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I.

La lettera enciclica di Nostro Signore Papa Pio X, data

il 28 luglio agli Arcivescovi e Vescovi d'ltalia, che comincia

Pieni I'animo di salutare sgomento, non aveva certo bisogno

ne d'essere commentata, ne d'essere chiarita. Ne sgorgava

cosi abbondante e limpida vena di affetto del santo Pon-

tefice per la disciplina ecclesiastica, cosi commovente face-

vasi sentire in essa dal principio alia fine la trepidazione

di quel Guore apostolico per i pericoli, che, anche fra noi,

il dilatarsi tra le file stesse del Clero di un raaligno spirito

d'insubordinazione fa correre al cattolicismo, che 1'aggiun-

gervi cosa qualsiasi di nostro ne sembrava guastarla. Per

eio ci tenemmo paghi di pubblicarla per intiero al posto

d'onore, in capo al nostro quaderno del 18 di agosto.

Pensavamo a buon diritto, che nessuno di coloro, i quali

hanno sempre soprattutto a petto gl'inviolabili e sacri ob-

blighi che la coscienza cattolica impone, avrebbe osato stra-

volgerne il senso o scemarne I'autorita. Sciaguratamente ci

siamo ingannati. E 1'una cosa e 1'altra fu tentata, in questp

mentre, non pur da secolari ma da sacerdoti altresi, con

scritti, discorsi e fatti che risentono la ribellione e diedero

pero motiyo tutt'altro che futile a buoni scrittori di parte

nostra e persino a liberali di ravvisarvi la minaccia d'uno

scisma. Fu sdegnosamente respinto, gli e vero, questo giu-

dizio come temerario ed anche come calunnioso; ma ci e

.mestieri riconoscere che parecchie recenti manifestazioni

vennero dolorosamente a confermarlo.
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Abbiamo, ad esempio, sotto gli occhi Lalettera che D. Ro-

molo Murri, 1'ispiratore
riconosciuto della Lega democratic

nazionale dal Papa nella sua Enciclica espressamente co

dannata, scriveva al Direltore del Corriere della Sera e ve-

niva pubblicata prima nel numero del m agosto di ques o

giornale, poi nella Eivista di Cultura (N. 5 per il 1 sett.)

diretta dallo stesso sacerdote Murri. La lettera si propone

di confutare cio che in un articolo del Corriere (10 agosto),

intitolato il nuovo cattolicismo, erasi dal signor Giuseppe

Rensi abbondantemente provato, vale a dire: le divergence

dei fautori del modernismo dal cattolicismo tradizionale

della Chiesa esser tutt'altro che parziali ed accidental!; ma

trattarsi, come il Rensi scriveva, dell'urto di due coscienze

cattoliche, della lolta indomabile tra due conceziom rel

giose che divergono gia sin nei fondamenti piu essenziah

negli elementi primi della fede. > Orbene il Murri, nella lunga

ed involuta risposta, non riesce punto a proscioghere
il mo-

dernismo dall'accusa gravissima fatta ad esso dal

cioe di dividere la Fede e la Ghiesa in due parti opposte;

e dopo tutta quella autodifesa murriana uopo e conch

dere come in una sensatissima lettera MOsservatore cat-

tolico conchiudeva il ch. prof. Gappellazzi di Crema:

noi sembra che stanno le affermazioni nette del Rensi

nuovo cattolicismo S le quali sono: 1 rifarsi esso all

rerso i dogmi e le teologie alia cosi detta essenza del en

stianesimo, presso a poco secondo il metodo dell'Harnack

I* compenetrarsi del pensiero razionalistico mode 10, i

ispecie di evoluzionismo e di kantismo.

II.

Se tale fosse realmente 1'idea dei modernist! o-riformisti,

e chiaro che il moto loro sarebbe ancor peggiore della i

bellione e dello scisma, e invano andrebbe il sacerdote Murri

gridando : con Roma e per Roma sempre ! indarno ripeterebbc

VOsservatore eattolico del 29 agosto 1906.
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che egli ed i suoi sono eminentemente cattolici e nella co-

munione del cattolici voglicrao riman ere. Ma appunto per
1'eccessiva importanza della cosa e le conseguenze enormi

che ne deriverebbero ci ripugna di dare un giudizio fermo,

prima di averne innanzi prove lampanti e quasi palpabili.

Chi sa? forse, piu che di altro, la lettera del Murri potrebbe

peccare di oscurita e d' inesattezza, e quindi giovera tornarvi

sopra un po' piu tardi per meglio determinare qualche
concetto di piu capitale rilevanza.

Intanto pero vuole osservarsi, che in troppe altre ma-

mere quei modernisti dimostrarono il loro mal talento

verso 1' Enciclica ultima del nostro Santo Padre riguar-

dante la disciplina del Glero e 1'azione cattolica in Italia.

La sezione bolognese della Lega democratica nazionale,

gia sopra da noi mentovata, atteggiavasi incontro alia

parola papale cosi poco docilmente, che ne rimase scanda-

lizzato persino il Resto del Carlino,i\ quale il giorno 16 agosto

esclamava : ma quella sezione prende decisamente delle arte

scismatichef E la sezione bolognese non fu sola a dare ii

bell'esempio: si diportarono presso a poco ad un modo i

democratici cristiani autonomi ed indipendenti delle sezioni

di Roma, di Napoli, di Ancona, di Brescia e via dicendo *.

Un democristiano di Bologna intervistato dal Giornale

d'Italia dichiaro, che 1'atto pontificio potrebbe bensi re-

care momentaneamente qualche impaccio a motivo del-

Tinibizione assoluta fatta ai sacerdoti di ascriversi allal^epa

democratica nazionale; ma non arrestera punto 1'azione della

Lega medesima e del suo prossimo congresso di Milano 2
: il

1 Serva di saggio Fordine del giorno votato dai democristiani di Napoli:

La sezione napoletana della Lega democratica nazionale convocata d'ur-

genza letta attentamente con ispirito di flgliale sottomissione la lettera

enciclica di S. S. Pio X ai Vescovi ed Arcivescovi riconfermando la sua

soggezione agli ordinari per cio che riguarda materia di fede riafferma

la sua indipendenza nell' indirizxo politico e nella propaganda sociale demo-

cratica. AI Murri poi telegrafavano cosi : In quest'ora grigia di reazionc

incalzante abbiti riconferma nostra solidarieta (Dal Giornale d'Italia del

3 agosto 1906).
2
Questo Congresso si e radunato nella capitale lombarda il giorno
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che, se non erriamo, veniva a dire in altri termini, che i

democristiani, almeno i laici, della Enciclica pontificia non

fanno cuso. E proseguiva con temerita indicibile accagio-

aando il Pontefice stesso, come eccessivamente autoritario,

della presente divisione dei cattolici.

Qualche altro autorevole in democrazia, qualche altro

ammesso ai segreti di gabinetto ripete ad altri le cose me-

desime; onde sorse spontanea e non temeraria la presun-

zione, che tali sieno in realta i pensieri prevalenti riguardo

all' Enciclica tra quelle file di giovani riformatori e in par-

ticolare tra i capi *.

Qual meraviglia pertanto, che essendosi da Roma telefo-

nato al Momenta di Torino, certo per indiscrezioni di qualche

troppo corrivo ed imprudente adepto della Lega democra-

tica, che Don Romolo Murri si dava intorno per cercare

una tipografia, la quale gli pubblicasse una sua risposta

polemica all' Enciclica pontificia, la notizia non solo da quel

giornale, ma da altri ancora cattolici e non cattolici fosse

agevolmente creduta?

III.

La notizia era falsa, poiche il Murri si affretto di smen-

tirla con ripet'uti telegrammi al Momenta, alia Stampa, alia

Difesa: e noi ne siamo molto lieti. Ma al Murri medesimo
non dovra parere strano, che sia stato possibile il propa-

15 settembre e tenne le sue tornate nelle scuole comunali di via Palermo
concesse dal Municipio. Pare v' intervenissero da 180 iscritti alia Lega, tra

cui noteremo 1'avv. Bertini, 1'avv. Stirati ed il dott. Brauzzi. Vi comparve
anche D. Romolo Murri, con il sacerdote Cervini di Treia, parlo e discusse,

poi col corapagno ritirossi. Lesse il discorso inaugurate il Conte Tom-
maso Gallarati Scotti, che fu proclamato presidente onorario, e venne eletto

a presidente effettivo 1'avv. Luigi Colombo di Gallarate.
1 Un giornalino di Fermo, patria di D. Romolo, dal titolo la Libertd

(15 agosto 1906), addenta 1'atto pontificio ed il suo augusto Autore in un
parallelo iniquo con Leone XIII, arrivando ad affermare che Pio X di scienza,

cultura, istruzione poco si cura. E fra iperboliche laudi del genio murriano

strilla, che la guerra accanita mossagli & inabile.
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larsi e il credersi di lui simili intendimenti ; giacche sa benc

quel che il corrispondente del Corriere della Sera stamp6

come detto da lui alle Torrette in principio di agosto, e quel

che e stampato nella stessa sua Rivista di Cultura del 1 ago-

sto, del 16 agosto, del 1 settembre sotto questi titoli : la crisi

della teologia cattolica in una lettera collettiva dell'episcopate

marchegiano le dottrine e la vita. Pastille oltre alia lettera

di risposta al Corriera della Sera gia enunciata. Cio che

qui si legge non puo essere da lui smentito come inven-

zione di malevoli, e nemmeno come fallace o non esatta

espressione del pensiero suo e de' suoi. Orbene, le Postille

massimamente sono una vera e propria critica punto per

punto deU'Enciclica Pieni I'animo di Sua Santita Papa Pio X,

critica nella quale la censura e celata bensi, ma non al

punto, che non traspaia sufficientemente per chiunque sa

leggere con animo retto e mente perspicace.

Vi si afferma infatti che la nuova lettera pontificia fc

venuta a rompere bruscamente in due le forze del cattolici,

quando appunto dopo un improbo e lungo lavorio stavano

per riavvicinarsi, e che, associando con vincoli piu stretti

il movimento religiose al movimento politico, la lettera

stessa sposta di piu verso 1'avvenire il programma e gli

intenti di quella che fu detta democrazia cristiana, ed in-

sieme rende i giovani colti e meglio preparati sempre piu

restii ad un'azione combinata con i vecchi elementi . Che

possa desiderarsi di piu per conchiudere, che la lettera

del Papa e stata, a parere del Murri, una gran brutta azione,

non sapremmo davvero.

Inoltre, con molti giri e rigid, prendendo 1'aspetto di

difendere la parola del Papa da interpretazioni che la ren-

derebbero erronea, il Murri implicitamente taccia, in so-

stanza, d'inopportuna la affermazione pontificia, che ogni

linguaggio atto a ispirare nel popolo avversione alle classi

superiori e e deve ritenersi aff'atto contrario al vero spi-

rito di carita cristiana. E per fermo chi accetta la prosa

della Rivista di cultura non puo piu capire come mai il
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Papa in documento cosi solenne abbia potuto pronunziare

una sentenza, la quale, a senno della Rivista, fuori del

senso generalissimo di non odiare il prossimo non ne am-

mette alcun altro legittimo, alcun altro, cioe, il quale non

sia riprovazione della Rerum novarum di Leone XIII e del

linguaggio stesso evangelico ed ecclesiastico ognora severe

coi ricchi, mite coi poveri. Anche la scelta della voce classe

censura il Murri, perche per la Chiesa non ci sono classi

ma uomini; e in fine si vede troppo chiaro che il Papa
condanna la lotta di classe, il Murri invece la vuole.

IV.

Peggio poi e quel che la Rivista dice della sottomissione

dell'azione civile e sociale alia gerarchia ecclesiastica. In

figura essa combatte un giornale clericale romano, col

quale sarebbe poco decoroso mettersi a discutere di dot-

trine
,
in realta se la prende coll'Enciclica e col suo au-

gusto Autore; perche a tutti e noto che quella sottomissione

fu proclamata sempre dalla S. Sede ed e tuttora nella de-

bita misura e qual logico postulate dell' universale magi-
stero della Chiesa voluta dal regnante Pontefice, come ri-

sulta da documenti molteplici, tra i quali sono da annove-

rarsi anche il Motu-proprio del 18 dicembre 1903 e la lettera

per ordine del Papa scritta ai Vescovi d'ltalia daU'Emo Car-

dinale Segretario di Stato il 28 luglio 1904, e 1'uno e 1'altra

ricordati e rinnovati nell'ultima Enciclica Pieni I'animo, di

cui c'intratteniamo.

Nel Motu-proprio al XIV e detto, che la democrazia

cristiana ha obbligo strettissimo di dipendere dall' Autorita

ecclesiastica : nella Lettera al VII e inculcata la massima,
mere preferibile che un'opera non si faccia, anziche farla
all' infuori o contro la volonta del Vescovo. Percio il vene-

rando Pontefice condannava con severissimo linguaggio, in

una lettera del 1 marzo 1905 aU'Eminentissimo Gardinale

Arcivescovo di Bologna, i cost detti democratici cristiani
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autonomi, come quelli che per desiderio di una liberta male

intesa mostrano col fatlo di sciwlere ogni disciplina e pel

logico svolgimenlo del loro principii si sono falli esplicita-

mente ribelli all'autorita della Chiesa. Di che il Santo Padre

reca particolarmente in prova il proclamare che essi fanno,

avere il Papa ed i Vescovi il diritto di giudicare delle cose

spettanti alia fede ed alia morale, ma non quello di diri-

gere I'azione sociale: errore gravissimo che toglie all'Episco-

pato ed al Supremo Gerarca la facolta di compiere intiero

il loro dovere; giacche, come solennemenie sentenziava di

se in pieno Concistoro Pio X (e proporzionalmente potrebbe
dire il medesimo per la propria diocesi ogni Vescovo): E
nostro stretto dovere dirigere gli uomini, tutti e singoli, se-

condo le norme e le regole dell'onesta, nella vita privata e

nella pubblica, anche nel campo sociale e politico; e non

solamente i sudditi, ma ancora gli imperanti
J

.

Per ovviare risolutamente a queste deplorabili aberra-

zioni, il Supremo Gerarca nella lettera ai Vescovi italiani,

II fermo proposito (11 giugno 1905), cbe puo dirsi 1'atto so-

lenne ricostitutivo dell'azione cattolica in Italia, fece delle

relazioni dell'azione cattolica coH'autorita ecclesiastica un

capo speciale del suo sovrano ordinamento. E nettamente

defini, che se tutte quelle opere le quali si propongono un

fine religioso in bene diretto delle anime devono in ogni

minima cosa essere subordinate aH'autorita della gerarchia,

anche le altre opere pero, le quali mirano a restaurare la

vera civilta cristiana, non si possono in niun modo eon-

cepire indipendenti dal consiglio e dall'alta direzione del-

1'autorita ecclesiastica, specialmente poi in quanto devono

tutte informarsi ai principii della dottrina e della morale

cristiana . Dal novero di questa seconda serie di opere il

Papa era ben lungi dall'escludere le riguardanti gli affari

temporali ed economici e quelli della vita pubblica ammi-

nistrativa e politica, anzi nominatamente ve le inchiudeva,

pur riconoscendo ad esse conveniente una maggior liberta;

1 Allocuzione concistoriale di N. S. Papa Pio X, del 9 novembre 1903.
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e quindi scons igliati chiamava coloro che vollero accin-

gervisi senza il debito ossequio all'autorita ecclesiastica o

contro il volere di lei, cercando di legittimare la loro disub-

bidienza con frivole distinzioni. In cotestoro chi e che non

ravvisi appunto i modernisti sacerdoti e laici, giovani o pro-

vetti, fautori dell'azione civile, sociale e politica autonoma,

ossia del tutto indipendente dalla gerarchia ecclesiastica?

V.

E dunque dimostrato a luce di sole che il Papa mede-

simo, non un giornale o un gruppo di giornali o di uomini,

clericali impenitenti, sostiene il concetto della subordina-

zione dell'azione anche civile e sociale aU'autorita ecclesia-

stica. II che posto, come giudicare 1'audacia di un sacerdote

che di tale concetto stampa o fa stampare quanto segue:

Questo concetto e formalmente contrario allo spirito ed alia

lettera del Vangelo ed a tutta la tradizione ecclesiastica del

primi sette secoli della Chiesa. Esso e anche contrario for-

malmente al concetto degli uffici e dei rapporti delle due

societa civile e religiosa, che e fondamentale e solidissimo

nel diritto canonico. Ma oltre all'essere anticristiano esso

e anche un non-concetto; poiche perturba radicalmente tutte

le nozioni logiche piu precise e sicure che possano essere

applicate all'esame dei rapporti fra la Ghiesa e lo Stato ?

- Ebbene, sappiano i nostri lettori che cosi letteralmente

e stampato nella Rivista di cultura del sacerdote Don Ro-

molo Murri. a pag. 63 del fascicolo del 1 settembre 1906,

in un articolo appunto, nel quale si esamina 1'Enciclica

Pieni Vanitno del Nostro Santo Padre Pio X. E quasi tanto

non bastasse, il concetto stesso e posto turpemente in bur-

letta collo sciocco esperimento di applicarlo ad una asso-

ciazione, nella quale, tra le altre cose, si volesse favorire

lo spaccio dei saponi e la rivendita dei concimi chirnici.

A petto di cosi indegna riottosita di spirito verso 1'au-

torita suprema del Capo della Ghiesa, meno stupore reca,
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benche sia sempre biasimevolissimo, il modo democratica-

mente irriverente, con cui son trattati dalla Rivista i Veseovi

delle Marche, in un loro atto collettivo di autorita pastorale,

e in genere i venerandi Presuli che recentemente condan-

narono nei loro Atti episcopali il modernismo, tra cui men-

zioneremo quelli della Provincia ecclesiastica piemontese,

con a capo 1'Emo Cardinale Arcivescovo di Torino, il dotto

e vigoroso Cardinale Bacilieri Vescovo di Verona, Mon-

signor Rossi Vescovo di Matera. Nell'articolo della Rivista

cova mal celata un'ironia che non si smentisce mai, e inoltre

vi s'insinua scaltramente, che i 19 Veseovi marchigiani, sot-

toscrittori del documento, parlano del modernismo per infor-

mazioni attinte ai giornali intransigent!, anziche per scienza

propria; ond'e poi che, giusta la Rivisia (bonta sua!). ap-

paiono vaghi e indeterminati circa Foggetto stesso della loro

requisitoria, e lanciano accuse non facili a documentarsi, e

altre ne fanno le quali sono in contraddizione con quello

che i piu noti modernisti scrissero e dichiararono
;
in fine

non sembrano al corrente dei criterii scientifici moderni,

cui non sanno opporre che un formulario antiquato.

Questa'del formulario o del bagaglio antiquato, che con-

viene gittar via, e una delle fisime piu accarezzate dal Murri

fin dal famoso discorso di S. Marino, e poi nella Cultura

sociale; e in cio e un punto di contatto molto visibile e pal-

pabile di lui coWEvangile et I'Eglise e Autoiir d'un petit

lime del Loisy (contro cui dichiaro di non aver mai scritto)

e col Santo del Fogazzaro, gia dalla suprema autorita giu-

dicati, nonche colla nota lettera confidenziale ad un profes-

sore di antropologia, che la Rivista cita con evidente com-

piacenza. Anche al corrispondente del Corriere della Sera il

Murri aveva detto, che e tutta la teologia medioevale che se

ne va, per far luogo alia penetrazione inevitabile della cri-

tica biblica, filosofica e storica moderna; perche la combi-

nazione avvenuta nel medio evo tra la fede e la scienza

circa la divisione del regno della cultura non conviene piu
ne all'una ne all'altra. E cosi con quell'inevitabile si legit-
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timano gli atti di ribellione dei modernisti laici e del gio-

vane clero, che aspirano all'avvenire, contro 1'Episcopato e

la S. Sede che tengono fermo al passato, cioe alia tradizione

perenne ed immutabile della verita.

VJ.

E veramente angosciosa questa ostinata ribellione che

nessuna autorita per quanto alta e sacra e veneranda vale

a domare: e chi potrebbe mai misurarne le conseguenze

terribili per la fede in generale e in particolare per le anime,

altresi in questa Italia nostra, stata sempre cosi docile agli

insegnamenti della Gattedra di Pietro? Crediamo di sognare

udendo e leggendo quel che si osa asserire e stampare oggi

da gente, la quale vantasi cattolica, e da sacerdoti giovani

e perfino da seminaristi. Non vi e quasi comando dei

Vescovi che era non sia discusso, non enciclica, non de-

creto, non atto papale che non trovi censori, scaltriti il

piu sovente, ma ancora talvolta arditi e petulanti. E chiunque
comandi non sa quello che deve fare; e chiunque sia vene-

rando per eta, senno, dottrina, e ignorante se non pensa
a modo dei saputi diciottenni; e dalla legge, che ordina

nel nome di Dio, si cercano sempre sotterfugi in nome della

liberta, della scienza, dei diritti individual! e sociali; anzi

si pretende di dettare al Papa stesso la lezione e la legge:
e protestando a parole di voler ad ogni costo rimanere nella

Chiesa, si opera e si parla e si scrive come coloro che ne
sono fuori.

Infatti il Gongresso di Milano, cui abbiamo sopra accen-

nato in nota, per la bocca del giovane patrizio, che ne espose
il programma d'indipendenza dalle direzioni ufficiali della

politico, clericale, riconobbe che la maggior contrarieta alia

Lega nasionale e nell'autorita ecclesiastica, riconobbe anche
indirettarnente di fare atto di opposizione e di ribellione.

Ma noi ci opponiamo, diceva 1'oratore, non al cristianesimo

genuine, bensi ad una teocrazia larvata che pretende da
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noi una sommissione di ogni nostro atto e di ogni nostro

pensiero . Noi ci ribelliamo non all'essenza del dogma ne

aJla gerarchia nella sua missione divina, bensi a un con-

cetto falsato di autorita che falsa le anime e che vorrebbe

penetrare anehe nella vita nazionale . Quindi conchiudeva

in sostanza: UQ'I rirnaniamo buonissimi cattolici e possiarno

ridercela di tutti coloro che ci chiameranno ribelli '.Or quale

differenza tra questo linguaggio e quello di non pochi fra

coloro i quali hanno la lealta di dichiararsi dissident! dalla

Chiesa e dal Papa?
E poi, a provare la verita di quello che noi affermiamo

non e forse eloquente 1'atto del prete Gervini, socio del

Murri, che al Gongresso dichiara, nonostante l'intimazione

della sospensione a divinis fatta dall' Enciclica, di voler ap-

partenere alia Lega, finche non ne sia dai colleghi scac-

ciato? * Non e eloquente 1'esempio dello stesso sacerdote

Murri, il quale non si perita di mostrarsi apertarnente ispi-

ratore di un tale Congresso, e vi interviene e vi parla contro

1'espresso divieto del Pontefice? Egli non ha ancor fatto un

atto solo di sottomissione sincera a tante riprovazioni che lo

hanno colpito, e continua ad atteggiarsi quasi da secondo

Papa di contro al Papa unico e vero, opponendo agli inse-

gnamenti di questo i proprii insegnamenti e trovando chi lo

seguita corne maestro infallibile di verita? Aveva ragione
il Momenta di scrivere pochi giorni sono : Gome sacerdote

e come cattolico, un solo documento il Murri ne da oggi

soltanto dovrebbe aver sentito il dovere di render pub-

blico, quello cioe della sua incondizionata adesione alle istru-

zioni pontificie, del suo sincere rammarico per quanto e ac-

caduto sotto i suoi auspicii, di piena e riverente sottomis-

sione alia Santa Sede. Ecco cio che egli avrebbe dovuto

render noto al piu presto e che e deplorevole non abbia

fatto. Ma andare ancor piu oltre, assumere un contegno di

resistenza, opporre la sua personalita a quella di Pio X e

4 Dal G-iornale d' Italia del 18 settembre 1906.

2 Vedi la Difexa del 18-19 settembre 1006.
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il suo verbo a quello del Pontefice stesso
;
tutto cio signi-

fica una linea di condotta, un programma, una direttiva

sulla quale a nessuno e piii possibile conservare il menomo

dubbio e a cui tutti sanno qual nome si convenga. Gi pensi,

se ne e ancora in tempo ! Gerti scandali possono addolorare,

ma essi colpiscono sempre in pieno petto chi li ha provocati.

VII.

Gontro codesto spirito diffuse d' insubordinazione e d'in-

dipendenza levossi, grido supremo di sgomento e richiamo

a raccolta di tutte le nostre energie, la voce del Vicario

di Gristo nella mirabile Enciclica del 28 luglio. Purtroppo,

dice il Papa, un'atmosfera di veleno corrompe largamente

gli anirni ai nostri giorni, e gli effetti mortiferi sono quelli

che gia descrisse 1'apostolo S. Giuda: Hi carnem quidem

maculant, dominationem autem spernunt, maiestatem autem

blasphemant (lud. VIII); oltre cioe alia piu degradante cor-

ruzione dei costumi, il disprezzo aperto di ogni autorita e

di coloro che la esercitano . E che tale spirito penetri fino

nel Santuario, giustamente il Papa fa segno a particolare

detesLazione, come cosa che gli rlcolma I'animo d'immense

dolore.

E straziante che cosi sia, ma e veramente cost: non si

vuol piu da molti, che pur vantansi cattolici, ubbidire a chi

sovrasta. E della disubbidienza giunsero a fare un sistema,

il quale vorrebbe essere scientifico, per attutire in nome
della scienza i rimorsi inevitabili della coscienza. Quindi
invocano testimonianze, evocano memorie,intessono sofismi,

affine di persuadere che 1'insubordinazione e legittima e le-

cita la ribellione, perche all'intelletto non si comanda, ovvero

perche tra i comandi si debbono distinguere quelli che ob-

bligano e quelli a cui non si e obbligati di obbedire.

All'intelletto non si comanda; e quindi indarno dalle menti

evolute, cui rifulse la luce del modernismo, si pretenderebbe

ossequio ad insegnamenti di una gerarchia ancora schiava
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delle vecchie tradizioni, che il progredir del pensiero ha sfa-

tate. Potrebbe rispondersi tosto che le son ciancie e che

(citiamo una recente pastorale dell'Arcivescovo di Lucca)

quelle tanto millantate idee moderne per chi conosce la

storia della filosofia e della teologia, sono riproduzioni di

vieti errori e di gia condannate perfidie . Ma teniamoci a

piu pacato metodo. S. Tommaso d'Aquino. a cui gl'insof-

ferenti di soggezione non si peritano di appellare, pone in

un articolo della l
a
parte della sua Somma teologica ap-

punto questa questione: se alia ragione si comandi, utrum

actus rationis imperetur. E come la risolve egli? Al solito

da queH'incomparabile genio che e, distinguendo tra Yeser-

cizio e Yoggetto ossia la specificazione dell'atto. Parlate del-

1'esercizio? E allora e chiaro che 1'atto di ragione puo sem-

pre comandarsi, perche sempre potete ordinare ad uno di

stare attento e di usare della sua ragione. Parlate invece

dell'oggetto, ossia della specificazione? E allora bisogna no-

tare, che vi sono degli oggetti, verso i quali non e in poter

nostro di assentire o di dissentire, ma 1'intelletto vi assente

necessariamente, come sono i primi principii. Quanto agli

altri pero, i quali non convincono siffattarnente 1'intelletto,

questo puo assentire ovvero dissentire, se non altro puo

sempre sospendere per qualche cagione 1'assenso ed il dis-

senso. Circa essi pertanto alia ragione si puo sempre coman-

dare: in talibus assensus vel dissensus in potestate nostra

est et sub imperio cadit *.

Gosi 1'Angelico, ed esattamente senza dubbio. Or con-

verra di leggier! ognuno, rarissimo essere il caso d'una evi-

denza tale e tanta che pieghi in modo irresistibile la mente

nostra ad un determinate giudizio. massime in materia di

ubbidienza, la quale suol riguardare cose agibili o conse-

guenze piu o meno remote dai primi principii.

Laonde il protestare cosi generalmente che all'intelletto

non si comanda e imperdonabile insipienza. Spesso non vi

capaciterete della ragionevolezza del comando, il conce-

1 Summ. theol. I. q. XVII, a. 6.
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diamo; ma sara sempre in poter vostro di applicarvi a tro-

vare le ragioni che militano per il superiore contro il vostro

parere; e ad ogrii modo potrete sempre sospendere il giu-

dizio vostro individuale, pensando che chi e posto da Dio

in alto per governare vede meglio e piu largamente e piu

lontano di voi. II potrete, quindi il dovrete ancora. A che

si ridurrebbe 1'ubbidienza cristiana, se convenisse chinarsi

al comando della legittima autorita sol quando ne siamo

ben persuasi e convinti? Per cosi poco non occorre dav-

vero essere cristiani, e tanto meno sacerdoti : nonne et ethnici

hoc faciunt? Laddove, come sentenzia il S. Padre nella sua

Enciclica, 1'ubbidienza vuol essere carattere proprio e distin-

tivo del sacerdozio cattolico, e se per tutti i fedeli essa

e assolutamente obbligatoria, pei sacerdoti costituisce parte

precipua del loro sacro dovere *.

VIII.

Non si oppongano i diritti della ragione e della liberta,

che nessuno impugna, ma che non hanno nulla a far quiy

niente essendovi piu ragionevole del sottomettere la nostra

ragione ad un'autorita, la quale tiene in terra il luogo di

quel Dio che ce la diede, e niente meglio dell'ubbidienza

conducendo alia liberta vera dei figliuoli di Dio, la quale
non consiste gia nel fare quanto ci talenta, ma nel cor-

rere sciolti di ogni impaccio, per nostra elezione, a quel fine

a cui le creature irragionevoli son tratte per necessita.

Quanti moderni, avendo pur troppo smarrito il concetto

proprio delle cristiane virtu, innanzi alle meraviglie della

ubbidienza, che, giusta il magnifico concetto di Paolo,

ripone il fastigio della sua grandezza nel captivare gl'intel-
letti alia fede *. non sanno che protestare: ragione! ragione!

Su questo argomento si vegga 1'articolo L'ubb-idienea al Papa e alia,

Chiesa nella dottrina di S. Tommaso Quad. 1344 del 16 giugno 1906.
8 //* captivitatfitn rcdigetvtes omn&m intallectum in obseguium Christt

(2. Cor. XI, 5).
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questa stessa intendendo scompagnata od anzi divorziata

dalla i'ede soprannalurale e divina! Ma col linguaggio co-

stante di tutti i secoli cristiani S. Agostino, non certo ne-

mico della rugione naturale poiche la pone requisito neces-

sario del credere 1

, risponde quasi sdegnato : o che? noi

cristiani non ci 'chiamiamo gia razionali ma fedeli, non vo-

camini rationales, sed fideles.

Ne con maggior senno al grido dell'ubbidienza i moderni

contrappongono senza posa quello della Jibcrta. Questo rav-

vicinarnento ci desta, per associazione di idee, soavissima

e molto istruttiva ricordanza. Negli ultimi mesi della vita

di Leone XIII, chi scrive trovavasi a colloquio una sera d'au-

tunno coll'incantevole Vegliardo. Egli discorreva, al solito,

solenne, colla lucidita e la logica vigoria di un giovane; e

parlando dei democratic! turbolenti, che fin d'allora move-

vano a tumulto le floride associazioni cattoliche d'ltalia,

s'anesto repente. Quindi con voce forte, di cui risento tut-

tavia nelle orecchie e nel cuore il suono austero: Liberia!

Liberta! che ve ne pare? chiese a me rivolto. E subito, senza

attender risposta, soggiimse: Sempre liberta: ed io dico in-

vece: ubbidienza! ubbidienza! Raccolgano 1'amaro rab-

buff'o del nonageaario Pontefice quelli che, per sottrarsi alle

ingiunzioni di Pio X, gli contrappongono insolentemente

Leone XIII, fingendo di ignorare che tra grinsegnarnenti e

i comandi dei due Supremi Gerarchi e la piu meravigliosa

concordia.

Anche gli estremi anni di Leone erano come questi primi

di Pio X conturbati dallo spirito d' insubordinazione, diffuse

dai medesimi uomini, i quali allora come ora protestavansi

obbligati ad ubbidire al Papa solo nella fede e nella morale,

non gia nelle materie civili e sociali. Distinzioni fantastiche

e cavillose, che, accettate, annullerebbero di fatto Y ubbi-

dienza!

1

Egli, come ognuno sa, ha sentenziato : Neque crederemus nisi ratio-

nales animas haberemus.

1906, vol. 4, fasc. Idol. 2 25 seltembre 1906.
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L'obbedienza che il clero ed il popolo veramente cat-

tolico devono al Papa ed al loro Vescovo, scriveva teste

nella citata pastorale 1'eccellentissimo Presule di Lucca, ab-

bracciando tutto 1'ordine morale cristiano, non ammette

quelle giansenistiche e regalistiche distinzioni di materia,

che hanno snervato e prostrato 1'azione e la difesa catto-

lica in Francia ed in altri paesi. Quando 1'Autorita eccle-

siastica e segnatamente la papale comanda, esorta e con-

siglia, lo spirito schiettamente cattolico vede in tutti quegli

atti rispecchiata la maesta, la volouta e la bonta di Dio,

Maestro e Signore universale deile creature intellettuali .

Certo i soldati dipendono dai capitani in quello che ri-

guarda la vita militare; ma non per questo son lasciati

liberi di discutere i coraandi dei superiori: ogni disciplina

militare ed ogni forza degli eserciti andrebbe per tale li-

berta distrutta. Or non e questo stesso a cui giungerebbero,
colle enunciate distinzioni, i novelli riformatori della vita

cristiana, a manomettere cioe ogni disciplina ecclesiastica,

a fare 1'autorita di chi comanda soggetta all'arbitrio di chi

deve ubbidire, a distruggere ogni concetto cristiano di ub-

bidienza ?

No, cio non pud essere neppure tra i laici, che vogliano
sicuramente restare cattolici; quanto piu dunque nelle file

del Glero! Provvido pertanto e il sovrano appello, conte-

nuto nell'Enciclica, alia coscienza dell'episcopato italiano,

perche deposta ogni esitazione con animo vigoroso e con

pari costanza dia opera a distruggere il mal seme, fecondo

di esizialissime conseguenze!

IX.

II quale mal seme, perche la parola del Santo Padre
abbia un valore, deve anzitutto non essere qualcosa di

astratto ma di concrete, e poi deve potersi realmente di-

struggere; due cose, le quali i modernisti non s'inducono
facilmente a concedere.
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Infatti il Murri, nella sua intervista delle Torrette pub-

blicata il 4 agosto dal Giornale d' Italia, all'espressa do-

manda fattagli, se il lavorio, in cui egli e i giovani laici ed

ecclesiastic! die lo seguono hanno tanta parte, e condan-

nato dall'Enciclica. rispose chiedendo alia sua volta: forse

la lettera pontificia lo descrive? Esso e la vita quasi inaf-

ferrabile, Voperosita intima della coscienza cristiana. Cosi egli

davasi a credere di poter frastornare da se e datutta quella

ribellione, designata col nome di riformismo o di moder-

nismo, la condanna del Supremo Gerarca, riducendola ad

unacondanna, come suol dirsi, platonica. Ammetteva tutt'al

piu che 1'Enciclica riprova qualche manifestazione morbosa

atta a produrre dissidii; ma soggiungeva tosto: essa non

entra nella sostanza vera dell'argomento.

Ora, per dare tale interpretazione alia lettera pontificia

vuol proprio negarsi la luce del sole; perocche il Papa ri-

prova e condanna appunto la sostanza di quel lavorio, quando
10 riduce allo spirito d'insubordinazione e d'indipendenza.

11 lavorio o il movimento nuovamente verificatosi anche in

Italia e pur nelle file del Glero, che il Papa sfolgora, e quelto

(cosi nell' Enciclica), di cui non pochi Vescovi d' Italia gli

hanno scritto in lettere piene di tristezza e di lagrime: or

tutti sanno e il Murri ed i suoi fedeli pei primi, che i Ve-

scovi si lamentano nominatamente di loro ed hanno nel

governo continui contrasti e dispiaceri dai loro atti, dai loro

scritti, dalle loro riunioni.

Che se desiderasi chiarezza anche maggiore, il Papa nella

Enciclica, viene al concrete, e ci indica dove possiamo tro-

vare formulate quel lavorio, che egli ripudia, cioe nelle pub-
blicazioni ispirate a novita malsane, le quali parlano di

nuovi orientamenti della vita cristiana, nuove direzioni della

Chiesa, nuove aspirasioni delVanima moderna, nuova voca-

zione sociale del clero; ponendo in corsivo queste formulc,

affinche sappiamo che son levate di peso da document! reali

e non foggiate a priori. E infatti nelle Riviste di vario nome
e nei discorsi pubblicati e negli articoli dei giornali e gior-
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naletti di quei signori si leggono tutte infilate, per cosl

dire, ogni volta. 11 Papa condanna inoltre certe predicazioni;

e a tutti e noto che dagli oratori sacri di quella balda

brigata lale fraseologia recasi non di rado altresl in pulpito,

al punto che qualcuno fece tutto un quaresimale suWanima

moderna.

Deh! non rinnoviamo dunque i cavilli ormai vieti del

giansenismo, e per cansare le condanne e persistere. nono-

stante tutti i fulmini del Vaticano, quasi nulla fosse, nel

torto cammino, non appigliamoci a distinzioni puerili. L'En-

ciclica pontificia riguarda evidentemente tutto quel lavorio

recente, attivo e abbastanza diffuse pure in Italia, che muove
dalla ribellione all'autorita della Chiesa docente e mira cosl

nella parte speculativa come nella pratica della vita indi-

viduale, civile, sociale, se non, come scriveva il Rensi, a sta-

bilire un nuovo cattolicesimo, almeno certamente, come si

esprimeva il Murri col corrispondente del Corriere della

Sera, a preparare la nuova divisione del regno della cultura

fra la scAenza e la fede, conforme alia critica biblica, tilo-

sofica e storica moderna, in gran parte razionalistica, sug-

gellando la scomparsa definitiva di tutta la teologia medie-

vale che se ne va.

II venerando Pontefice ha voluto positivamente condan-

nare proprio questa sostanza rea, esortare 1'episcopato a

distruggere proprio questo seme maligno, frastornare dalla

Chiesa e in particolare dal Clero italiano proprio questa

minaccia, che e reale, non fantastica, ed e spaventosissima;
ne 1'Enciclica ha o puo avere altro senso.

X.

Nessun timore pero che il mal seme non si possa disper-
dere. I provvedimenti savii ed energici contenuti nell'Enci-

clica, massime per purificare le vocazioni ecclesiastiche e

rinvigorire gli studii e la disciplina de' Seminari, a cio baste-

ranno, ne siamo certi, ove, come non puo dubitarsi, vengano
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docilmente accolti e posti virilmente in pratica; di che

abbiamo gia i piu lieti auspicii in lettere di Vescovi singoli

e di intiere province ecclesiastiche, tra le quali citeremo

quella magnifica dell' episcopate siculo.

Sembra, in verita, cbe il Murri pensi tutt'altro, poiche,

con convincimento pari alia modestia, al corrispondente del

Giornale d'ltalia djceva: il movimento e cosi vasto e pro-

fondo, cosi fatale, che se anche la mia povera persona spa-

risse, esso continuerebbe ugualmente ;
e nella bocca e sotto

la penna, circa il prevalere di quel movimento, gli ricorrono

spesso gli aggettivi: necessario, inevitabile.&bbQne, conuguale
ma meglio ragionato convincimento noi gli rispondiamo che

s'inganna; ne noi ci fondiatno, al pari di lui, sulla fantasia,

ma sopra tuUo 1'ordinamento, sopra la costituzione essen-

ziale della Santa Chiesa, che non puo mutare perche di-

vina. si riprende docilmente, mnilmente, figlialmente a

camminare di conserva con essa, e quel movimento cessa

da se; o si esce dalla Chiesa pretendendo, come dice il

Rensi, di fondare un cattolicismo nuovo, e inesorabihnente

si fallisce, siccome tutti gli eretici e scismatici in tutti i

tempi hanno inesorabilmente fallito: non prevalsero, peri-

rono!

Ma darsi a credere di rimaner nel grembo della Chiesa,

cattolici sempre, anzi cattolici migliori, tragittandosi e col-

legandosi per contrapporre all'insegnamento della gerarchia

viva, presente e visibile quello di una Inafferrabile coscienza

cristiana, e sognare cogli occhi aperti ; perche e domma foo-

damentale che la regola di fede cattolica deve cercarsi in

quel magistero esteriore della Chiesa gerarchica, non nel-

1'interiore di qualsivoglia coscienza. E indarno protesta il

Murri cbe nessun sistema concrete ed esteriore defmiti-

vamente fissato di formole e di costume puo essere scam-

biato col tutto della dottrina e del rito cristiano
,
e che

la tradizione cristiana eccede qualunque simbolo o sillabo

o gruppo di decreti e di defmizioni conciliari
, perche le son

queste sintesi provvisorie che si rinnovano eternamente per le
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forze stesse che le crearono: onde egli vuol tirare poi la con-

seguenza, die ammette intiera la dottrina cattolica solo chi

passa sopra a que'formulari temporanei e contingent!, giusta

la teoria del Loisy, e vive nella realta delle coscienze cre-

denti unite nell'invisibile di Dio J

. Questo e rigettare 1'au-

torita viva e parlante per sottomettersi ad una chimera.

Questo e, sotto pretesto di ubbidiei^za migliore e piu per-

fetta, scuotere ogni ubbidienza.

Dell'evoluzione del domma noi parliamo gia di proposito

in un altro lavoro di cui abbiamo dato alcuni articoli: non

occorre dunque discorrerne qui. Bastera rammentare che

aggiunti contingenti e temporanei possono bensi esigere,

nelie diverse eta, nuove spiegazioni dei medesimi dogmi e

forme nuove di esprimerli; ma ne alia dottrina rivelata puo
mai aggiungersi ne togliersi un iota, ne le defmizioni e le

stesse formole conciliari o comunque dei decreti dogmatic!
della Chiesa, possono mai mutar senso: la contraria dot-

trina gia insegnata dal Giinther fu espressamente condan-

nata nel Gap. IV dJla Costituzione Dei Filius del Concilio

Vaticano e nel can. 3 corrispondente, sotto pena di ana-

tema. Laonde diciamo, conchiudendo, che 1'Enciclica del

S. Padre prende direttamente a petto la sostanza stessa del

movimento modernista, poicbe alia coscienza cristiana invi-

sibile, impalpabile, inafferrabile, mutabile sempre secondo i

capricci e le passioni, non assoluta ma relativa, e non de-

finitiva mai, ma in perpetuo divenire, oppone 1'ubbidienza

all'autorita suprema presente e imperante del Papa e dei

Vescovi. A questa ubbidienza chinino riverenti la fronte

anche i modernisti, poiche in essa scltanto possono trovare

la verita e provvedere alie anime loro.

1 Vedi la lit vista di cidtura del 1 sett. 1906, pagg. 66, 67.
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" AD ESSEN
PER LA 53raa ADDNANZA GENERALE DEI CATTOLICI TEDESCHI

Essen (Ruhr), 14-23 agosto, 1906.

4. Le adunanze delle varie societa cattoliche.

Un'occhiata all'orario ed anche 1'ospite piu zelante, piu

intrepido, piu resistente, deve cedere all'assoluta impossi-

bilita di trovarsi presente a tut to.

La prima ora pero e per tutti consacrata al Signore:

solenne pontificale nei primi giorni, con musica liturgiea

squisitamente eseguita e fitto concorso di congressisti e di

popolo. II quarto giorno, con pensiero veramente felice e

quanto mai gradito, si stabili un pellegrinaggio di soli uo-

mini erano tre rnila incirca nella vicina citta di Werden,
alia tomba di S. Ludgoro (7 809), apostolo di queste con-

trade ~e vescovo di Minister. Da MQnster venne espressa-

mente il degnissimo successore del Santo, mons. Dingel-

stad, a condurre il pio pellegrinaggio. La deliziosissima gita

per la ridente vallata della Ruhr, al fianco delle innume-

rabili fabbriche della Gasa Krupp, poi della villa Hugel piu

che principesca dimora della fatniglia del re dei cannoni,

infme tra le verdeggianti colline, messe a parchi, a tenui

boscaglie, afecondi vigneti, dolcemente ci aveva predisposto

1'animo alle consolazioni della fede nella stupenda manife-

stazione religiosa che poi segui. Alia stazione di Werdea,
il grande corteggio si ordino processionalrnente, e cantando

inni sacri popolari, accompagnati dalla banda musicale,

s'avvio alia chiesa abbaziale. Fu commoventissimo 1'incontro

1 Relazione del p. AXGELO DE SANTT, nostro rapprescntante al Congresso

cattolico di Essen. Vedi il quaderno precedente del 15 sett. p. 662-672.
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del clero del luogo in solenni pararaenti sacri sul ponte della

citta, quindi Fingreeso nel tempio venerando del IX secolo,

suonando a distesa i sacri bronzi e raddoppiando di forza

le musiche ed i canti. Quivi si a^.colto messa, si udi la pre-

dioa, si visitarono e baciarono le reliquie, tornando poi su-

bito al lavoro ad Essen con 1'animo imbalsamato.

Pagato cosiil doveroso tribute del cristiano, il rimanente

convien determinare a seconda dello scopo particolare, che

spingc ciascuno a prender parte al Congresso: tanto le adu-

nanze si coordinano inflessibili Funa dietro Faltra e pifc

ancora si compenetrano, per cosi dire, celebrandosene varie,

ancbe delle piu importariti, alia medesima ora, in luoghi di-

versi. Buon numero infatti di societa, di circoli, particolar-

raente di federazbni, colgono quest'occasione a fine di riu-

nirsi insieme, talvolta eziandio in adunanza generale, e trat-

tare dei proprii loro affari e prendere di comune accordo

nuove risoluzioni. Ne vi manca mai per tutto il concorso;

che anzi le sale, per quanto ampie, si lamentano pur sempre

ristrotte a contenere la moltitudine.

Piu di tre mila person e riempivano la sera del lunedl

la' magnifica sala del Golosseo, per celebrare 1'adunanza ge-

nerale festiva della Lega Windthorst (Windthorstbund). Quale

animo, quale brio, quale entusiasmo, in questa, tra le piu

eletle societa, perche e la scuola del Ceniro, dove devonsi

educare gli uomini politici futuri. II programma del Centre,

che tutto e trono ed altare, suggerisce al sig. Borgholte una

splendida improvvisazione, che termina in un'ovazione en-

tusiastica al Papa ed all'Imperatore. La,Lega, diceva il de-

putato Erzberger, se e una scuola politica, non e pero nel

senso della Lega liberale-nazionale, quasi fosse un partito

dei giovani, che piu o meno semini discordie. II Centre non
conosce tendenze ne giovani ne vecchie; il Centro e un solo

e il.suo programma e sempre giovane, sempre pieno di vita.

E piu ampiamente questi medesimi pensieri svolgeva il

rev. dott. Sonnenschein. La politica del Centro, la politica
del partito classico, e la politica dei giovani ;

e la Lega e
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qui a fine di rafforzarla, aprirle sempre nuove vie a nuove

conquiste, dirette pero sempre dal principio cristiano. La

politica per se stessa non e confessionale, e neutra; ma
essa e da noi diretta secondo la norma del cristianesimo,

del cattolicismo. Cosi la politica nostra e la conseguenza

psicologica del cristianesimo. In fine il deputato Marx ri-

volgeva un caldissimo appello ai giovani, specialmente ac-

cademici, ad entrar nella Leya e prepararsi alle lotte po-

litiche per la patria, per la Gliiesa. Vi si adoperino tutti

gli uomini serii; le stesse signore spingano i loro uomini

alia vita politica. Se per part'e dei giovani si commettono

degli errori, la colpa non e sempre dei giovani stessi, ma
dei piii vecchi, che nel dirigere il partito non ebbero cura

sufficiente di contenere i giovani nella retta via. Cosi

tra' discorsi, tra' canti e suoni, non senza frequenti liba-

zioni di birra spurn ante, che in queste adunanze festive

serali non manca mai, passo la bella tornata 4
.

Gontemporaneamente celebravasi 1'adurianza solenne del

Gesellenvcrein, la celebre istituzione di Adolfo Kolping, con

discorsi, canti e musiche ed esecuzioni di quadri plastici,

resa piu. animata dalla presenza del direttore generale

dott. Schweitzer di Golonia. E pure in altra sala si racco-

glieva I'adtmanza festiva del Vinzensverein, frequentatissima

anch'essa, dove il barone von Vittinghoff Schelledil dott. Bur-

guburu riferirono le feconde opere della Societa di S. Vin-

cenzo a Vienna ed a Strasburgo, e tra 1'altro il sig. Reinir-

kens, maestro di Essen, parlo con fuoco sulla necessita di

opporsi alia sete ardente tra il popolo di piaceri e di di-

vertimenti ed al conseguente sconsigliato sperpero di danaro,

toccando della necessita di educare i figli del popolo al ri-

sparmio ed adducendo fatti consolantissimi, come ad esem-

1 Accennando al WindtJiorstbund ed al Sonnenschein, non e possibile

tacere di una pubblicazione di quest' ultimo che correva per le mani di raolti

e intorno alia quale molti, anche tra i piu illustri cattolici, mi chiesero di

un parere. La risposta non era difficile a darsi, ed il lettore la trovera in

sostanza nella breve recensione dell'opuscolo, inserito nella Bibliografia del

presente quaderno.
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pio, la cassa di risparmio, introdotta fra gli scolari cattolici

e protestanti delle scuole comunali di Breslavia, che nello

scorso anno soltanto misero da parte ben 47,069 marchi.

Trale piu iniportanti adunanzedi simil genere. variamente

celebrate negli scorsi giorni, notero quella del Bonifatiusve-

rein, delBorromaeusverein, deWAlleansacattolica delle Unioni

commercial}, della Lega del maestri cattolici di Germanla, del-

YAlleanzacattolicadeUa Croce (Kreuzbundniss) contro J'alcoo-

lismo, del Piusverein, delYAlberius Magnus Verein, de\YAugu-
stinusverein ed altre ancora. Perquanto spinga la brama di

affacciarsi un po' per tutto, tanto per dire : m fui, non ci

si riesce. Golsi alcune cifre nell'adunanza del Borromaeus-

verein, istituito per la diffusione della buona stampa, delle

buone letture e delle biblioteche circolanti e popolari. I

suoi circoli sono ascesi nell' ultimo anno da 2812 a 3144,

ed i suoi membri da 128,481 a 137,550; la sola citta d'Es-

sen sopra una popolazione di 120,000 cattolici conta nel

suo circolo ben 2279 membri. - - 11 Bonifatiusverein, isti-

tuito per aiutare i cattolici dispersi ne' paesi protestanti

(nella diaspora, come la chiamano), per promuovere le mis-

sioni e per unire in una vasta societa tutti gli studenti cat-

tolici della Germania, dell' Austria e del Luxemburg, si e

reso particolarmente benemerito negli ultimi anni, per 1'effi-

cace aiuto dato ai fratelli d' Austria contro il movimento

del Los von Rom. Giunsi alia sua solenne adunanza nel

Gesellenhaus, proprio mentre ferveva una forte disputa, se

si dovesse o no accettare la proposta d'istituire a Berlino,

con Fassegno di 3000 marchi, I'officio di un parroco pro-

prio per gli studenti. 11 dott. Heidemann di Berlino notava,

che dei 1500 studenti cattolici che convengono cola, spe-
cie nel semestre invernale, una buona meta puo dirsi per-

duta e non mette piede in chiesa; tra' professori deH'Uni-

versita non vi ha nessuno che possa dirsi veramente cat-

tolico, e gli altri sono tutti razionalisti e sanno esporre le

loro dottrine con to.no non mai aggressive, anzi cost con-

ciliante, che i giovani ne restano presi assai facilmente e
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loro si affezionano e se non perdono la fede e un vero

miracolo. 11 Heidemann vinse e la proposta fu approvata.

Gli student! non celebrano adunanze propriamente dette,

ma il sontuoso loro Festkommers, che altra volta ho avuto

occasione di descrivere minutamente a proposito del Con-

gresso di Ratisbona. Essi recano sempre e per tutto la nota

gaia; in chiesa con le loro bandiere ed abiti variopinti,

fermi alia militare come statue
; per la citta nei frequenti

corteggi di quaranta e cinquanta carrozze a tiro a due con

grande pompa e maesta ; ma soprattuLto in questi ritrovi

di sera, nelie sale phi ampie, splendidamente addobbate,

dove i capi delle squadre si raccolgono sul podium, pro-

tetti dalle loro bandiere, e col vibrare e battere delle spade

impongono il famoso silentium ed ordinano le salamandre

a battuta, dove tutti, parimente a battuta, vuotano le tazze

spumanti. Quivi radunansi i Filistci, vogiion dire gli antichi

studenti dellevarie associazioni,coiberretti a coloriedinastri

a tracolla, e sono ora deputati e giuristi, e professori e medici,

e preti e perfino religiosi e monaci. Tutto e sempre colmo e

stipato, e nelle tribune una primavera di eleganLi signore

e signorine, le quali accorrono in buon numero a godersi

il fascino della solenne adunanza, sebbene non prendano

parte alle salamandre. Vi ha poi per loro la singolare at-

trattiva di un proprio discorso in lode delle dame, che uno

degli studenti deve fare secondo la prescrizione, pero da

cavaliere gentile e serio insieme, come s'addice a cattolici.

Di queste tornate se n' ebbero parecchie contemporanea-
mente le sere del lunedi e martedi

;
ma tutte furono vinte

dal grandiose Festkommers delVAHeanza delle Unioni degli

studenti cattolici tedeschi, tenuta il martedi sera nella ma-

gnifica sala cittadina di musica della Saalbau. Vi erano

rappresentate le Unioni in numero di 51 e rammemora-
vano quest'anno il giubileo d'oro della loro alleanza.

Lesocieta cattoliche che cosi si riuniscono durantei giorni

del Katliolikentag, sebbene in tanto numero, non sono che

una piccola parte delle societa esistenti nei varii paesi del-
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1'impero, e per lo piu sono qui rappresentate le sole fede-

razioni. Ma il bene che se Tie ritrae e grande assai; i mem-

bri dell'una societa divengono ospiti nelF adunanza del-

1'altra e si conoscono a vicenda e si comunicano le loro

esperienze ed imparano vicendevolmente a rassodarsi, evi-

tando gli errori, che spesso accompagnano chi da solo si

mette all'azione ed attingendo dal conversare reciproco il

coraggio ad imprese piu ardite e di piu difficile esecuzione.

Sopra ogni cosa, oltre il conforto necessario al sacrificio

continue che impone Fazione, qui ritraggono la forza si-

cura che da la coscienza di non esser soli nel lavoro, ma
di avere al proprio fianco migliaia e migliaia di fratelli,

die combattono strenuamente per la medesima fede, col

medesimo amore.

5. L'Adunanza generate del Volksverein.

Oramai e passato in consuetudine che il Volksverein

celebra ogni anno la sua Adunanza generale durante i giorni

del Congresso, e per la sua grande importanza e per le

molte migliaia di persone che vi prendono parte, essa si

tiene nella Festhalle la mattina del martedi in ore man-

tenute espressamente libere, perche tutti vi possano assi-

stere. La sala era affollata anche quest'anno ;
nella platea

e ne' palchi all'intorno si calcolavano piu di 6000 uditori,

e nella tribuna della presidenza, facevano corona all' Erno

Card. Fischer tutti i piu illustri capi del movimento cat-

tolico. Sentono tutti la straordinaria importanza di questa
istituzione

; sentono che essa e la piu grande societa cat-

tolica che esista al mondo, e quanto e profonda nel cuore

di tutti la memoria del Windthorst, tanto e per tutti sacro

il suo ultimo testamento, com'e chiamato comunemente il

Volksverein. Sembra che le parole, ond' egli proponeva al

popolo tedesco la nuova istituzione, risuonino ancora, fre-

sche di vita, nell'aula : Sorgi, o popolo cattolico, adusato
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al sacrificio di te stesso e alia ferlelta verso la Chiesa e la

patria ! Raccbgliti insieme a difesa della cristiana societal

Difendi il trono e 1'altare, la casa tua e la vita civile! Tutti

gli stati, alti e bassi, sacerdoti e laici, padroni ed operai,

si devono trovare insieme in un' unica societa, a fine di

opporsi al nemico irrompente, a fine d'istruire gli erranti,

di sorreggere i deboli e di riaccendere ancor piii lo zelo

dei gia ferventi .

Non dimentichero mai il commovente racconto che mi

faceva dell' istituzione del Volksverein quell' insigne uomo
che e 1'attuale suo presidente generale, il sig. Francesco

Brandts, nell'elegante salottino del suo palazzo a M. Glad-

bach.

- L' idea felice, sorta in quella mente acutissima del

Windthorst, passo come elettiica scintilla in tutti noi. Si

discusse la cosa a Magonza, a Coblenza; si formo su due

piedi un primo comitato ed il 24 otiobre 1890 ci radunammo
a Colonia nell'Hotel Ernst. II Windthorst, sebbene gia preso

dal fiero morbo che lo trasse al sepolcro, voile vem'rvi in

persona, e perche noi gli esprimevamo il dolore di vederlo

cosi mettere a risico la sua vita, egli, sorridendo, rispose:

Oil, mia moglie non ha poi tante sollecitudini ! Sapete che

mi diceva al partire di casa? Poiche tu oramai non mm
che per una grande causa, dobbiamo essere contenti anche

noi, quando pure non dovessi piii tornarci indietro. Mettiamo

tutto nelle mani del Signore. E quando, protraendosi la di-

scussione fino a tarda sera, lo supplicavamo di risparmiare

la sua salute, rispondeva : State tranquilli ; ho ancor fibra

da resistere, ancorche dovessi durarla tutta la notte. E cosi

non ci levammo di la, fmche non fu compilato ed accet-

tato lo statute, per altro semplicissimo e, quasi per intero,

lavoro del Windthorst stesso.

L' appello fu accolto con plauso unanime dall' intera

Germania, fu subito approvato dai vescovi ed ampliamente
benedetto da Papa Leone XIII, cosi che il 14 febbraio 1891

il Volksverein, gia prosperoso, pote celebrare a Colonia la
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sua prima Adunanza generate. Alia fine di quell'anno oltre-

passo i 100,000 membri. Ma nel primo decennio il Volksve-

rein non aumentava che a stento, tanto che il corapianto

capo del Centre, dott. Lieber, ne mosse forte lamento nel-

1'Adunanza generale del cattolici tedeschi, celebrata ad Osna-

briick nel 1901. Per quanto sia bella la vista di queste

schiere del Volksverein, per quanto s
: a buono quel che qui

e stato detto in sua lode, poco giova. se non riusciamo a

superare il fatto doloroso, che cioe il Volksverein si rimane

stazionario ai suoi 180,000 membri. Dio voglia, che que-

st' adunanza, la piu solenne di quante abbiamo sin qui ce-

lebrate, ottenga questa vittoria di elevarne quanto prima i

membri a 200,000. Se dovessimo rimanere sempre al mede-

simo numero, sarebbe non solo una vergogna, ma piu an-

cora un pericolo pei cattolici di Germania, veduti i biso-

gni estremi che qui stesso ci sono stati esposti . E con-

chiudeva : Se tu appartieni a tutte le societa cattoliche

possibili e non sei iscritto nel Volksverein, non hai adem-

piuto ai doveri dell'uomo cattolico tedesco. E come i cat-

tolici tedeschi celebrano ogni anno la loro rivista autun-,

nale, cosi le adunanze dei cattolici si devono dichiarare in

permanenza nel Volksverein. Solo quando cio avvenga, 1'Adu-

nanza generale dei cattolici di Germania rechera quei frutti,

che puo e deve recare ; allora soprattutto le belle risolu-

zioni che qui vengono prese saranno qualche cosa di piu
che una carta bene stampata.

11 voto del Lieber fu esaudito. In poco piu di un anno,
al principio del 1903, il Volksverein contava 240,000 mem-
bri

; Fanno scorso 1905 a Strasburgo si esprimeva fiducio-

samente 1'augurio che i 420,000 toccassero presto il mezzo

milione, e quest'anno la statistica dell'associazione letta in

Congresso annunciava la vistosa cifra di 510,000. Ne di que-
sto ancora si chiamano contenti, perche la natura del Volks-

verein esige per se medesiraa assai piu. Lo dichiarava con
fervida parola in quest' adunanza il deputato del Centra
dott. Marx in un suo discorso sulla natura e fine mtrin-
seco del Volksverein.
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Diceva :

forse I'attivita del Volksverein consists in quella moneta (un

marco), che ogni socio contribuisce ogni anno? forse in quei 63 mi-

lioni di scritti, di opuscoli, di periodic! ch'esso ha fin qui distri-

buito
1

? Od anche nelle adunanze ch'esso tiene in ogni angolo della

Germania, eccitando per tutto 1'entusiasmo pel suo grande ideale?

No, mio caro; il Volksverein vuole non il solo tuo contribute in da-

naro, non il solo tuo entusiasmo. Vuole avere tutto 1'intero popolo

tedesco; vuole te, vuole la tua persona, la vuole pienamente e senza

riserva pe' suoi fini social! (applausi). Sento dire che il Volksverein

e fondato contro il social ismo; dunque non occorre nei paesi dove

11 socialismo o non esiste o non predomina. T" inganni ! Quando

pure non esislesse una questione sociale, il Volksverein sarebbe una

necessita (appro vasioni), e la questione sociale si fa innanzi anche

la dove non sono socialisti. Ma tu ripigli : abbiamo per questo

le nostre societa, i nostri circoli particolari. E vero
;
ma che ne e

nella pratica? Che cosa significano le 1400 societa di lavoratori con

220,000 membri, gli 800 circoli giovanili con 149,000 membri, le 1100

societa di artigiani con 180,000 membri, le altre 40 societa operaie

con 35,000 membri, le 170 societa di commercianti con 18,000 membri

ed altre ancora, che signiflca tutto questo rispetto ai milioni di uomini

che a questi stati appartengono? Nelle Unioni professionali cristiane

sono organizzati 250,000 lavoratori, ma piu di un milione ne con-

tano le Unioni professionali Jibere (social iste)! E quando pure le cifre

non fossero tanto eloquent!, le societa, i circoli, le unioni, oh quanto
devono di continuo combattere per vincere la pigrizia e 1'indifferenza!

S'aggiunga che il Volksverein vuol essere una scuola di formazione ;

vuol eccitar 1'interesse per le question! social! del momento presente,

vuole spandere una piena conoscenza dei bisogni attuali e dei pratici

mezzi per bene rispondervi. Nessuno stato, nessuna condizione di

persone e dunque esclusa dal Volksverein. Esso non impedisce punto
Fattivita delle altre societa, ma tutte sorregge, tutte aiuta, ed il fatto

dimostra che i migliori e piu attivi membri di una societa partico-

lare sono quell! che appartengono allo stesso tempo al Volksverein,

ed e precisamente officio proprio del Volksverein di educare e for-

mare i cap! e le forze piu attive delle altre societa tutte (applausi

prolungati).

Questo ed altro ancora diceva 1'eloquente deputato, ag-

giungendo stimoli allo zelo gia per se caldo degli uditori

e maggiormente disposto dai discorsi precedent! dell'adu-

nanza. Fu essa aperta dal presidente del Volksverein, Fran-
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cesco Brandts, grande industriale di M. Gladbach. Egli

espresse la grande sua soddisfazione per 1'attivita ed incre-

merito deirislituzione, ascrivendo ogni cosa all'idea profon-

damente cristiana, onde quella scaturisce e che si vuole

infondere nelle masse del popolo. Infatti il Volksverein si

propone di educare il popolo a vera e schietta religiosita

e nello stesso tempo vuole infondergli quel massimo grado

d'intelligenza pe' suoi proprii bisogni spirituali e mate-

riali che torni possibile. E continuava :

II Volksverein vuol mostrare al popolo in qual raodo egli possa

socialmente ascendere e come sul fermo terreno del principio cri-

stiano possa di mano in mano farsi innanzi ed adoperare la sua

energia e prender parte in ogni ramo dell'umana attivita. Vuole inse-

gnargli per mezzo di un continuo esercizio delle virtu economiche,

che sono insieme virtu natural!, la diligenza, la forza della volonta,

1'ordine, la moderazione, la voglia d' imparare, la prudenza, la co-

stanza, la cura della sanita ed altre virtu, e nello stesso tempo a

tendere sempre piu in alto con animo lieto, fino a comprendere pie-

namente ed esercitare e fare suoi i beni spirituali piu alti. Solo

quando il terreno e cosi preparato, e possibile trarre dal seno del

popolo credente quelle forze che ottengono la palma nel campo delle

piu alte attivita spirituali (applausi vivissimi). E crescendo sempre
codeste forze divengono quella potenza intellettuale, che e capace di

rivolgere le correnti intellettuali del tempo nostro in direzione cri-

stiana, assicurando viltoria al pensiero cristiano. Gosi sara posto un
termine alia tendenza di escludere interamente il cristianesirao dallo

sviluppo della moderna cultura, come in raodo aperto si professano
di volere molti rappresentanti della scienza incredula.

L'ideale qui proposto dal piu fedele interprete del pen-
siero del Windthorst e grande, e nobile assai. Parrebbe

superiore alle forze.

- Eppure si va raggiungendo! doveva sclamare ognun
di noi, ascoltando il resoconto annuale del Volksverein, letto

dal direttore generale rev. doit. Pieper. Quelle cifre, quei nu-

meri, quelle affermazioni recise, quasi fredde, di attivita in

ogni provincia, in ogni citta, in ogni luogo; quelle enume-
razioni incalzanti di nuove imprese, di nuovi lavori, di nuove

conquiste, passavano innanzi come un esercito, che torna
*
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dal campo, vittorioso, fiero. Ed il direttore generale ne fece

poscia un riassunto, spiegando maggiormente alcune opere

particolari ed introducendosi cosi al magnitico suo discorso

sull'aUivita propria del Volksverein.

Se il Brandts e il cuore della potente istituzione, il Pieper

ne e la mente. Alto di statura, di nobile presenza, quieto,

quasi impassibile, dolcissimoepenetranteinsiemedi sguardo,

di fronte alta e leggermente corrugata, come se tenesse sem-

pre a raccolta il pensiero, il Pieper e una delle espressioni filo-

sofiche piu pronunciate ch'io mi conosca. Alia tribima degli

oratori col solo affacciarsi egli impone alia moltitudine il piu

rigoroso silenzio. La sua eloquenza non ha scatto alcuno;

la parola fluisce tranquilla, dolce, spontanea, ma densa di

pensiero cosi che ogni suo discorso e un trattato, e nella

forza dimostrativa cosi serrata, che conquide e strappa gli

applausi, anche senza alcun lenocinio di forme retoriche.

Egli mosse dalla questione, se il Volksverein debba dirsi al

postutto, come alcuni pensano, una lega contro il socialismo,

o quasi un esercito di difesa per 1'ordine sociale, istituito

a ribattere di continue gli attacchi insolenti degli avversarii.

Questo fa, diss'egli, e deve fare il Volksverein; ma niun que-

sito meglio di questo ci offre 1'opportunita di esporre quel

che il Volksverein non vuol essere. II solo lavoro di oppo-
sizione rimane infruttuoso rispetto all'attivita positiva, e pe-

rocche il Volksverein non si e mai messo a servizio di un

rigido conservatorismo, approfonda sempre piu potenti le

sue radici in mezzo al popolo cattolico e dispiega un'atti-

vita sempre piu ampia e piu pratica. E cosi continue per

quasi un'ora a delineare quest'attivita positiva in tutto 1'im-

menso campo che la civilta odierna percorre, nell'individuo,

nella famiglia, nella vita economica, domestica e sociale,

nell'ordine politico ed amministrativo, rispetto alia religione

ed alia patria. terminando con un caldo appello a tutto il

popolo tedesco ad entrare in questa scuola feconda di tanto

bene e si propria a raggiungere e promuovere con istraor-

dinaria efficacia la riforma sociale cristiana.

1906, vol. 4, fasc. 13,11. 3 27 .wtlo.xhr" 100ft.
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Non erano ancora dileguati gli applausi pel discorso

udito e per 1'oratore, ed ecco, ad un comando del presi-

dente, farsi avanti un altro esercito di cifre, non meno fiero

del precedente: il resoconto del bilancio annuale per 1'anno

1905, cominciando dall'entrata di 440081,13 marchi, rac-

colti insieme dalle quote del membri, da incassi straordi-

narii e dai percenti. Ne furono messi a disposizione della

Sede centrale fmo al 1 gennaio 1906, M. 225374,06, che

unitamente all'importo della vendita Hbraria e del per-

centi, diedero la somma di M. 263 367,49 della quale furono

spesi in favore dell'Opera M. 247 126,07 con un residue di

M. 13 U45,42 messo a conto del nuovo bilancio futuro. E le

cifre continuarono a particolareggiare a lungo, ch'io non

potrei qui riferire *. Mezzi potenti di propaganda, che sorgono
dall'interna forza dell'organizzazione cooperativa e che a

tutti fanno il cuor largo davvero, sapendosi che non si

ha mai da combattere con la miseria delle casse, o insuf-

ficient i o vuote !

Approvato il bilancio, fu presentato dall'avv. dott. Bell

il nuovo Statute del Volksverein. Di mano in mano che an-

dava crescendo il lavoro in seno dell'associazione, si fece

manifesta la necessita, non gia di riformar nulla di quanto
aveva sapientemente stabilito il Windthorst, ma di espri-

inerne il fine ed i mezzi con qualche maggiore determina-

tezza e di regolare la direzione ed il governo della vasta

societa con alcune norme pratiche suggerite dalla lunga
esperienza. Mentre prima si aveva una presidenza di sette

membri, ora se ne sono stabilite due, la seconda subordi-

nata alia prima. La presidenza generate e di 24 membri,
oltre il direttore generale : la presidenza particolare (engere,

1 Le uscite collettive della Sede centrale e degli agenti (G-eschdftsfuhrer}
si divisero in questo modo: a) Stampe ed inserzioni 95 320,25 6) Adunanze
e viaggi 35784,87; c) Porti e spese di spedizione 35201,65; d) Mission*,
agenzie popolari, rumirmi social! ecc. 38068,04; c) Stipendio di 24 im-
piegati, spese per le agenzie, affltti e biblioteche 81 168,68; f) Spese gene-
rali 15129,46; g} Per le opere a stampa edite dal Volksverein 36213,14.
In tutto M. 336884,09.
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piu ristretta) si compone del primo e secondo presidente,

del secretario, del cassiere e di alcuni pochi consiglieri. La

presidenza generale ha il diritto di prendere tutte quelle

determinazioni che servono a promuovere 1'attivita propria

del Volksverein; la presidenza particolare provvede all'ese-

cuzione dei deliberati della presidenza generale e delle Adu-

nanze generali e dirige e governa direttamente la Sede cen-

trale dell'associaziorie con potere di renderla giuridicamente

rappresentante e depositaria ed amministratrice del patri-

raonio sociale.

Quanto al fine ed ai mezzi proprii del Volksverein, rido

il testo dei primi due paragrafi dello statute :

. 1. Scopo dell'associazione e promuovere 1'ordine cristiano nella

societa, in particolare istruire il popolo tedesco intorno agli offieii

sociali, sort! dallo svolgimento dei tempi nuovi, ed educarlo alia col-

laborazione pratiea pel miglioramento intellettuale-morale (geistig) ed

economico di ogni condizione di stato. L'associazione vucle ribattere

nello stesso tempo gli attacchi contro il fondamento religioso dell*

societa ed impugnare gli errori e le tenlenze sovversive nel campo
sociale.

. 2. L'associazione si studia di raggiungere questo scopo tra le

altre cose :

1. col radunare membri in ogni luogo e con lo stabilire uomini

di flducia, agent! , rappresentanti di circondario e di provincia, a fine

di mauteriere viva coimnunicazione reciproca nel senso dello statute;

2. col promuovere adunanze, conferenze e corsi (di studio sociale);

3. col pubblicare e diffondere tra i membri un periodico;

4. col pubblicare e diffondere largamente e per tutto appelli, fogli

volanti e libri ;

5. con la collaborazione alia stampa giornaliera;

6. con la formazione di oratori, di scrittori e di forze
'

pratich*

ausiliari pel lavoro sociale e di utilita comune;
7. col promuovere societa ed istituzioni a seconda del line del-

1'associazione e la partecipazione alle medesime;
8. col raccogliere materiale scientiflco e pratico pe' fini accennati

e col dare schiarimenti a seconda dei bisogni correnti.

Lo Statute fu approvato tutto intero dall'asseinblea con

voto-di piena fiducia, come pure con simile voto fu ricon-

fermata la presidenza e la proposta delle nuove cariche. 11
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dott. Bell diede pure una lode applauditissima al miniate-

riurn, come voile chiamarlo, di M. Gladbach, la Sede cen-

trale tanto celebrata del Volkaverein 1
. La chiaraano, disse

I Una parola sulla Sede centrale di M. Gladbach. Comincio essa la sua

attivita in alcune pit-cole stanze, prese in aftitto, dove lavorava il segretario

generale con alcuni pochi altri. Piu tardi si prese una casa piu grande ;

crebbe 1'oflicio per le spedizioni, ma il segretario generale era ancora la sola

forza letteraria attiva. Solo nel 1899 si aggiunsero altri dotti collaborator}.

Nel 1901 si dovette atnpliare la casa per collocarvi i nuovi officii sempre

crescent! e la bihlioteca, la quale anch'essa di giorno in giorno si faceva

piu ricca. Ma oraraai, moltiplicando il lavoro e con esso le forze collabora-

Irici, si dovette pensare addirittura ad erigere dalle fondamenta un nuovo

edificio, fabbricato espressamente per lo scopo del Volksverein e con tutte

quelle comodita die 1'esperienza dimostro necessarie.

II nuovo grandioso edilicio a tre piani sorge maestoso nella tranquilla

tfandstmsp. Al pian terreno si trovano rettamente distrihuiti gli officii di

spedizione e di controllo. quello del la posta e la sala delle macchine da scri-

vere, i parlatoi, 1'ufflcio centrale principale. quello della contabilita e i il

oeposito dei libri e delle slampe per la distribuzione. Dodici impiegati, bene

istruiti nell'azienda commerciale, e parecchi giovani apprendisti sono conti-

nuamente occupati nel dar corso agli aifari del Volltsverpiii. in quanta* esso

e Casa editrice. I due piani superiori sono riservati agli scrittori che risiedono

a M. Gladbacb. Xel primo, oltre le undid stanze, belle, spaziose, conveniente-

niente arredate, ad ogni scrittore la sua, vi lianno la sala di ricevimento, quella

delle conferenze e delle riunioni della presidenza, la sala di legistratura,

dove si conservano tutte le memorie e i documenti riguardanti il Volksve-

rein, distribuiti sistematieamente. cosi die si possano immediatamente ri-

scontrare ad ogni ricbiesta; poi 1'ampia biblioteca, tutta di materia sociale

e ricca giii di 10,000 volumi. Nel secondo piano vi ba un'altra biblioteca

speciale di materie apologetiche. a servigio degli scrittori e piu ancora dei

membri del Volk><rerein, che da ogni parte della (iermania possono chiedere

in prestito le opere che loro servono. II lavoro degli scrittori e dislrihuito

con ogni saggezza ; ciast-uno ha una propria materia a cui attendere: lavo-

ratori, borgbesia, gioventu, soci^ta e circoli, politica agraria, politica sociale.

Altri sono continuamente occupati nel rispondere alle infinite question} che

vengono proposte alToilicio centrale e devono essere subito spedite. Altri

attendono alia redazione della Soc/al/ioliliscJtc Kurresjioiidt-ns ed a quella

delVApologetische Korrespondent, e sono articoli che si mandano gratuita-
mente ogni settimana a piu di 400 giornali tedeschi. a fine di tener sempre
deste le idee del Valksrcrcin e fame in ogni luogo la propaganda. Tutto
cio viene messo a stampa. Peru la Sede centrale non ha ancora una propria

tipografla; ma pensa di erigeila e vi sono gia nell'edificio i local! a questo
tine designati.

Nulla dico delle altre disposizioni tutte che regolano il pronto servizio

e le comunicazioni immediate dei varii officii tra loro: telefoni. ascensori e

simili comodita moderne.
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sorridendo, scuola gesuitica, Jesuitenschule! E sia pure. Gon-

tro i gesuiti se ne sono dette di tutti i colori
;
una sola cosa

non fu delta mai: dass die Jesuiten dwmm seien, che siauo

stupidi! (grandeilarita). La Sede centrale si ritenga dunque
il suo nome di Jesuitenschule e tutti levino un poderoso
Hoch in suo onore .

Ed il Hoch fu poderoso davvero.

Ripigliarono quindi i discorsi,secondo 1'ordine del giorno,

quello del deputato Marx, gia accennato, ed un altro piii

arapio del rev. Bonders di Miinster sul lavoro apologetico

nel Volksverein.

Lo studio cosi egli in sostanza lo studio sempre crescente

dei grandi problemi religiosi nel tempo odierno, la lotta pel concetto

cristiano di fronte al materialistico, la necessita di ribattere, non con

le chiacchere e le seraplici affermazioni gli errori correnti, ma con

serio corredo di dottrina, ha resa necessaria negli ultimi anni la scuola

apologetica del Volksverein; la quale lavora, strenuamente, spandendo
a profusione in ogni angolo della Germania stampe apologetiche sopra

tutti i problemi piu agitati e rnanda eorrispondenze ai giornali quoti-

diani e soprattutto forma sodamente gli uomini che devono parlare nelle

adunanze, per addestrarli non pure ad esporre e difendere la verita, ma

aribattereun'obbiezionechenelcorsodiun'adunanzasorgaimprovvisa.
La polemica confessionale e pero i dibattiti sulle question} particolari

che dividono tra loro le varie chiese, sono esclusi dal Volksverein; tanto

piu invece si approfondano i grandi problemi fondamentali del cri-

stianesimo, donde tutte le particolari dottrine si svolgono e donde

sboccia fuori la vita veramente cristiana, domestica e sociale. A

questa scuola devono insieme formarsi tutti i membri del Volksverein,

che e quanto dire tutto il popolo, se si vuole averlo rigenerato e

pronto a ridur nella pratica 1'alto fine della sua associazione. Deve

pensare ed operare da cattolico pienameate, interamente, in private

ed in pubblico. Via, via una buona volta, col fare a meta! II poeta

delle Dreizehnlinden descriveva benissimo la strada della rovina:

Erst kommt die Lauheit dann der Zweifel,

Dann Wiederspruch, dann Hass und Spott ;

Das halbe Denken fuhrt zutn Teufel,

Das ganze Denken fuhrt zu Gott l
.

1 Prima viene la tiepidezza, poi il dubbio, poi la contraddizione, poi

1'odio ed il disprezzo; il pensare a meta conduce al diavolo, il pensare in-

tero conduce a Dio.
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Mi displace di dover appena accennare a cose che certo

tornerebbero di utile lettura. Ma gia mi sono disteso piu

che le poche pagine, concesse a questa mia relazione, non

(jonsentissero. E il piu e il meglio del Katholikentag riinane

ancora a descrivere. Non posso ad ogni modo lasciare que-

st'adunanza, senza riferire intorno al commovente discorso

dell' Emo Card. Fischer, arcivescovo di Golonia. Salutato ed

accompagnato sempre da vivissimi applausi, egli espnsse

la sua pieiia soddisfazione pel sempre maggior diffondersi

del Volksuerein, a suo giudizio, una delJe associazioni piu

important! che si conoscano, e continue :

Voi sapete che il nostro Santo Padre a Roma, ha proposto

questo Volksoerein, come modello dell'organizzazione del cattolici in

Italia (appro vasioni), ed io godo sommaineute nel vedere che esso

e piu che altrove diffuse nella mia provincia ecclesiastica, e per parte

ilia non tralascio oceasione di favorirlo e promuoverlo. Godo che la

sede sua centrale si trovi entro la mia archidiocesi ;
ne vo' anzi sn-

perbo e stimo grandemente gli uomini, laici e sacerdoti, a quella

preposti (approvement). Con animo riconoscente riconosco i meriti

del vostm direttore gene rale Augusto Pieper, di mons. Hitze, al quale

auguro dal Signore for/a e salute per continuare 1'apostolato suo nel

campo sociale, dov'egli ha gia operato tanto bene. Nell'illustre vostro

presidente, Francesco Brandts, io ammiro con voi la freschezzadello

spirito, lo sguardo chiaro, la forza di azione e la energia, congiunta
ad un cuore d'oro, che batte caldo per la nostra santa t'ede, per la

popolazione lavoratrice e con piu fervore ancora per i suoi operai.

Se tutti i proprietarii industriali fossero della sua tempra, la que-
stione operaia sarebbe sciolta facilmente (interminalrili applausi).

Mentre 1' Emo Cardinale accennava all' Italia, un depu-
tato che mi sedeva vicino, mi tocco col gomito:

-- Ghe e

dunque del vostro Volksverein?

- Er ist in der Mache, sta covando !

- Incubazione un po'lunga!
- Ghe farci? Pare non si sia ben capito finora; ma il

giorno in cui si capisca...
- N'esce un Vesuvio addirittura 1



L'EPISCOPATO FRANCESE
e le associazioni di culto

Nel pubblicare qui appresso la lettera collettiva dell'Epi-

scopato francese, contenente le istruzioni date al clero ed

al popolo sul contegao da osservarsi dopoche il S. P. Pio X
ebbe a riprovare le associazioni di culto riconosciute dalla

nuova legge di separazione, stimiamo doveroso premettere

alcune brevi considerazioni sul valore di questo gravissimo

documento. Al clie ci muove non solo 1'importanza veramente

straordinaria, che, nelle presenli condizioni della Cbiesa in

Francia, ha una manifestazionesi solenne, unanimeefeconda

di conseguenze dell'Episcopato francese; ma altresi il desi-

derio di chiarire certi concetti fondaraentali e immutabili,

che si riferiscono all'azione gerarchica della Chiesa e intorno

ai quali, per opera del neraici e dei falsi amici, si e inge-

nerata anche tra' cattolici qualche incertezza e confusione.

La priraa considerazione che si offre spontanea e s'ira-

pone, con meraviglioso splendore di evidenza, a qualun-

que animo immune da pregiudizii settarii e da passion! di

partito, concerne il fatto solenne, lo spettacolo storica-

mente grandiose della cattolica unita. Dopo si lunghi

studii, consultazioni e discussioni; in mezzo a tanta con-

fusione d' idee, disparita di apprezzamenti, acerbita di

lotte e agitazione di animi
;

di fronte alle insidie, alle mi-

nacce, ai pericoli, ond'e presentemente travagliata la Chiesa

di Francia
;
non ostante la funesta discordia, che impedi-

sce ai cattolici francesi di raccogliere in un fascio tutte le

forze contro il comune nemico
;
ecco 1'Episcopato francese so-

lennemente dichiarare ai fedeli : In questi momenti di dolo-

rosa prova, tutti i vostri Vescovi sono strettamente uniti
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al Sommo Pontefice, non avendo con Lui che un cuore

ed un'anima sola, per araare la Chiesa e la Francia . E

tale fatto e spettacolo arnmirabile di cattolica unita si ma-

nifesta altresi nella perfetta conformita e soggezione del

clero all'Episcopato ed al Papa; ond'e che i Vescovi sog-

giungono : 1 vostri preti non sono che una cosa sola con

i loro vescovi nella sommissione assoluta e generosa al

Pontefice Supremo e dichiarano altamente di essere pronti

a tutti i sacrifizii per continuare a spendersi in bene delle

anime vostre .

Ormai pertanto e certissimo che, qualunque abbia ad

essere il contegno del governo anticlericale, sostenuto dalla

massoneria, dal radicalismo e dal socialismo, e comunque
sieno per isvolgersi gli avvenimenti concernenti F applica-

zione della legge di separazione, la Chiesa di Francia. col

Sommo Pontefice alia testa, ha pronunciato il suo immu-

tabile non possumiis, e tutti i membri gerarchici che la com-

pongono, dal primo arcivescovo aH'ultimo cappellano, sono

pronti a sostenere le piu ardue prove, pur di non venir

meno ad un proposito dettato loro dalla coscienza come
un dovere gravissimo, a cui non si pu.6 man care senza tra-

dire sacrilegamente il ministero sacerdotale. Donde pure

proviene che in tutta la Francia non vi pud essere alrun

laico, il quale voglia essere cattolico e non debba per cio

stesso riconoscere il grave dovere che gl'incombe di con-

formarsi al gindizio della Chiesa in riprovare le associa-

ziotii di culto, prescritte ingiustamente dalla legge di sepa-
razione

;
sicche lo spettacolo della unita gerarchica sara

reso ancora piu grandioso dalla conformita e sogge/ione
di tutto il laicato francese, veramente cattolico, al Supremo
Pastore e ai Pastori delle chiese particolari.

Or questa unita e compattezza del clero e del laicato

cattolico nel rigettare e riprovare la legge di separazione
e le associazioni di culto da essa prescritte, perche contra-

rie a una grave obbligazione della coscienza cristiana, rap-

presenta una forza morale invincibile, dinatizi a cui tosLo o
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tardi tutte le prepotenze e vessazioni della forza maleriale,

tutte le ingiustizie, le insidie e gli accorgimenti della poli-

tica anticlericale dovranno cadere infranti e distrutti. Disse

gia il Taine ch'e piu facile muovere le montagne che vin-

cere 1'opposizione della coscienza religiosa contro i soprusi

del giacobinismo. Se il nuovo giacobinismo non fosse ac-

cecato dalla follia dell'odio anticristiano, dovrebbe pur rico-

noscere che, dalla persecuzione del sinedrio gerosolimitano

contro gli Apostoli fino al Kn-Uurkatnpf del Bismarck con-

tro il cattolicismo nel nuovo impero germanico, nessun'al-

tra lezione della storia e appunto piu chiara di questa :

la forza morale deH'unita cattolica, fondata sulla obbliga-

zione della coscienza cristiana. finisce sempre con trion-

fare di tutte le violenze della forza materiale e di tutte le

arti della politica umana.

Posto cio, qui si affaccia una seconda considerazione che,

mentre ci spiega la vera ragione della forza invincibile che

risiede nell'unita del clero e del popolo francese di fronte

alia tirannide giacobina, ci rivela insieme 1' irrefragabile

legittimita della loro opposizione alia legge di separazione
e il diritto sacrosanto ch'essi hanno di rigettarla come in-

giusta e tirarinica.

Golla sua venerata Knciclica Gravissimo officii munere il

S. P. Pio X, come Supremo Maestro e Pastore della Chiesa,

ha dichiarato che le associazioni di culto, quali la legge

le impone, non possono assolutamerite costituirsi senza vio-

lare i sacri diritti che sono il fondamento della vita della

Ghiesa . Con che, come soggiungono i Vescovi, Egli ha

compiuto la missione ricevuta da Dio, di conservare intatto

il deposito della verita e della costituzione della santa

Chiesa cattolica . In sostanza, la parola del Papa, come

Capo legittimo della Ghiesa, si puo ridurre a questa bre-

vissima proposizione: le associazioni di culto, prescritte

dalla legge, sono contrarie alia costituzione essenziale della

Ghiesa, divina ed immutabile; percio la Ghiesa non puo
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assolutamente accettarle. E FEpiscopato francese ha unar

nimeinente accettato tale insegnarnento e tale decisione

pontilicia. Vi ha qui pertanto un atto di magistero dottrinale

e di giurisdizione gerarchica, compiuto dalla S. Sede Apo-

stolica in materia strettamente religiosa, a cui corrispondono

la pronta adesione e la doverosa obbedienza delle autorita

dioeesane da essa dipendenti.

Ora, prescindendo dal valore teologico e giuridico di tale

atto di magistero e di giurisdizione pontificia, solennemente

accettato dai Vescovi e utficialmente comunicato al clero e

al popolo francese, certo e che chiunque ne impugnasse la

legittimita, negherebbe al Papa e all'Episcopato ogni diritto

d'insegnamento e di giurisdizione nelle cose strettamente

ed esclusivamente spirituali ed ecclesiastiche; perocche nulla

e si proprio dell'autorita ecclesiastica ne si intimamente con-

nesso coll'esercizio della sua missione spirituale, come il

giudicare cio ch'e conforme alia costituzione essenziale della

Chiesa e il respingere cio che ad essa e contrario. Non solo

pertanto qualunque cattolico, che non si sottometta a tale

insegnamento e decreto, cessa pereio stesso di essere cat-

tolico e commette un atto di ribellione e di scisma; ma il

governo che manomette e confisca alia S. Sede e all'Epi-

scopato tale diritto, pone la Gliiesa al bando del diritto co-

mune con impedirle di esistere e di vivere secondo la sua

natura, indipendentemente da qualsivoglia umana autorita.

Donde pure appare la follia del giacobinismo francese,
che pretese d'imporre alia Chiesa una nuova costituzione,

prettamente laica, senza punto curarsi di sapere se essa

fosse o no conforme ai diritti imprescrittibili della Chiesa
e pero se verrebbe o no dalla Chiesa accettata. L'Enciclica

pontificia e la lettera dell'Episcopato hanno quindi deter-

minata una condizione tale nella Chiesa di Francia, per
cui le associazioni di culto, prescritte dalla legge, se non

vengano modilicate d'accordo coll'autorita della Chiesa,
saranno tanto impossibili a costituirsi, quanto e impossibile
ch'essa rinunzii alia sua esistenza e alia sua vita divina.
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Delle conseguenze poi, che ne deriveranno, non sara respon-

sabile che la tirannide del governo giacobino.

Chi ha seguito in questi giorni le manifestazioni dei

ministri, dei deputati, dei senatori e dei giornalisti, appar-

teuenti al blocco anticlericale, non ignora certamente 1'acca-

nimento, onde si cerco, con arti, frodi e calunnie d'ogni

maniera, di vilipendere e render odioso il procedimento del

Papa e dell'Episcopato contro la legge di separazione, di-

cendolo ispirato da motivi di politica umana e antinazio-

riale. Si giunse perfino a pretendere di avere scoperto una

congiura dei Gesuili coJl'Imperatore di Germania, per co-

stringere il Papa a rigettare una legge di vera liberta come

le.siva dei diritti della Chiesa, per la folle speranza di riu-

scire, agitando il paese e pescando nel torbido, ad umiliare

la Francia e a rivendicare i privilegi perduti colla separa-

zione! Su di che non vogliarno fermarci, per la semplice

ragione che il calunniare le inteuzioni di quanti non si

anvndono alia sua tirannide e stato senipre un privilegio

del giacobinismo settario, che giovo a mcglio illusLrare il

sacrifizio e a renderne piu venerande le vittime.

Una sola cosa vogliamo qui osservare di passaggio, quale

nuova riprova di tale vecchia arte calunniatrice, cioe 1'ac-

cusa mossa dal ministro Briand e consorti giacobini alia

S. Sede, di aver tollerato nel 1875 le associazioni laicali

di culto in Germania e di averle invece respinte 30 anni

dopo in Francia. In verita e impossibile conoscere la difi'e-

renza che passa tra le une e le altre, e non dover ammettere

che in tale accusa vi ha o una calunnia o una ignoranza

imperdonabile.

La legge prussiana del 20 giugno 1875, suiramministra-

zione del patrimonio ecclesiastico, lascio intatto alia Ghiesa

cattolica il diritto di proprieta su tutti. i suoi beni e pretese

soltanto di regolarne 1'amministrazione; anzi, nella tornata

21 maggio 1875 della camera dei signori, il commissario del

governo dichiaro ch'essa non era contraria alia costituzione,
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perche la Chiesa rimaneva proprietaria del suo patrimonio

e i redditi del medesimo si applicavano per la Ghiesa. 01-

traccio la legge prussiana, in creare un nuovo consiglio di

chiesa (Kirchenvorstand) e una nuova giunta parrocchiale

del comune (Gemeindeverlrelung), riconosceva al parroco il

diritto di entrare come membro nel consiglio di chiesa, e

ai vescovi quello di pubblicare istruzioni e regolamenti in-

torno all'attivita dei consigli di chiesa. mediante accordo

reciproco (in gegenseitigem Einvernehmen) col presidente pro-

vinciale; con che si riconosceva almeno in parte alia Chiesa

il diritto di amministrare i proprii beni. Riraastole pertanto

intatto il diritto di proprieta e riconosciutole in parte il di-

ritto di amministrazione deisuoi beniJ'Episcopatoprussiano,

dopo ottenuto 1'assenso della S. Sede, dichiaro che la legge

si poteva tollerare e in tal senso diede al clero le sue istru-

zioni. La legge poi del 5 giugno 1876, sui diritti di sorve-

glianza dello Stato nell'amministrazione dei beni cattolici

diocesani. non fece che conl'ermare, com'e indicate dallo

stesso titolo, tale doppio diritto di proprieta e di ammini-

strazione. Finalmente colla legge del 21 maggio 1886 fu re-

stituito al parroco il diritto di presidenza nel consiglio di

chiesa *.

Se pertanto il governo francese vuol essere veramente

leale, faccia prirna modificare la legge di separazione per

guisa che alia Chiesa sia lasciato integro il diritto di pro-

prieta e almeno in parte quello di amministrazione dei suoi

beni, e poi accusi il Papa e 1'Episcopato di non voler ac-

cettare le associazioni di culto, che furono pur tollerate in

Germania !

Vero e che i rappresentanti e difensori del governo gia-

cobino ricorrono al famoso . 4 della legge di separazione,

per dimostrare ch'essa non toglie alia Chiesa 1'amministra-

zioue e 1'uso dei suoi beni. Al che risponde, come si deve,

1 Cf. BRUCK (Bischof von Mainz) Cttlturkanipfbeweyung in Deutschland

(1871-1900), Kirchheim, Mainz, 1901, pp. 392-406. MA.JUNKE, Geschichte des

Gulturkampfes, Schoningh, Paderborn, 1902.
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1'Episcopato francese nella Lettera che pubblichiamo. Ma

quanto valga tale goffa scappatoia appare eziandio in im

modo che sarebbe comico se non fosse odioso dal mo-

vimento scismatico del Pape bleu, Enrico de Houx, fonda-

tore della lega per la costituzione delle associazioni di culto,

cont.ro il divieto del Sommo Pontefice e dell'Episcopato. Se

nelle parole ambigue di quel paragrafo, dove cioe si dice

che le nuove associazioni otterranno la esistenza legale solo

quando sieno conformi alle reyole dell'organizzazione yene-

rale del culto, si contenesse veramente il proposito del go-

verno di non riconoscere che quelle associazioni, le quali sieno

cosiituite colla debita dipendenza dall'autorita della Chiesa,

certamente dovrebbe il governo escludere ~e respingere a

limine quelle clie vengono promosse dal Pape bleu, appunto

perche riprovate dal Papa e dai Vescovi come contrarle alle

regole delVoryanizzazione yenerale del culto cattoUco. Se in-

vece, com'e indubitato, il go\erno e pronto a ricanoscerle

e a dar loro in mano le chiese, non e egii pure evidente

che il famoso &. 4e fatto a posta per aprire la via allo scismaf

Non e del pari evidente die quell o che si vuol concedere

oggi al de Houx e ai suoi, solo perche si protestano cat-

tolici ribellandosi al Papa ed ai Vescovi, domani si potra

pure concedere ai piu fieri nemici della Chiesa e della re-

ligione, che pretendano, con una bugiarda professione di

cattolicismo, di salvare la Chiesa e la religione dalla pretesa

tiranriide del Papa e dei Vescovi?

Che sapienza di governo, degna del nuovo giacobinismo
francese ! Qui si ch'e il caso di dire : mentita est miquitax sibi.

Ora, ecco la Lettera :

Carissimi Fratelli,

Abbiamo ricevuto, con profonda riconoscenza, la Lettera Enci-

clica che il S. Padre Pio X ci ha indirizzato, per dirigerci nella con-

dizione cosi grave in cui versa la Chiesa di Vrancia.

Noi attendevarao con confiden/a questa parola del Successore di

Pietro, ai quale Nostro Si^nore ha confidato la cura di pasrere gli
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agnelli e le pecore, ossia di condurre i pastori ed i fedeli nelle vie

della verita e della salute.

Ci siamo quindi affrcttati di comunicarvi la parola del Vicario di

Gesu Cristo, parola che solleva nel mondo intiero un'eco profonda.

L'abbiamo accettata con flliale sottomissione.

In questi momenti di dolorosa prova tutti i vostrL Vescovi sono

strettamente uniti al Sommo Pontefice, non avendo con lui che un

cuore ed un'anima sola per amare la Chiesa e la Francia.

Ed i vostri preti non sono che una cosa sola con i loro Vescovi,

nella sommissione assoluta e generosa al Ponteflce Supremo e si di-

chiarano altamente pronti a tutti i sacriflci per continuare a sacri-

ficarsi pel bene delle anime vostre.

Su t Santita Pio X, indirizzandoci la sua Lettera Enciclica, ha

conipiuto la missione ricevuta da Dio, di conservare intatto il depo-

sito della verita e della costituzione della Santa Chiesa Cattolica.

Questa costituzione ha per base essenziale 1'autorita della gerar-

chia divinamente istituita da Gesu Gristo.

La Chiesa e una societa governata da pastori, di cui il Papa e il

capo ed al quale solamente spetta di regolare tutto cio che concerne

1'esercizio della religione. Ora la legge di scparazione pretende d'im-

porre alia Chiesa, nel nostro paese, per la sola autorita del potere

civile, una nuova organizzazione. Essa dichiara di non piu ricono-

scere, per 1'esercizio del culto divino, che associazioni di cittadini

formantisi e governantisi a loro piacere, secondo statuti di loro scelta

e che la loro volonta sara legalmente padrona di modificare in qua-

lunque momento. Se in uno degli articoli di questa legge, il prin-

cipio necessario della gerarchia cattolica sembra implicitamente con-

tenuto, non e accennato che in termini vaghi ed oscuri, mentre e

troppo chiaramente disconosciuto in un altro articolo, che attribuisce,

in caso di conflitto, la decisione inappellabile al Consiglio di Stato,

vale a dire al potere civile. Sarebbe questa pertanto una specie di

costituzione laica data alia Chiesa. Pio X 1' ha condannata e doveva

necessariamente condannarla. Egli ha decretato che le associazioni

cultuali. quali la legge le impone, non possono assolutamente esser

formate senza violare i sacri diritti che sono il fondamento della

vita stessa della Chiesa .

Nel desiderio di preservare i cattolici francesi dalle difflcolta che

li minacciano, il Santo Padre ha esaminato se vi fosse stata maniera
di conciliare le associazioni cultuali con le regole canoniche. Pia-

cesse al Cielo egli .ci ha detto che Noi avessimo qualche debole

speranza di potere, senza venir meno ai diritti di Dio, fare questa
prova e liberare cosi i nostri figli amatissimi dal timore di tante e

cosi grandi prove. Ma poiche questa speranza Ci fallisce, restando
la legge tale quale e, Noi dichiariamo che non e permesso di pro-
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vare questo altro getiere di associazioni, fino a che non risultera, in

modo certo e legale, che la divina costituzione della Chiesa, i diritti

immutabili del Pontefice Romano e dei Vescovi, come la loro auto-

rita sopra i beni necessarii alia Chiesa, particolarmente sugli edifici

sacri, saranno irrevocabilraente, nelle suddette associazioni, in piena

sicurezza .

Infatti, fratelli carissimi, lino a che la legge rimarra quello che

e adesso, per quanti sforzi si possano fare per formare associazioni

legali poste sotlo 1'autorita del Papa e dei Vescovi, questa autorita

non sarebbe sovrana che per quel tanto che piacesse agli associati

di riconoscerla, e se essi volessero sottrarvisi, toccherebbe a un tri-

bunale laico di giudicare in ultima analisi della legittimita delle loro

pretese. Sarebbe quindi permesso di attribuire a fautori di ribellione

contro la Chiesa la proprieta dei suoi beni e 1'uso dei suoi templi.

Sarebbe dunque un ingannarsi stranamente il credere e dire che

rigettando le dette associazioni il Papa non ha avuto unicamente

presente la salute della Chiesa di Francia, che egli ha avuto un

altro scopo estraneo alia religione, che la forma di repubblica in

Francia gli e odiosa .

Pio X respinge con indignazione come falsita... queste recri-

minazioni ed altre simili che saranno diffuse nel pubblico per irri-

tare gli animi .

Noi uniamo, carissimi fratelli, le nostre proteste a quelle del

Vicario di Gesii Cristo. No, non sono gli interessi politic) che ci

preoccupano. Da molti anni ci siamo conformati alle direzioni della

Santa Sede che ci ha dotnandato di riunirci nell'unico pensiero di

difendere la religione cattolica, accettando la costituzione che la

Francia s'e imposta. E gia molto tempo che uno di noi non esito

a dire: Se si vuol giudicare imparzialroente ed in buona fede la

condizione degli animi nel nostro paese, si possono notare due cose:

la Francia non vuol cambiare la forma di governo, ma essa non

vuole affatto neppure la persecuzione religiosa
l

.

Noi tutti lo ripetiamo oggi e lo ridiciamo ad unanimita: Cio

che domandiamo e che non si voglia, contrariamente alia volonta

della Francia, fare di leggi anticristiane la costituzione stessa delln,

Repubblica .

II veherando card. Guibert, sul fin ire della sua lunga e santa

carriera, nel 1886, quando fu lanciato il primo colpo contro le scuole

cristiane e le congregazioni religiose, indirizzo al Capo dello Stato

queste gravi e patriottiche parole che e utiie rammentare : Conti-

nuando nella strada in cui essa s'e ingolfata, la Repubblica pud
arrecare gran male alia Religione... ma non riuscira mai ad ucci-

1

Risposta del Cardinale Arcivescovo di Parigi ai cattolici che lo con-

sultarono sui loro doveri social!, 2 marzo 1891.
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derla. La Chiesa ha conosciulo altri pericoli, essa ha attraversato

altre burrasche, ed essa vive ancora nel cuore della Francia... Non

e il clero, non e la Chiesa da accusarsi di agitare contro le istitu-

zioni politiche di cui siete custodi
;
voi sapete che la rivolta Bon e

un'arma da noi usata.

11 clero continuera a soffrire pazientemente ; preghera per i suoi

nemici, domandera a Dio di illuminarli e d'ispirare in loro piii giusti

sentiment! ; ma quelli ''.he avranno voluto questa guerra empia si

distruggeranno da loro stessi e grand! rovine saranno avvenute prima

che il nostro amato paese riveda giorni felici. Le passioni sovver-

sive, il cui risvegliarsi e preannunziato da varii sintomi, creeranno

pericoli raolto piii gravi che i pretesi abusi rimproverati al clero.

Dio voglia che in questa spaventosa tempesta, ove gli irrefrenabili

appetiti non troveranno piu innanzi a loro alcun ostacolo morale,

non si veda pericolare la fortuna e forse 1' indipendenza della nostra

patria !

Giunto alia fine della lunga carriera -- aggiungeva 1'augusto

vegliardo : Ho voluto, prima di andare a render conto a Dio della

niia amministrazione, sgravarmi da ogni respjnsabilita in riguardo

di cosi gravi disgrazie. Ma io non posso risolvermi a chiudere questa

lettera senza prima esprimere la speranza che la Francia non vorra

mai lasciarsi rapire le saute credenze che hanno formato la sua forza

e la sua gloria del passato e le hanno assicurato il primo posto in

mezzo alle nazioni .

Noi pure, fratelli carissimi, vogliamo liberarci da
. ogni respon-

sabilila di fronte alle calamita che minacciano la nostra patria. La

legge di separazione, tale quale e, toglierebbe alia Francia non solo

il suo titolo di nazione cattolica, ma la liberta vera di professare

quella religione che e stata la sua vita, la sua grandezza per tanti

secoli, e sola puo ancora assicurarle nell'av venire 1'ordine e la pace.

Vescovi cattolici e francesi, potremmo noi dare il nostro appoggio
alia esecuzione di una tale legge"?

Pio X c'invita, fratelli carissimi, a prendere tutti i raezzi che il

diritto riconosce a tutti i cittadini per disporre e organizzare il

culto religioso .

Noi vi faremo pervenire in tempo utile le istruzioni necessarie a

questo scopo, a seconda dei casS che potranno manifestarsi.

Vogliamo sperare che la guerra religiosa sara risparmiata al

nostro paese. 1 cattolici francesi domandano che, in nome di una

legge che pretende di assicurare la liberta di coscienza e guareutire
il libero esercizio dei culti non si imponga loro, per la pratica
della loro religione. una costituzione che la coscienza impedisce loro

di accoltare : che si rammenti che in nessun caso e in nessun paese,

I'organizzazione legtile del culto cattolico non potrebbe essere rego-
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lata che d'accordo con il Capo supremo della Chiesa
;
e se si vuole,

ad ogni costo, separare la Chiesa dallo Stato, che ci si lasci aimer, o

godere dei beni che ci appartengono e delle liberta di diritto comune,
come in altri paesi veramente liberi. Noi non possiamo credere^che
tali richiami non sieno intesi.

Nella dura prova della Francia, conchiude Pio X, se tutti quelli

che vogliono difendere, con tutte le loro forze, gli interessi supremi
della patria, lavorino come debbono, uniti tra loro, con i loro Ve-

scovi e con Noi per la causa della religione, lungi dal disperare

della salvezza della Chiesa di Francia, e da nutrire speranza al

contrario ch'essa sara assai presto rielevata alia sua dignita e alia

sua prosperita primitiva. Noi non abbiamo il menonio dubbio che i

cattolici non dieno intera esecuzione alle Nostre prescrizioni e ai

Nostri desiderii
; e, per conto Nostro, cercheremo ardentemente di

ottenere loro, per 1' intercessione di Maria Immacolata, il soccorso

della divina Bonta.
Unione di cuori, obbedienza figliale, generosita e spirlto di sa-

crificio, ricorso fervente alia preghiera: questo e dunque il pro-

gramma che ci traccia il Sommo Pontefice e che noi vogliamo se-

guire.

Dimenticando tutte le dissensioni passate, voi non avrete tutti,

fratelli carissimi, con i vostri sacerdoti e con i vostri vescovi, che

un cuore e un'anima sola, per conservare e difendere la nostra

santa religione, seguendo le regole dettate dalla suprema autorita,

senza sedizione e senza violenza, ma con perseveranza ed energia.

Se si tentasse di stabilire, contrariamente alia volonta del Capo
della Chiesa, associazioni che non potrebbero avere di cattolico altro

che il nome, nessuno di voi, per nessun pretesto, consentirebbe ad

iscrivervisi.

I vostri pastori sono risoluti a soffrire le spogliazioni e la poverta

piuttosto che tradire il loro dovere : voi comprenderete che tutti i

fedeli .hanno 1'obbligo di coscienza di venir loro in aiuto e di con-

tribuire, ciascuno secondo le proprie forze, al mantenimento del culto

divino e dei suoi ministri.

Infine, poiche la noslra causa e la causa di Dio e, senza il suo

soccorso, tutti i nostri sforzi sarebbero impotenti a farla trionfare,

noi raddoppieremo di assiduita e di fervore nella preghiera.

Supplicheremo il Cuore di Gesu che ama i Frances! per 1'in-

tercessione della Santissima Vergine Maria che ha prodigato alia

nostra patria le prove della sua predilezione, affine di ottenere che

questa patria, che ci e cosi cara, resti fedele alia sua vocazione cri-

stiana e continui, sotto 1'egida della sua antica religione, il corso dei

suoi gloriosi destini.

1906, vol. 4, fasc. 1351. 4 27 scfteinbre 1906.
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La nostra preseute lettera sara letta dal pulpito in tutte le chiese

della Francia, domenica 23 settembre prossinio.

Dato a Parigi, in assemblea plenaria, il 7 settembre 1906.

f FRANCESCO card. RICHARD, arcivescovo di Parigi; f VITTORIO LUCIANO

card. LECOT, arcivescovo di Bordeaux; -j-
PIETRO card. COULLIE, ar-

civescovo di Lione ; 7 STEFANO, arcivescovo di Sens; -j-
MARIA ALFONSO,

arcivescovo di Cambrai ; f FRANCESCO, arcivescovo di Chambery ;

7 FULBERTO, arcivescovo di Besancon; f L. FRANCESCO, arcivescovo di

Avignone;
- REXATO FRANCESCO, arcivescovo di Tours; f PIETRO, ar-

civescovo di Bourges; f EUDOSSIO IRENEO, arcivescovo di Albi; f FEDE-

RICO, arcivescovo di Rouen; f GIOVANNI AGOSTINO, arcivescovo di To-

losa; 7 FRANCESCO, arcivescovo di Aix; f LUIGI GIUSEPPE, arcivescovo

di Reims; f E. CRISTOFORO, arcivescovo di Audi; f LEONE ADOLFO,
arcivescovo di Sida, coadiutore del cardinale arcivescovo di Parigi;

7 AUGUSTO, arcivescovo <H Rennes;\ CARLO FRANCESCO, vescovo di Nancy;
7 ANATOLIO, vescovo (Ji Montjiellier ; f GIUSEPPE MICHELE FEDERICO, ve-

scovo di Viviers; - CARLO, vescovo di Blois; f CLODOVEO GIUSEPPE,

vescovo di Luron; 7 ENRICO, vescovo di Tulle; f EMMANUELE, vescovo

di Meaux; 7 PIETRO EUGENIO, vescovo di Pamiers; f ADOLFO, vescovo

di Montauban; f FIRMINIO, vescovo di Limoges ; f PROSPERO AMABILE,
vescovo di Gap; - ALFREDO, vescovo di Arras; f PIETRO MARIA, ve-

scovo di Clermont; - ALFONFO GABRIELS, vescovo di Saint-Dieu; -j-
Co-

STANTE LUIGI MARIA, vescovo di Puy ; f STANISLAO, vescovo di Orleans ;

7 ENRICO, vescovo di Poitiers; f CLAUDIO, vescovo di Sees; f MICHELE

ANDREA, vescovo di Chalons; f PIETRO EMILIO, vescovo di Nantes;
f FELICE, vescovo di Nimes; f LEONE, vescovo di Amiens; f ENRICO,
vescovo di Nizza; f AGOSTINO VITTORIO, vescovo di Soissons; f MARIA

PROSPERO, vescovo di Mans; f GUSTAVO ADOLFO, vescovo di Troyes ;

FRANCESCO ALESSANDRO, vescovo di Saint-Claude; f FILIPPO, vescovo di

Evreux. 7 GMJSCPPE, vescovo di Angers ; f GIUSEPPE, vescovo di Cou-

tances; f GIULIO, vescovo di Perpiynano, f FRANCESCO MARIA, vescovo
di Tarbes ; 7 FRANCESCO VIRGILIO, vescovo di Quimper; f PAOLO EMI-

LIO, vescovo di Grenoble; 7 MARIA GIOVANNI CELESTINO, vescovo di Beati-
vais ; f SEBASTIANO, vescovo di Langres; f LUCIANO, vescovo di Ta-

rentaise; 7 I. F. ERNESTO, vescovo di Angouleme; f ENRICO LUIGI, ve-

scovo di Chartres; - EMILIO PAOLO, vescovo di La Hochelle; f LUIGI

ERNESTO, vescovo di Verdun; 7 PAOLINO, vescovo di Marsiglia; f FRAN-
CESCO MARIA, vescovo di Perigueux; f PIETRO LUCIANO, vescovo di An-
necy; f PAOLO, vescovo di Carcassonne; f GIOVANNI VITTORIO EMILIO,
vescovo di Valensa; f PIETRO, vescovo di Digione; f ADRIANO, vescovo
di 8. J. de Maurienne; f FRANCESCO LEONE, vescovo di Nevers; f GIA-

COMO, vescovo di Mende; f CARLO, vescovo di Versaglia; f FRANCESCO M.,
vescovo di Baiona; f ALCIMO, vescovo di Vannes; f EUGENIO, vescovo
di Laval; f FELICE, vescovo di Frejus; f CARLO, vescovo di Rodez ;

t FRANCESCO, vescovo di Aire; f CARLO PAOLO, vescovo di Agen; f EN-
RICO RAIMONDO, vescovo di Autun; f TOMMASO, vescovo di Bayeux;
f PAOLO, vescovo di Saint-Flour; f GIOVANNI BATT., vescovo di Ajac-
cio; f FRANCESCO, vescovo di Belley ; f DOMENICO, vescovo di Digne;
t VITTORIO, vescovo di Cahors; f GIULIO, vescovo di Saint-Brieux ;

t EMIUO, vescovo di Moulins.
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RELIQUIARII MINORI E MEMORIE DIVERSE

15. Due capselle reliquiarie in metallo di lavoro greco.

La prima capsella (fig. 26) e im elegante lavoretto d'argento

dorato, opera d'arte greca. Come 1'altra cassettina reliquiaria

sopra descritta (pag. 175 vol. prec.) essa s'attiene alia tradizionale

forma ovale consueta in oggetti di tal fatta. Misura in lunghezza

cm. 15, e 7 tanto in larghezza quanto in profondita. II coperchio e

staccato e solo per aggiunte posteriori gli furono applicati gli sgra-

ziati serrami che oggi vi si scorgono. Esso e alquanto rigonfio

e decorato d'incisioni niellate, con molto gusto e semplicita : il

campo diviso in tre grandi circoli, con tre busti: Cristo nel

mezzo, Pietro a destra e Giovanni il precursors a sinistra. Altri

quattro tondi coi busti degli evangelisti sono distribuiti sui due

lati maggiori e agli estremi della sponda. Per tutto il rimanente

dello spazio fuori dei detti circoli s'aggirano fogliami e viticci,

di grazioso effetto. L'accuratezza della fattura nelle figure e negli

ornamenti fanno argomentare che quest'opera sia stata condotta

nell'eta che piu fioriva a Bisanzio 1'arte di lavorare metalli, cioe

nel X o nel XI secolo.

L'effigie di Cristo nel mezzo porta il nimbo attraversato dalla

croce; nella sinistra tiene il libro, la destra ferma avanti al

petto. L'iscrizione greca 1C, cioe I(HCOr)C, XC abbreviazione di

X(PICTO)C, e indizio della provenienza. La figura di Pietro,

IIETPOC, alia destra di Cristo riporta il tipo consueto. Egli

tiene nella destra la croce astata e stende incontro a Cristo la

sinistra; Giovanni porta la lunga barba tradizionale, non ap-

puntata, e la scritta IQ IIPO(APOMOC).
1 V. vol. preced. p. 161 ss.
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Una striscia di pergamena, che era dentro la cassetta, con

caratteri del secolo XIII accennava al contenuto della medesima:

RELIQ. S. IOA. BAPT. Che la pergamena appartenesse gia in ori-

Fig. 26. Capsella greca d'argento.

gine alia cassettina pare verosimile pel riscontro del busto del

Precursore inciso sul coperchio; ma non si potrebbe asserire

con certezza, data la confusione in cui si trovavano molte re-

liquie nel tesoro, quando fu riaperto.

L'altra cassetta reliquiaria, di cui riportiamo qui in figura

(27) solamente il coperchio, quanto a fattura e di molto infe-

riore alia precedente. E un lavoro di mestierante, piu che d'artista,

e appartiene a un periodo meno fiorente, forse piu antico. Essa

e composta di grossa lastra d'ottone, in forma ovale, delle di-

mensioni di cm. 32 X 18 X 9. II coperchio anche qui era libero

e ricevette piu tardi mastietti e serratura. Esso porta incisa e

niellata sul campo la scena della crocifissione. Lungo 1'orlo corre

una treccia di quella forma che spesso s'incontra nei lavori del-

1'arte italo-greca dell'alto medioevo. Cristo in croce ha il capo
circondato di nimbo crociato, e vestito del colobium e appoggia
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i piedi a un grande suppedaneo. Sotto la croce vedesi un pog-

gerello col cranio, donde si innalza la croce, fermata da piuoli,

e sporgente in alto sopra la traversa esageratamente colla tavo-

letta dell'iscrizione. Sopra i bracci traversi appariscono in segno

di lutto il sole e la luna, e ivi presso si legge il consueto motto:

Fig. 27. Coperchio d'una capsella greca d'ottone.

a sinistra IAE roc o, cioe T5e & u()6$ (a)ou a destra lAOr HMP
Co, cioe tSob ^ IM^(T/))P

oou * ecce filius tuus, ecce mater tua.

Dinanzi alia croce sta Maria, con la destra distesa e la sinistra

accostata al volto "per espressione del dolore. A lei fa riscontro

Giovanni, colla destra in atto di parlare, e un libro nella sinistra.
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Sulla sponda della cassetta sono qui pure raffigurati gli evan-

gelist!, fra tre croci. Nell'interno del coperchio poi si veggono

tracce d'un uso piu antico e qualche decorazione semplice, come

una croce dentro un circolo a tratto.

Quanto alia data della cassetta, lo stile della decorazione e

la paleografia delle iscrizioni la farebbero assegnare incirca al

secolo XL Dentro si trovarono delle reliquie indeterminate.

16. Reliquiari di legno con pitture orientali.

Al primo luogo mettiamo una cassettina reliquiaria rettan-

golare, dorata, con coperchio scorrevole, la quale a cagione della

sua decorazione dipinta merita di essere qui riportata in tre

figure distinte. Le figure 28 e 29 riproducono la decorazione

interna, la fig. 30 la faccia esterna del coperchio. La forma del-

1'oggetto e semplice assai; percio invece d'una veduta comples-

siva, ne diamo le dimensioni: 26 cm. in lunghezza; 12,5 in lar-

ghezza e 2,5 in profondita. Le pitture, non ostante le loro piccole

dimensioni, vi sono condotte con grande maestria e mostrano,

massime nei volti, una rara espressione; tanto che si possono

riguardare come eccellenti esemplari dell'arte bizantina e indizio

dell'altezza raggiunta cola nel secolo XI dalla pittura.

La fig. 28 ci da anzitutto la decorazione del fondo. La doppia
croce profondamente intagliata nel legno doveva probabilmente
contenere una reliquia della s. Croce. Pero la cassetta fu da

me trovata vuota e in nessun'altra parte del tesoro mi si offerse

oggetto che fosse adattato a quella cavita. Sotto la croce vi e,

a destra deH'osservatore, S. Pietro con la croce astata, e S. Paolo

col libro a sinistra: AHOC IIETPOC, AFIOG HATLOG;
1'uno e 1'altro nel loro tipo tradizionale. Sopra la prima tra-

versa sono in mezze figure due arcangeli che portano aste, sopra

lasecondaquelledellaSS.VergineinattodipregareMP 6f e del

Salvatore col libro in attp di benedire 1C XC.
La fig. 29 rappresenta la magnifica crocifissione che sta sulla

faccia interna del coperchio. Gristo circondato di nimbo cro-

ciato, vivo ancora, col velo lombare, posa anche qui i piedi

sopra un grande suppedaneo e versa sangue dal costato e dalle

mani. La croce sorge a grande altezza sulla collina; sotto si

vede il teschio, sopra il sole e la luna oscurati. Presso la croce
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inchinata ai piedi del suo divin Figliuolo, trovasi la Madre di

Gesucon commovente espressione di dolore, in atto di abbracciare

quel legno di obbrobrio. Al-

1'altro lato sta S. Giovanni

col libro, in vivo atteggia-

mento. Sopra il loro capo si

legge il solito testo: IA01' ecc.

come sopra.

Sulla faccia esterna della

cassettina vi e dipinta la fi-

gura di S. Giovanni Criso-

stomo (fig. 30). II suo aspetto

dimostra un'alta dignita ed

una santa severita, quale po-

teva comunicare ai santi Far-

te bizantina d'allora. Sopra
la tunica e la pianeta egli

porta il pallio greco (omo-

phorium) e tiene un libro

aperto tra le mani, dove sta

scritta quell'esortazione alia

carita fraterna: Egli disse

ai suoi fidi discepoli: Que-
sto vi e ingiunto, cbe vi a-

miate a vicenda. EIHEN o

KCT TOIG EAITOr MA0HTAIC
TATTA ENTEAAOME IMIN INA

AFAHATE AAA(HAOrC). II no-

me del santo sta scritto dac-

canto al suo grande mm-
Fig . 28 . Fondo d .un reiiqu iari

bo in due linee, di cui la

seconda e quasi del tutto cancellata : o AHOC iwAN?sH

CTO)M(OC).

17. Alive capselle o reliquiarii di legno.

La nostra figura 31 riproduce una capsella di legno in forma

di croce, che si chiude con due coperchi scorrevoli 1'uno sul-

1'altro e incrociati, e misura cm. 13 in lunghezza, 10 in lar-
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ghezza, 4 in profondita.
II legno, molto^ben conservato, sembra

cedro o ulivo (?). Qui non e alcun ornamento di pittura; ma di sem-

plici circoletti intagliati, ai vertici, lungo gli orli e tra le cinque

Fig. 29. Interne del coperchio
del medesimo reliquiario.

Fig. 30. Faccia esterna del coperchio.
S. Giovanni Crisostoino.

lettere greche maiuscole, parimeute intagliate sui due coperchi,

ed esprimenti le due parole $(i>C ZwH luce e vita, in modo che

1'u) e comune ad entrambe. II coperchio piu lungo porta un
risalto che serve d'appiglio per tirarlo.

L'artifizio delle due parole incrociate s'incontra anche in altri

monument! scritti o dipinti. Ora ch'esse si ritrovino incise su

questa teca, fa giustamente pensare che la medesima non ser-
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visse gia a uso di reliquiario, ma piuttosto a contenere la santa

Eucaristia, probabilmente il viatico per gl'infermi; giacche luce

e vita, molto bene si riferiscono al sacramento, mentre con le

Fig. 31. Reliquiario di legno o antica capsella eucaristica.

reliquie non hanno che fare. Un riscontro a questa scritta e

quello che si legge sopra un'altra scatoletta quadrangolare a

coperchio scorrevole, di quasi eguale grandezza, appartenente
alia chiesa di Lugano presso Amelia: PRO PANE VITAE. fi un

esemplare rarissimo d'una teca eucaristica pel viatico, del se-

colo XII incirca, ch'io pubblicai con una figura nel 1897 l
.

BolleUino di archeoloyia crist. torn. 3 p. 16 nella dissertaz.

Note archeologiche sulla mostra di arte sacra antica in Orvieto .
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Quanto all' eta della nostra teca qui raffigurata, ne la

semplicissima decorazione d'un cordone di circoletti, ne Fiscri-

zione forniscono indizi sufficienti, giacche 1'uso delle lettere greche
maiuscole si mantenne invariato per lungo periodo diftempo.

Le due scatole di legno rappresentate nella fig. 32, destinate

esse pure a conservare delle reliquie, rassomigliano nella forma

a certe pissidi di metallo usate nel medio evo allo stesso scopo
ovvero a custodirvi 1'Eucaristia, in particolare a quelle che dalla

maniera dei loro smalti erano denominate pissidi limosine (di

Limoges).
l

Quest'ultime per altro solevano avere il coperchio

conico piu alto e piu acuto. La maggiore di queste nostre ha

cm. 15,5 di diametro, cm. 5,5 di altezza fmo all'orlo della sponda,
e 11,5 con tutto il coperchio. La piu piccola cm. 14 di diametro

e cm. 11 di altezza totale.

La sponda della prima e verniciata in verde^e circondata di

due doppie linee rosse, incavate. 11 coperchio e piu adorno : sopra
un fondo rosso porta degli ornamenti geometric! leggermente in-

cisi nel legno, cui furono sovrapposti due serrami e in sul ver-

tice del coperchio un anello da pigliarlo e sollevarlo. Dentro la

scatola erano varie reliquie.

La seconda scatola quanto a decorazione e alquanto piu sem-

plice e piu rozza. Dentro di essa ritrovai due cosi dette spugne
da sangue, colle quali, secondo 1'indicazione, S. Prassede doveva

avere raccolto del sangue dei martiri.

18. Due avorii: uno pagano e uno cristiano antico.

Dell'avorio pagano qui raffigurato (33) non rimane pur troppo

se non un frammento alto cm. 8,2, appartenente ad una bella

scatola rotonda, della quale, oltre a quello, non ritrovai altro

che un pezzettino insignificante. Esso doveva essere uno di quei

recipient! rotondi ornati di soggetti classic!, dei quali abbiamo

un bell'esemplare nella preziosa pisside di Bobbio, e che a prin-

ciple servivano ad usi profani, indi furono spesso adoperati a

conservarvi delle reliquie o anche, la s. Eucaristia 2
. Per molto

1 Si confront! p. e. 1'esemplare della pisside di Limoges pubblicata

nella dissertazione citata alia nota p. 57, oggetto del 1200 incirca. Cf. ROHAULT

DE FLEURY, La messe vol. V p. 90 ss.

2 La preziosa teca d'avorio di Bobbio e stata pubblicata nella dissertaz.

cit. alia nota pag. 57. Essa e ornata di soggetti indifferenti dei tempi clas-
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tempo esse furono senz'altro qualificate per pissidi eucaristiche,

senza badare alle regole distintive di quest' uso liturgico >. Quanto

alia nostra daccbe essa passo ad uso di chiesa dovette sempre

servire per reliquiario, e come tale trovarsi nel Sancta Sanctorum.

II soggetto in-

tagliato sul fram-

mento superstite

pare desunto al

ciclo delle rap-

presentazioni di

Bacco. A destra

alcuni fanciulli si

avviano alia dan-

za e uno di loro

alza il tamburel-

lo. A sinistra un

altro fanciullo,

occupato ad at-

tingere con un

boccale ad una

brocca, fa pensa-

re che si tratti di

una libazione da

offerire.

Tra gli avorii cristiani antichi, contenuti nel tesoro. prende

il primo posto, nell'ordine cronologico, il bassorilievo riportato

nella fig. 34, appartenente al coperchio scorrevole d'un'antica

capsella cristiana e rappresentante la guarigione del cieco nato.

Esso misura cm. 12 d'altezza, per 5,5 di larghezza. La scena si

svolge dinanzi a una porta monumentale. 11 fanciullo cieco ta-

stando 1'aria con una mano e reggendo il bastone colFaltra,

s'avanza verso il Salvatore; il quale e raffigurato come giovi-

netto coi capelli sparsi, non lunghi, senza nimbo, in tunica ma-

nicata e sandali, senza verga ne croce astata, in atto di stendere

sici (cacce, Orfeo con la lira attorniato da una moltitudine di animali). II

lavoro e forse del secondo secolo, ma nei tempi posteriori sembra fosse ado-

perata per reliquie o qualche altro uso sacro. E alta 16, larga 13 cm.
1 Delle teche eucaristiche tratta bene il p. GARRUCCI nel commentario

alle sue tavole 427-447. Cf. DE Rossi, Bull, di arch, crist. 1891 tav. 4-5

(teca eucaristica) e ROHAULT DE FLEURY, La messe v. 5 p. 57 n. e pi.363-373.

Fig. 33. Avorio con scene bacchiche.
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agli occhi del poverino la destra operatrice del prodigio. Dietro

il giovane risanato apparisce la figura d'un dottore, giudeo bar-

bato, vestito di pallio, col libro della legge, il quale alzando la

destra esprime la sua meraviglia ovvero anche quelle proteste

di cui leggiamo nel Vangelo. lo. 9 : sabbatura non custodit...

homo peccator est... nos Moysi discipuli sumus. E un avversario,

ma al tempo stesso testimonio involontario del miracolo.

La guarigione del cieco nato era

un soggetto molto caro all'arte cri-

stiana. La Chiesa non vi ravvisa sol-

tanto un segno della potenza miraco-

losa di Cristo, ma un simbolo della di-

gnita di lui come luce del mondo. Egli

infatti, avanti di mettere mano al mira-

colo aveva detto : quando sum in hoc

mundo, lux sum mundi; ed i padri

della Ghiesa fanno spesso notare come

nel cieco nato s'accosto al Salvatore

tutto il genere umano, avvolto nelle

tenebre del paganesimo, e da lui ne

torno illuminate. Genus humanum est

iste caecus scrive S. Agostino ...

illuminatis est fides... omnis homo
caecus natus est

4
.

11 medesimo miracolo ritorna pure

sopra i sarcofaghi cristiani, con varia

disposizione della scena, e variamente

pure in sugli avorii. Bellissima tra

tutte e la piu antica tra le rappre-

sentazioni in avorio e quella della cosi detta lipsanoteca del

museo civico di Brescia, la quale rimonta al IV secolo, ritiene

meglio della nostra la liberta e la grazia del fare classico, ed e

oggi considerata come un lavoro dell'arte d'occidente *.

Fig. 34.Avorio con la guarigione
del cieco nato.

1 Tractatus 44 in loan. (c. IX) n. 1; MIGXE P. L. 35 p. 1714.
2 Si veda la riproduzione fotografica nella raccolta di GRAEVEN, Fruli-

cliristliclie und mittelalferlicli? Elfenbeintverfre in pJiotogr. Nachbildung
I. Aus Sammlungen in Italien (1900, Rom, Dentscli(>n circJiaeoJ. Institnt) n. 15.

GARRUCCI 1. c. Ivi si vede solo Cristo ed il cieco.



62 IL TESORO

All'Egitto invece e al VI secolo viene attribuita la mirabile

cattedra d'avorio di S. Massimiano a Ravenna (546-556), dove

tra 1'altre formelle non manca un'eccellente composizione del mi-

racolo del cieco nato. Quivi il fanciullo cieco porta similmente

il bastone, come nella nostra, e nello sfondo comparisce pure il

dottore della legge con la mano alzata ;
ma Cristo in segno della

propria dignita tiene la croce astata
l

.

11 Garrucci poi nelle tavole 437-440 gia citate reca tutta una

serie di antiche pissidi cristiane d'avorio, parecchie delle quali

accanto ad altre scene contengono pure la guarigione del cieco

nato 2
. Sulla pisside di Pesaro per es., da lui riprodotta, com-

paiono vicino al cieco due persone barbate coi loro libri
3

;
nelle

quali dobbiamo riconoscere due rappresentanti della sinagoga,

a quel modo che sopra in una somigliante figura abbiamo rav-

visato un dottore della legge. Invece il Garrucci li ritiene per

due apostoli.

Secondo i giusti principii stabiliti dal Garrucci per ricono-

scere, tra le diverse maniere di pissidi antiche, quelle destinate

a contenere la s. Eucaristia, il nostro frammento non e da ri-

guardare come parte d'un vaso eucaristico. Adattato come co-

perchio scorrevole d'una cassetta quadrangolare, esso in origine

pote benissimo aver fatto parte d'una pisside tonda, ornata di

parecchi somiglianti soggetti intagliati, donde sarebbe stato ri-

cavato e segato. II tondeggiare della parte superiore parrebbe
accennare a simile provenienza. Quivi e una sporgenza nella

tavoletta stessa, fatta per maneggiarla e spingerla innanzi e

indietro. II confronto con altri intagli d'avorio farebbe assegnare

questo lavoro all' eta del secolo VI incirca.

19. Di ire cofanetti d'avorio.

Diamo nella figura 35 il rovescio d'un cofanetto, delle di-

mensioni di cm. 27,3 x 13,7, x 13,7, rivestito d'avorio o di

materia del tutto somigliante, e rinforzato sui canti da certe

1 GRAEVEN 1. c. tav. 41.
2 Cf. tav. 438, 3; 438, 4; 439, 1; 439, 3 forse un altro cieeo.
3 Tav. 439, 1. Sulla teca di Pesaro v. STUHLFACTH, Die altchristliche

Elfenbeinplastik (1896) p. 125, 202.
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lastrine metalliciie, derate, a punta, caratteristiche per lavori

siffatti. Anche le due verghette mastiettate, che accompagnano il

coperchio nella parte posteriore, appartengono al lavoro origi-

nario, ma la serratura dinanzi fu aggiunta dappoi, eppero non

viene qui riprodotta. La decorazione consiste in fregi dipinti agli

angoli del coperchio ed in alcune figure d'animali, stilizzate, e

disgiunte. Nella nostra figura veggonsi sulla sponda verticale

due uccelli posati sui rami d'un grazioso alberello, e sulla faccia

obliqua del coperchio un pavone che fa la ruota : il tutto impron-

tato di carattere orientale.

Fig. 35. Cofanetto d'avorio, orientale.

A ragione percio tali cofanetti sono denominati senz'altro

cassette orientali. L'oriente ne forniva una grande quantita, mas-

sime le province lungo la via d' Italia; nei moderni musei se

ne conservano parecchi ornati di ricchi bassorilievi con sog-

getti profani, opere stimate d'altissimo valore. Intorno ai luoghi

ove oggi si trovano ha riunite indicazioni specialmente W. A.

Neumann nella sua grande opera sul Welfenschats. Egli fa par-

ticolare menzione della cassetta del tesoro di san Marco a Ve-

nezia, qualificata per lavoro persiano, e da le figure di due cassette

appartenenti al tesoro della casa di Brunswick, da lui descritto,

una quadrangolare e 1'altra ottagona
l

. Altre due ho incontrate

1 W. A. NEUMANN, Der Reliquienschats des Hauses Braunschweig,

Wien 1891, pag. 218 s. ; fig. 33 e 34. tigli adduce confronti dal tesoro di

San Marco di Venezia, da Golonia, Halberstadt, Londra etc.
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Fig. 36. Gofanetto di legno e avorio.

io stesso nel museo nazionale di Monaco in Baviera, finora non

mentovate nella letteratura di questo genere ;
le quali al pari

di quelle illustrate dal Neumann hanno certe guarniture d'ottone

in forma di calzare acuto, del tutto somiglianti a quelle della

nostra figura 35: somiglianza

che del resto sembra riscontrarsi

pure in altre cassette rammen-

tate dal Neumann l
. Dei tratti

comuni si notano eziandio nella

decorazione dipinta. Sulle cas-

sette di Monaco, che grazie alia

cortesia del Dr. Giorgio Hager,

conservatore del museo, potei

esaminare da vicino, si vede

chiaramente che i colori sono

distesi sopra una massa inse-

rita nel piano delle tavolette

decorate.

Tra le cassette riprodotte

dal Neumann ve n'ha una, che

tra gli altri ornamenti porta

delle lettere arabiche, non com-

poste in parole, ma per sem-

plice decorazione (caratteri detti cufici o neski). Di qui potrebbe
essere confermata 1' ipotesi che siffatti oggetti sieno lavori arabi.

1 Una cassetta di Treviri (del nostro genere, colle stesse guarniture

d'ottone) si trova nella tavola 62, 2 del AUS'M WEERTH, KnnsMenkmdler des

Rhelnlandes V (1857).

Fig. 38. Scatola d'avorio
e ampolla di cristallo.
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Essi furono attribuiti gia agli arabi di SiciMa principalmente;

e sembra che questo ramo dell' arte deeorativa fosse coltivato

nei secoli XII e XIII l
.

II secondo cofaneLto di forma allungata, delle dimension! di

di cm. 40 x 13,2 X 1^,2, e di legno, in parte rivestito d'avorio,

cioe ai due estremi, che sono arrotondati. e sul coperchio, fig. 37.

Questo e inserito in un orlo di legno nero (ebano
1

?); e le guar-

niture sono di rame argentato. Maniglie, mastietti e seirature

appartengono all'opera originaria. Esso conteneva reli }uie di-

verse, non distintamente specificate. A delerminare 1'eta e la pro-

venienza di questo cofaneLto mancano indizii sufficient!.

Viene ora il terzo avorio, fig. 38, cioe una semplice scatola

reliquiaria, rotonda, con coperchio, lavorata al tornio, ornata di

alcune modeste rotelle e altri fregi in forma di cuore.

Sulla medesima vedesi collocata, nel!a nostra figura, una boc-

cetta di cristallo, in forma di palla, adoperata similmente a uso

di reliquiario, cercbiuta di alcune stri-^ce doraf.e, e sormontata

d'una piccola piramide di vetro che si pud rovesciare e serve

come di cappello sull' imboccatura. Una catenella serve ad ap-

pendere il grazioso reliquiario.

Una striscia di pergamena conservafa nel tesoro dice: In

vasculo cristallino sunt crines sancti Johannis Evangeliste et

dens beati Johannis Baptiste. Dei I'apelli o filament! si scor-

gono pel cristallo trasparente, e sono probabilmente fili della

tunica di S. Giovanni Evangelista. Di questa scrisse a S. Gre-

gorio Magno 1' abate Giovanni del mo.iastero di s. Lucia in

Siracusa, che essa era posseduta da un vescovo (rifugiatosi pro-

babilmente in Sicilia); in seguito di che Gregorio la fece portare a

Roma. Quivi, dice Giovanni diacono biografo di Gregorio, fu ripo-

sta e ciistodita nella basilica del Laterano e opero diversi prodigi
8

.

1 MOUNTER, Hist. gen. des arts, i vol. Ivoires, p. 87 ss. assegna a quelle

cassette semplicemente un'origine bizantina; ma egli tratta troppo esclusi-

vamente delle piu ricche, ornate di rilievi. Ed alle medesime si riferiscono

per lo piu le notizie dell'anicolo co/fret presso VIOLLET LE Due, Diction-

naire du mobilier 1 (1838) p. 75
; GAY, Glossalre arch&ologique 1 (1887)

p. 402. Cf. MASKELL, Ivories ancient ami mediaeval, London 1875. GUST, The

ivory works of the middle ayes, London 1902. DARGEL, La collection Basi-

lewsky, p. 29 e pi. 8, 9.

2 GREG. M. Ep. 1. 3 n. 3 (ed. Maur. et Migne), IOH. DIAC., Vita S. Greg.
M. 1. 3 c. 59 (Migne t. 75).

1906, vol. 4, fasc. 1351. 5 28 settctnbre 1000.
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20. Una singolarissima memoria

conservata nel Sancta Sanctorum

intorno al viayyio di S. Leone IX in Germania (1052).

Tra le meinorie venute in luce all'apertura del tesoro del

Sancta Sanctorum possiamo pure annoverare un documento che,

non meno degli oggetti d'oro e d'argento, ha un notevole in-

teresse storico. Esso riguarda il soggiorno del santo po:itefice

Leone IX in Ratisbona nel terzo suo viaggio in Germania, nel-

I'ottobre 1052. Mosso dallo zelo per gli affari della Chiesa si ri-

solvette egli allora di recarsi dall' imperatore Enrico III, per met-

tere pace tra lui e il regno d'Ungheria, e per provvedere alia

condi/ione dell' Italia raeridionale di fronte ai Normanni. Arrivato

a Ralisbona, 1'antica e veneranda citta, insieme coll' imperatore

e col numeroso corteo di grandi alemanni e di legati stranieri,

il pontefice prese stanza nell'abazia di s. Emmeramo e quivi pro-

cedette alia solenne esaltazione delle ossa del santo fondatore

di quel monastero.

Ora in quegli anni ardevano tra il vescovo di Ratisbpna e

i.monaci fiere contess a cagione dell'esenzione che questi pre-

tendevano. Appassionati com'erano di accrescere il credito e i

privilegi del loro monastero, essi e in particolare, come pare,

un certo Otloh decano e scolastico della battagliera famiglia, in

uu tempo che ciascuno s' ingegnava d'aiutarsi da se, non ebbero

riguardo di ricorrere ad un mezzo che talora si vedeva adoprato

pe'rflno da per.^one del clero, cioe quello delle falsificazioni.

La pergamena del Sancta Sanctorum e un aperto monumento
dell'invenzioni quivi escogitate.

Essa fu da loro consegnata al papa, che niente sospettava,
insieme con una reliquia di san Dionigi Areopagita, e in-

sieme con questa dal papa deposta. nel sacro tesoro della sua

cappella domestica. Con cio gli astuti monaci di s. Emmeramo
volevano legal izzare un'auda';e invenziorie circa il corpo del-

1'Areopagita, da loro gia messa in opera e strettamente at'tine

alia pratica invalsa cola in quegli stessi anni, di fabbricare di-
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plomi d' imperatori e di papi, atti a rialzare la fama e"la potenza

del monastero *.

II documento conservato nella cappella papale, non ram-

men tato finora da nessuno e da nessuno conosciuto, e un foglio

alto 21 cm., largo 20,5. Nella parte superiore esso contiene una

^dichiarazione, scritta coi caratteri e colle formole usate pel do-

cument! verso il mezzo del secolo XI in Allemagna, la quale

dice che il corpo di S. Dionigi Areopagita riposa in questo

luogo , luogo che non e nominato (quod hie est corpus sanctis-

simi Dyonisii, qui a loco Areopagita... est appellatus). Indi la

detta dichiarazione si stende a parlare del santo, tutto in sense

delle leggende che allora correvano intorno a lui; eccetto che

non vi si osserva ch'egli abbia scritto i libri conosciuti sotto

il suo nome, come per altro si sarebbe aspettato, essendo allora

comune 1'erronea opinione che quei libri fossero opera del Dio-

nigi convertito da S. Paolo in Atene. Invece la dichiarazione ci

assicura che il santo, dopo il suo martirio (a di 9 ottobre) cam-

mino per due miglia portando in mano il suo proprio capo p

lodando Iddio fmo al luogo dov'egli ora per divina disposi-

zione riposa
2

.

Si tratta adunque precisamente del S. Dionigi martire par!-

gino, che aveva nel monastero di Saint-Denis il suo riposo, ao-

canto. al quale i re di Fruncia avevano le loro sepolture. Sicche

il testo della dichiarazione s'atteggia manifestamente a mostrare

la sua provenienza da Saint-Denis ed a servire di autentica uffl-

ciale pel corpo del santo.

Che questo Dionigi poi non abbia alcun diritto al titolo di

Areopagita e oggi sentimento quasi unanime di tutti i dotti,

quantunque dal secolo VIII o IX in qua fosse divenuto quasi

universale Fuso di identificare il santo di Parigi con Dionigi

1'Areopagita.

Ritornando pero alle notizie che seguita a fornirci il docu-

mento del Sancta Santorum intorno al corpo di S. Dionigi, sotto

tre monogrammi appartenenti sempre alia predetta dichiarazione

' Sui falei diplomi v. I. LECHNER, Zu den falecJten Exemtionsprivilegie

fur St. Emmeram, im Neuen Archiv, 25 (1900) p. 627 B.

2
II testo latino si trova con poche variazioni in I. B. KR/UJS, De trang-

lationo corporis 8. Dionysii Areopayitae sen Parisienslum Apostoli t

Gkillia in Bavariam ad civitatem Eatisbonam. Ratisbonae 1750. p. 55 e 206.
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e facili a interpretare per DIONISIUS, ARIOPAGITA, METROPOLITA,

seguono nella parte inferiore, fra due linee, le seguenti propo-

sizioni lapidarie, scritte in quella minuscola del secolo XI, la

quale, si sa da altri esempii conservati l

,
era in uso appunto

nel monastero di s. Emmeramo:

Emmeramus Aquitanus, Dionisius Ariopagita hie requiescunt. Sub

Arnolfo iraperatore et Odone rege.

Sub Ebulone abbate raonasterii sancti Dionisii Gisalbertus furavit.

Furatus est V nonas Julii. Hue venit II nonas Decembris terapore

Tutonis episcopi.

Chi conosce la storia dei monasteri alemanni nel secolo XI

sa che questi tre testi sono copie d'iscrizioni tuttora esistenti

a s. Emmeramo, le quali furono pel passato molto contestate.

Oggi con tutta ragione esse sono ritenute per falsificazioni, in-

traprese per mostrare ad oculos che il corpo del santo di Parigi

era passato veramente al monastero di Ratisbona 2
. Quel Tutone,

che 6 nominate in fine della terza iscrizione fu vescovo di Ratis-

bona dal 894 (893) al 930; egli e ancora contemporaneo del

re Odone di Francia e di Arnolfo imperatore. Sotto di lui sarebbe

adunque arrivato a Ratisbona quel sacro bottino, che Gisalberto

(Giselbert) av-ebbe rubato all'abate Ebulone di Saint -Denis

(furavit), e che sarebbe stato deposto accanto al corpo dell'aqui-

tano Emmeramo, il famoso fondatore del monastero di Ratisbona.

Ora cio che il papa facesse riguardo al misterioso sepolcro di

Dionigi in s. Emmeramo, e riferito in una notizia degna di fede

presso il cronista Ekkehardt 3
colle seguenti parole che hanno

solo bisogno di giusta esposizione: (Leo IX) reliquias beati

Dionysii martiris, de quibus diu dubitatum est, an ibi habe-

rentur, praesentibus Parisiorum legatis perspexit ibique teneri

probavit. Fu dunque mostrato al papa e ai nobili visitatori il

corpo di S. Dionigi ; ne furono messi dinanzi al capo della Ghiesa

i pretesi titoli dell'autenticita, approfittando studiosamente di

1 CHROUST. Momtmcnfa palaeographica, I. Abth., 1. Serie, Lieferung 3.

8
HALLOIX, llhmtrittui eccl. orient, scriptorttin (1633) p. 217 ss. MA-

BILLON, Acta SS. o. s. Ban., saec. V, p. 112 ss. HANSIZ, Germania sa-

cra, t. 3, Prodromus (1754) p. 103. Cf. HANSIZ, Disqiiisitio de valore privi-

legiorum mon. S. Einmerami (1755). II sopra citato abbate Kraus di S. Em-
meramo presenta in una tavola i fac-simili delle tre iscrizioni.

3 Chrouicon tmlv. ad a. 1052. Mon. Germ, hist., Scriptores, 6 p. 196.
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quella congiuntura; e tra quei titoli coinparvero senza dubbio

ancbe le tre sopraddette iscrizioni neil'originale; ed il papa che

naturalmente non poteva riguardare ogni cosa se non alia sfug-

gita, come avviene in simili circostanze, non occorrendogli niente

da opporre contro la reliquia, per lo meno non ordino nulla contro

10 stato delle cose, da lui trovato. Pare anzi che in quella occa-

sione egli accettasse in dono una parte di quelle reliquie cioe

la spalla (humerus) del santo Areopagita Dionisio, che si ritrova

poi fra le altre del Sancta Sanctorum *

; mentr'egli a sua volta

fece dono al monastero di molte reliquie, seco portate da Roma.

21. La Translatio S. Dionisii e altri documenti

fabbricati in 8. Emmeramo.

Si fu appunto in quell'occasione, e forse qualche tempo
avanti la venuta del papa Leone IX, che nacque tra le mura

del chiostro la narrazione molto poetica, per dir poco, della

Translatio sancti Dionysii Areopagitae in monasterium S. Em-

merami. II prinio che ce la desse nella sua forma netta in buona

edizione fu 1'Heinemann 2
. Prima se n'aveva una lezione molto

piu amplificata e adorna, pubblicata dall'abate Gio. Butt. Kraus

di s. Emmeramo nell'anno 1750 in difesa del Dionigi del suo

monastero, nel quale egli credeva fermamente 3
. Anche questa

seconda forma era stata scritta in s. Emmeramo anzi ancora

nella seconda meta del secolo XI 4
, allorche, riuscita bene

la mistificazione, si penso di offrire al pubblico una piu attraente

e piu nutrita istoria del gran furto e del ritrovamento indi

avvenuto. Furto e ritrovamento inventati ad un tempo.

Narrava adunque la prima Translatio le cose seguenti, che

senza dubbio furono ripetute in presenza del papa: Arnolfo im-

peratore muove in guerra contro la Francia e vittorioso pone
11 campo vicino a Parigi (gia queste prime linee sono una pretta

1 PANVINIUS, De septem eeriest is. p. 193. RASPONI, l)e hasil. fMtcra-

itensi, p. 371, e MARANOONI. Istoria del *ancta Sanctorum, p. 42 (dat Bo-

nincontri).
* L. \. HKINEMANN, Die Translatio .S. l)ioin/*ii. in Ncticx Archiv 16

(1890-91) p. 331 ss.

3 Nel libro sopra citato p. 117 ss.

4 Si veda la dissertazione di S. RIBT.SCHKL, Alter der Translation, He.

im Xetien Arcliiv 29 (1904) p. 643 ss.
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invenzione; Arnolfo non raosse mai guerra alia Francia); per

aua divozione allora egli s'invoglia d'avere un corpo santo. Tosto

si presenta un chierico francese e s'esibisce pronto di procac-

dargli uiente meno che il corpo di S. Dionigi dal celebre mo-

aastero di questo nome presso la citta. A tale effetto il chierico

juganna i monaci simulando di offrire una forte somma di danaro

al sepolcro del santo; e dalla tomba, apertagli fiduciosamente

dall'abate, egli sottrae il corpo, senza patire molestia aleuna dai

custodi della chiesa cbe aveva avuto cura d'inebbriare col vino;

eosi riesce felicemente a recare il sacratissimo furto ad Ar-

nolfo, che s'affretta co' suoi a renderne grazie a Dio. Indarno

s'affanna 1'abate di s. Dionigi (Ebulone) di ricuperare da Arnolfo

il prezioso corpo. e alia fine s'acqueta esigendo almeno che la

eosa si metta in tacere, simulando persino di riportare il santo

nel suo sepolcro primitive, affinche il monastero non ne abbia

acapito nell'onore e negli interessi. Intanto Arnolfo tomato in

Allemagna, presto viene a morte (899), e morendo lascia il suo

Dionigi Areopagita al fortunato chiostro di s. Ernmeramo, e

icegiie ivi stesso la sua sepoltura.

Questo racconto, come si vede, non pretende poco dalla fede

del lettore: ne il seguito del roinanzo e da meno. I buoni mo-

naci di s. Emmeramo a poco a poco cominciano a dubitare della

presenza di tanto tesoro o si dinienticano del medesimo, fintan-

toche sotlo il loro abate Ricolfo (994-1023) una meravigliosa

scoperta li fa accorti di cio ch'essi posseggono tra le loro mura:
si iltrovano i duo sacchetti colle ossa di Dionigi, ed in prova
della santita del martire, che aveva portata in mano la propria

testa, ecco che il sacco, dov'e rinchiuso il capo, muovesi verso

1'altro sacco, quasi domandando d'essere riunito al resto delle

ossa; il che viene fatto con ogni venerazione. Cio non ostante

torna il corpo a nascondersi, perche il vescovo Gebardo 1 osteggia
il monastero (!), ricominciano 1'oblio e i dubbii; fmche nel-

I'anno 1049 suona per 1' Areopagita Fora d'uscire detiriitiva-

mente alia luce.

A cjuesto punto entrano in scena i documenti. finallora sco-

nosciuti, che debbono accreditare il prezioso corpo. Lavorandosi

dunque ad un muro, vengorio fuori anzi tutto quelle tre famose

iscrizioni, che ritrovarono uu'eco pure in Roma. Scritte sopra
mattoni, esse si vejrrono tuttora nella sacrist ia. di s. Emmeramo,



DEL SANGTA SANCTORUM 71

e mostrano chiarissima quella scrittura quadrata che s'usava a

quel tempo, cioe nel secolo XI, in Allemagna. 11 documento sopra

ricorclato, di cui s'ha una copia nella pergamena del Sancta

Sanctorum, e che dovrebb'essere vermto da Saint-Denis insieme

colle reliquie, fu fatto passare similmente come un oggetto ri-

trovato nella chiesa del monastero.

Ben e vero, come il compilatore della priina Translatio con-

fessa, che non mancarono d'essere sollevate obbiezioni sul conto

dell'iscrizioni da lui portate attorno e mostrate per la citta
; ma

non gli manca la replica: egli scrive, che si, le iscrizioni proba-

bilmente sono nuove pero opera della mano di Dio, fatte e

rivelate ad un tempo per glorificazione di Dionigi nel mo-

nastero !

Ritornato il pio pontefice Leone IX in Italia si trovo presente

all'infelici imprese guerresche che lo dettero prigione in mano
ai Normanni; e come, infermo e deluso nelle sue speranze, dalla

tranquilla ma forzata dimora in Benevento pote fare ritorno in

Roma, senza pid riaversi, presto se ne mori a' 19 aprile 1054.

Tuttavia ne anco la morte lo sciolse dagl'intrighi di s. Em-
meramo. II suo gran nome doveva servire ancora, in mano dei

fanatic! falsificatori, a sanzionare il loro inganno. Cola in quel

monastero fu combinata una bolla di Leone IX, il quale da quel

suo soggiorno ordina al re di Francia. a tutti i prelati e fedeli,

di ritenere la questione del corpo di S. Dionigi Areopagita per

risoluta e decisa '. Che egli stesso (cosi dice la finta bolla) aveva

in s. Emmeramo esaminato ogni cosa minutissimainente e rico-

nosciuto, che S. Dionigi medesimo vuole avere in s. Emmeramo
il suo riposo : che i Frances! erano gia stati onorati abbastanza

mentre egli da Atene era venuto rielle Gallie come apostolo e

martire; che se Arnolfo aveva fatto eseguire il sacrilego furto,

egli aveva pero dimostrata grande pieta eleggendo d'essere sep-

pellito presso il santo nel monastero di s. Emmeramo; che del

rimanente bisognava sapere come il detto monastero (e qui ap-

pare il fine pratico di tutte quelle macchinazioni e contraffazioni)
- e libero da qualsivoglia soggezione estranea, sottoposto uni-

camente al papa in virtu dell'oblazione di Garlomagno e de' suoi

successori fino al giorno d'oggi. Le quali ultiine cose si leg-

1
JAFFE, Regestii,

* n. f 2500 colla data 7 ottobre 1052. I. B. KRAUS,

p. 4 ss.
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gono solo in diplomi spurii, il cui contenuto contraddiceva in-

teramente al libero riconoscimento del diritti del vescovo, ac-

cettati dal mon istero ancora nella prima meta del secolo XI *.

Per quanto strano dovesse meritamente parere il tenore di

questa bolla, essa trovo troppa fede in tempi non ancora prov-

veduti, come i sussegueuti, dei mezzi critici necessarii a distin-

guere nei documenti il grano dalla pula. II Baronio per es. ha

accolto ne' suoi Annali il testo della bolla per la storia di Leone IX,

aggiungendo pero prudenteinente che il medesimo gli sembra cor-

rotlo
2

;
il Mansi ha dato posto alia bolla nella sua collezione"

dei Goncilii 3
;
1'abate Kraus di s. Emmeramo se ne valse ancora

nel 1750 come di un principale fondamento nella difesa del Dio-

nigi del suo monastero, spendendo prodigamente carta e ingegno

contro i gagliardi assalti mossi sin d'allora contro una compic-

ciatura, di cui niuno ha visto mai ne Fatto originate, ne la fal-

sificazione originale
4

.

Piu tardi, morti Enrico 111 (1056) e tutti i testlmonii che

insieme con lui e col papa erano stati presenti, per rinforzare an-

cora il contenuto del nostro documento conservato nel Sancta

Sanctorum, fu aggiunto un falso diploma di qnest'imperatore,

con data conteinporanea alia bolla del papa, ivi il sovrano si-

gnore di tutti i re e principi notifica, qualmente a sua domanda
il papa abbia nel predetto modo deciso intorno al corpo di S. Dio-

nigi nel monastero di s. Emmeramo; come del resto Carlo Magno
avesse gia conl'erito al monastero piena esenzione, ecc. Nel-

Fanno 1890 solamenle si venne a scoprire tutta questa contraf-

fazione
:

.

Che se si domanda quale sia stato propriamente 1'autore delle

1 Ancora negli anni fra 1035 e 1037, quando il preposito del monastero
Arnoldo scrisse il suo libro De miracuUs S. Eminent uti, vi riconobbe i di-

ritti del vescovo ed esorto : simus ^ubditi illis. Mon. Germ. Jiint., Script.,
4 p. 559.

- Ad an. 1052. 11 Baronio adduce in paragone la lunga controversia

fra i inonaci di Montecassino e quei di Fleury (Floracnm. /Saint- Ittnoit-

sur- Loire] intorno alia possessione del corpo di San Benedetto, patriarca
del monachismo in occidente.

:! Tom. 19 p. <i74. La falsa l>olla si legge anclie presso MIGXE P. L.,

143 p. 791.

*
Pag. 52 ss.

:> Puhhlicata da v. HEINKMANN nel Xein-s Arcliir 15 (1890) p. 358 ss.
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falsiticazioni, la parle primaria tocca verosimilmeiite a quel-

I'Otloli, che sotto 1'abate Reginvardo era ivi a capo della scuola

monustica, uomo accort.o e pratico di maneggi. Gli scritti di lui

mostrano quanto egli fosse mal disposto contro i vescovi di Ra-

tisbona e appassionato pel credito del suo monastero. Quivi egli

adopera di frequente eerie sue espressioni favorite che si ritro-

vano nella prima Translatio : e quanto a stile e abilita inate-

riale nello serivere egli era nel suo inonaste.ro Tunica persona

su cui possa cadere il pensiero circa il non facile compito d'una

falsiticazione. Nell 'anno 1063, accusato da altri piu giovani suoi

confratelli, egli dovette lasciare s. Emmeramo e cercare rifugio

nel monastero di Fulda. Quest'uomo, nato colla peiina in mano,
si diletto sempre di S. Dionigi. Egli trascrisse, a onore del-

1' Areopagita ,
la versione degli scritti di lui fatta da Scoto

Erigena. e trascrisse pure di mano sua la lettera di Ilduino

abate di Saint-Denis, il quale concorse particolarmente a divul-

gare 1'idea delFidentita del Dionigi parigino col preteso Areo-

pagita. E possibile die nel documento stesso, conservato e ri-

trovato nella cappella papale, abbiamo un autografo di suo

pugno; certo esso fu scritto nel monastero di s. Emmeramo,
dove la scuola di Otloh eredito e trainando il carat tere della

sua scrittura '.

Quanto a Roma, coloro ch'el>bero j>er lunglii secoli autorila

sopra il tesoro del Sancta Sanctorum, non ebbero certamente ne

anco un lontano sospetto dell'audace ialsificazione contennta in

quella pergamena : diversamente mai non avrebbero consentito

ch' essa avesse luogo accanto alle venerande reliquie della Croce

e aH'altre quivi con tanta gelosia e tanta riverenza conservale.

H. (^UISAR S. I.

1 Piu diffusamente e con tutte le prove trattero di Otloh e delle fal-

siflcazioni di S. Emmeramo in una dissertaxione: U<T Areo/iagi/e I'on

St. Emmerain <ils Eindrinyling iui rCnitixcJten Sancta Sanctorum nella

Zeitschrift fur katli. Tlieologie, (Innsbruck) in quest'anno stesso 1906 e

nel prossimo 1907.



IllVIST A DKLLA STAMPA

I.

STORIA BELLA SPAGNA CRISTIANA

DI H. LECLERCQ.

La storia della Spagna cristiana, per quel periodo che va

dalla prima introduzione del cristianesiQio fino alia rovina della

monarchia visigota, Fanno 71(2, riesce tan to avviluppata per

1'intrecciarsi di avvenimenti i piu svariati, i piu contrarii, che

ci vuole tutto il coraggio e la vigoria di uno storico intrepido

per affrontarla. E 1'urio e 1'altra ebbe 1'erudito benedettino Le-

clercq, il quale appena compiuta 1'opera gia molto nota e dis-

cussa sulVAfrica cristiana, passato animosamente lo stretto di

Gibilterra, e tragittato alia penisola dei Pirenei, senza dimora

si accinse a fare il sornigliante per la Spagna cristiana; lavoro

piu difficile, ma da lui condotto a tennine con mirabile rapi-

dita per un'opera di storia *.

In un capitolo prelirninare egli ci ragguaglia con certa accu-

ratezza intorno alle fonti da cui attinse
; capitolo tanto piu

prezioso pen-he a queste fonti dovra pur sempre ricorrere lo

studioso per accertare col riscontro certe asserzioni piuttosto

ardite del brioso scrittore.

Indi entra il Leclercq nella questione piu spinosa delle prime

origin! del cristianesimo in Ispagna; e intorno al viaggio di

S. Paolo, ammette che 1'apostolo n'ebbe formato veramente il

disegno, ma quanto all' averlo attuato, stima egli che non
esca dai limiti della verisimiglianza ;

il che pare davvero

troppo poco. perche al fatto aggiungono, se non certezza, grande

probability, 1'allusione abbastanza chiara di S. Clemente ro-

mano, 1'asserzione del canone muratoriano. la testimonianza ab-

bastanza espressa, come sembra. di S. Girolamo. Senonche 1'au-

tore stesso spiega o corregge il suo pensiero nell' appendice

cronologica, al fine del volume, registrando, avanti il 69 (estremo
1

LECLERCQ H. O. 8. JB. L'Kxpac/iie chrftienne (Bibl. de I'ensegn. de
rhixt. reclpK.j Paris, Lecoffre, 1906, 16", XXXVI-396 p. Fr. 3,50.
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limite) come probabile il viaggio di S. Paolo. Cio posto, si puo

ammettere, soggiimge egli, che la missione dell'apostolo dovette

essere continuata, sicche in un tempo non possibile a deter-

minarsi, le cristianita da lui fondate avessero preso tanto in-

cremento da contarvisi gia fino a sette chiese: e questo spie-

gherebbe la leggenda del sette vescovi che vi avrebbe inviato

S. Pietro da Roma, del quali si assegnano anche i nomi nel

martirologio di Adone. La missione. del resto. di alcimi vescovi

fatta dal pontefice di Roma e ben possibile (noi la diremmo

qualcbe cosa piu che possibile!), quantunque ne resti ignota
la data.

Quanto ad altre leggende, di cui e rieca la Spagna, 1'autore

e anche piu reciso. E particolarmente rigetta egli tra le leggende
la tradizione della venula e della predicazione di S. Giacoino,

giacche gli scritti che la menzionano prima del secolo IX non

rappresenterebbero tradizione qualsiasi, ne la leggenda sarebbe

sorta se non dal secoJo VI al VII, combattuta da Giuliano di

Toledo, quando appena cominciava a insinuarsi (686).

11 primo fatto dunque, di storia della Ghiesa, veramente accer-

tato da document i scritti e iridiscutibile, risale al 250: e 1'apo-

stasia di due vescovi, Basilide di Leon e Alarziale di Merida, la quale
i'u poi (252-254) causa di contlitto Ira S. Cipriario e S. Stefano

papa. Su che ci riesce per lo meno slrana 1'insinuazione gettata

la senz'ombra di prova, essere abbastanza probabile che papa
Stefano froisse par 1'eclatante situation qu'occupait Cyprien
chez les catholiques sia stato ben contento di trovare un'oc-

casione per fargli sentire che fuori della provincia di Cartagine
le decision! del suo concilio cartaginese non valevano niente

(pag. 51-52).

Del resto, la caduta stessa dei due vescovi e il dissenso a cui

essa diede luogo tra 1'episcopato nella Spagna e fuori, ma ben piu
il martirio che indi a pochi anni sostennero altri ecclesiastic!

e fedeli, come S. Fruttuoso, vescovo di Tarragona, e compagni
nel 258 - di cui abbiamo gli atti pressohe contemporanei,
che sono'un primo documento della Chiesa di Spagna e dipoi

(verso il 300) il concilio di Elvira coi sapienti suoi canoni, ci

fanno supporre, ci fanno vedere anzi con gli occhi. uria cri-

stianita bene stabilita, ampliata. nunierosa. in cui se vi erano

uomini liacchi, vacillanti, lapsi o libellatici, non mancavano
anime grandi, cuori eroici. troppo superiori alia mediocrita. Cosi

la Spagna ebbe i suoi martiri gloriosi. e piu tardi, uscita gia
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dalla persecuzione, ebbe anche tra i suoi figli un nobile can-

tore di martiri, un vero poeta, Aurelio Prudenzio Clemente. Di

questo poeta cristiano parla a lungo il Leclercq, ma il ritratto

letterario che ne abbozza non ci appaga interamente, benche mi-

gliore certo di quello, da lui tracciatoci, del prete luvenco, an-

tecessore di Prudenzio, verso cui egli poteva essere piu bene-

volo; per non dire del povero Comraodiano. del quale aceenna

scherzosamente, di passata, che ressemble plus a un sauvage

qu'a un poete ;
il che e veramente troppo!

Ma prima e piu di questi poeti, un altro grand'uomo ono-

rava la Spagna e ne riassumeva, per cosi dire, in se stesso la

storia nella prirna meta del secolo quarto, facendole prendere

parte vivissima a tutte le controversie dogmatiche di quel se-

colo: Osio di Cordova. Nato verso il 256, divenuto vescovo nel 295,

siede al concilio di Elvira; pochi anni dopo, confessa la fede

nella persecuzione, e dei tormenti sostenuti riporta le gloriose

cicatrici, che mostrera un giorno ai padri di Nicea. Nel 313 si

trova al seguito di Costantino, che 1'ha in grande onore, e forse

a lui deve la sua conversione. Da questo tempo il grande Osio

primeggia in tutti i maggiori avvenimenti della Ghiesa: assiste

o presiede a parecchi concilii, come a quello di Alessandria, a

quello di Nicea, a quello di Sardica
; cornbatte donatisti, ariani,

seiuiariani, resiste a Costanzo, difende Atanasio, risplende con

lui quale campione della fede, quale sostenitore intrepido della

disciplina ecclesiastica, finche decrepito omai di cento anni parve
vacillare sotto il peso delle vessazioni atroci onde fu oppresso,
e cadere a Sirmio. Ma ben presto rilevatosi, come ci narra S. Ata-

nasio, ripara con nobile ritrattazione il suo fallo e muore
nella pace della Chiesa (27 agosto 357). La sua caduta quindi,
che per alcuni pote sembrare inventata, si ha da credere certo

esagerata dagli ariani e anche da cattolici appassionati o mal

informati, quale fu purtroppo verso Osio lo stesso grande ve-

scovo di Poitiers, S. Ilario. Anche il nostro storico, del resto,
avrebbe potuto condire la storia di Osio con un poco piu di

benevolenza.

Molta benevolenza invece, o troppa stima certamente, mostra
1'autore pungendo al contrario con la sua lepida ironia Sulpi-
cio Severe, che la pensava in altro modo verso la persona e

gli scritti di Priscilliano, del quale tratta distesamente per tutto

il capitolo terzo, esponendo insieme le vicende della nuova eresia
del priscillianesimo, che turbo non solamente la Spagna, ma anche
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il mezzodi della Gallia. A noi pare che ben piu giustamente tocchi

il punto chi affermi, come il Tixeront, che la maniere fuyante
et le style volontairement obscur et entortille de ce pluraitifne
me disent rien de bon l

. Del resto, anche il Leclercq ric >nosce

che le opinioni di Priscilliano sulla Scrittura, come quelle della

ispirazione, della eomposizione del canone, dell'interpretazione

personale inducono a diffidare delle sue perpetue protestazioni

di ortodossia, e certi passi danno qualche indizio o sospetto

dell'esistenza di una dottrina esoterica. Che se 1'autore avesse po-

tuto aver notizia e trarre profitto dall' opera recentissima del

Dr. Kiinstle *, avrebbe anche rettificate parecchie alt re sue espres-

sioni e chiarito meglio alcuni punti.

La persistenza dell' eretico a volersi spacciare per cattolico,

la veste di austerita, vantata per accreditare gli errori, so-

prattutto la maniera oscura, avviluppata, scivolante di espoire
le nuove opinioni, per trovar sempre luogo al sotteriugio,

sono atteggiamenti non insoliii nella storia delle eresie. auzi,

possiamo dire, oontinuatisi fino ai nostri giorni. Ma cio die

torno di danno allora e poi, fu che nella lotta contro 1'er-

rore s'ingerirono facilmente con tutte le loro passioni uomini

poco o punto degni di rappresentare la causa della verita, come
Itacio e gli Itaciani contro Priscilliano, e altine anche per loro

scopi d'interesse le potesta secolari con atti di violenza, quale
fu I'interventodi Massimo nel sup plizio di Priscilliano: cagione

questa di angosce a molte anime religiose, singolarmente al

cuore pio e magnanimo di Martino, grande vescovo di Tours.

Non bisogna pero correre troppo in certe affermazioni sopra il

conflitto ascetico-episcopaUano. ne voler subito universaleggiare,

attribuendo a tutta un'istltuzione, per es. all'episcopato. cio che

fu proprio di una persona, ne per es. asserire senza piu, che

Itacio e Priscilliano sono rappresentativi di una societa intera*.

Questo modo di giudicare proviene da un altro difetto, gia no-

tatp da' critici nell'Africa cristiana, di attribuire con facilita a

tutto un popolo le note proprie di alcuni individui, il che si

riscontra nella Spagna cristiana segnatamente nel ritratto, che

1'autore ci abbozza, dello spagnuolo di quei tempi (Introduzione,

p. XIV ss.) e che non sembra accordarsi troppo bene con cio

1 Moniteur bibliograpltiqtte, 25 avril 1906, p. 113.
2 KARL KUEXSTLK, Antipriscilliaita. Doginengeschichtliche Untersuchun-

gen und Texte aus dem Streite gegen Priscillians Irrlehre. Freib. i. Br.,

Herder, 1905; XII-248 p.
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che dice sparsamente altrove (p. es. a pag. 138 e seg. della

fedelta e lealta, a tutta prova, del cristiani di Spagna, ecc.).

Con 1'uscire del secolo quarto, la storia ecclesiastica di Spag'ia

entra in modo nuovo a frammischiarsi con la storia politica dei

nuovi popoli che sopravvengono, dei nuovi regni che vi si fon-

dano; ne piu riesce al tutto di separarla. Nel 409, ii torrente

dei priori barbari, Alani, Svevi. Vandali, travalica i Pirenei e

inonda il paese : la Spagua diviene preda spartita, snicmbrata

fra i popoli invasori; ai quali altri invascri, oltre agli impera-
tori di Bisanzio, la contrastano: Bagaudi, Eruli, Visigoti: gli

tiltimi infine prevalgono: da prima ariani, perseguitano catto-

licismo e cattolici ;
il sangue dei raartiri corre di nuovo sulia

terra spagnuola, finche con Reccaredo (587) i Visigoti si conver-

tono, e fanno succedere un 'eta prospera, almeno relativamente,

per la Cliiesa di Spagna. Questa vede allora fiorire S. Leandro,
S. Isidoro, di poi S. Idellonso, Giuliano di Toledo ed altri, mentre

i concilii si succedono ai concilii, a Siviglia, a Saragozza, a

Huesca, a Barcelloiia e altrove, ma sopratutto a Toledo, dove

appena un decennio prima della caduta della monarchia visi-

gota, se n'erano raccolti fiiio a diciotto, sebbene misti a intent!

politici, secondo il costume dei Visigoti. L'autore svolge negli

ullinii capitoli, ubbastanza minutamente, questo periodo di storia,

chiusa dalla invasione e coiiquista degli Arabi nel 712.

Ma per dire tutto e francainente il nostro pensiero, 1'autore,
- lasciando da parte ogni ingombro di citazioni, di bibliografia

e simili, come c'informa nella introduzione, --ha certo por-

tato seco nell'arduo lavoro il pennello, i colori, fin anco il cesello

dell'artista; ma dell'artista ha voluto pure conservare tutto il

buon umore, 1'originalita, la novita delle uscite.

Nel che per altro parecchi censori e anche un suo grave con-

fratello, si lagnano un poco vivamente per quel suo tono bur-

lesco (badin, pour ne pas dire plus) quando parla degli uomini
di Ghiesa, e taluno gli ricorda con serieta che 1' imparzialita
dello storico non c^nsiste a sottolineare ironicamente le debo-

lezze e i falli delle grandi istituzioni o dei personaggi vene-

randi *. II Tixeront all' incontro lo loda per la fine ironia che

gli da grande attrattiva *. I gusti dei critici sono alfine, come

quelli di tutti gli altri mortali, diversi: e bene rammentarlo, e

ricordare con 1'Allard, che vi sono le bizzarrie e vi e anche

1 Revue benedict hie (avril 1906), p. 320.
- Moniteur bib/toyraphique (25 avril 1906), p. 213.
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una moda per 1'erudizione e per la critica l
. Se cio vale quanto

alia preferenza delle opinion!, vale anche un poco per quella
del metodo e dello stile.

E quanto a questo, si leggeranno pure con maraviglia certe

critiche mosse dal Leclercq contro la concezione e il metodo della

storia, seguito da Eusebio e poi dal Baronio, dal Tillemont, dal

Mabillon e dai loro imitatori che, secondo lui, sono eredi

diretti di Eusebio, d'Idacio, d' [sidoro. Non consentiremmo noi

a dire di quei gloriosi, di quegli excel lents esprits ,
che non

avesseno proprio, come noi, concetto de\Y indefinite, ecc., che

le question! delle origini, le quali sembrano a noi le piu com-

plesse fra tutte, paressero a loro semplici all'eccesso (simples

d Vexces) ecc., opinione ripetula ancora con piu enfasi, ma

egualmente senza prove, da altri in Italia.

Noi troviamo invece molto, troppo d' indefinite, in queste e

in altre simili espressioni e concetti e nietodi indefinite che

riesce dannoso alia filosofia non meno che alia storia senza

tuttavia ardirci ad asserire generalmente, cio che dice uno scrit-

tore francese, che indeflnita sia la critica di Dom Leclercq (elle

est plutot indefinie)
2

.

Certo alcuni giudizi, come qualche suo criterio storico, la-

sciano e4fante il lettore, e forse anche lo stesso scrittore. E n' e,

indizio il contentarsi egli del merito di avere riunito i fatti ed

espostili con sincerita, e (fuel legg
: ero frisson d'inquietude* onde

col grazioso distico del poeta latino, egli da il volo al suo libro. Del

quale, cio non ostante, noi diremo in sostanza, che, se poterat
tutior esse domi, assai piu utilmente potra esso pure, con gli

altri suoi fratelli maggiori, aethereas volitare per auras o piut-

tosto correre per le mani dngli studiosi serii, i quali dai fatti

in esso raccolti e narrati, sapranno formarsi giudizi proprii in-

torno alia storia della grande nazione cattolica, raccoglierne

riflessioni, che saranrio talora contradittorie a quelle dell'autore,

e con sua buona pace non ritenersi dal credere e dall'accertare

che questa storia, storia di un popolo d'eroi, e tutt'altro, nel

suo fondo, che la storia di una mediocrita.

'

ALLARD, Le peraecu-s-ioni e la critica moderna. Roma, Desclee, 1906.
1 SEVERE CHARRIER, in un sensato articolo della Revue Auyustiinenne
niarzo 1906) p. 315
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II.

L' ARTE DI SCRIVERE .

Difficile, se altra mai, eppure, chi e che non voglia darsi

il lusso di mettere un po' di nero sul bianco! E a parte il

lusso, c'e il guadagno. E risaputo che Farte dello scrittore

non va piii povera e nuda come un tempo : si presenta

bene in panni, vistosa, fiorente, ricca d'allori e non di rado

di tesori. e tutti corrono a lei, ed ella tutti accoglie tra

le sue gran braccia. E si scrive pur di scrivere; con una

ibga che sembra una mania
;
con una facilita che pare un con-

tagio; e non e per un'arguzia di fantasia se tra i tanti mali che

affliggono runianita, ora s'e scoperto anche questo, il mal di

scrivere . E il titolo che 1'Albalat, an tore del volume di cui qui

imprendiamo la recensione, pose in fronte a un altro suo libro

dettato collo stesso pietoso intento, come altri scriverebbe

sul mal di nervi, sul mal di cuore, sul mal di pietra e cosi via.

Ma puo esser male cio che e arte ? Qui e il punto. L'arte e

cosa tutta gentile, pudica, solitaria, illustre, e non puo esser re-

taggio delle folle e dei volghi: omnia preclara, rara. Se dunque
lo scrivere e si comune, cio mostra che altro e scrivere, altro

scriver bene. E poiche il pregio, in qualunque campo, non e nel

verbo ma nelVavverbio, come avvertiva Alb. Magno, segue che

se molti, infiniti son quelli che scrivono, pochi, ben pochi sa-

ranno gli scrittori. Non c'illudiamo: 1'arte dello scrivere e tut-

t'altro che un giuoco. Tanti, anche tra noi, soprattutto tra noi

cattolici, illusi dalla bonta della materia che per ventura pren-
dano a trattare, stimano che cio solo basti al valore e al suc-

cesso del libro, e qualunque sia la forma del dettato, il libro

andra. Andra si, ma a rovescio. Non c'e peggio per una causa

buona che difenderla male
;
non c'e peggio per un libro bello

che scriverlo brutto. I libri - - c'e bisogno di dirlo, dopo che

tanti 1' hanno detto "?
- - vivono per lo stile, e senza stile rie-

scono a un aborto, che nel caso nostro non e solo un danno

negative. Ma intanto col pretesto che si tratta di forma, di su-

perficie, di abbellimento esteriore, il lavoro dello stile si ritiene

1 ANTOINE ALBALAT. L'art d'dcrire, enseignd en vingt lemons, llma edit.

Libraire Armand Colin. Paris, 5, rue de Mezieres.
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un accessorio, quasi diremmo un gingillo, una bazzecola di cui

non mette conto impensierirsi : ed e un grave pregiudizio. Si

scelga il tema piu sfavillante, si dicano cose eteree, divine : ma
se non si faccia con garbo, e con grazia, se non ci si metta vita

ed interesse, se, insomma, alia sostanza buona non risponda il

buono stile, la bellezza e Fattrattiva delle cose resteranno ec-

clissate sotto 1'ombra della forma. Lo stile e forma si, ma tale

che basta a decidere le sorti della sostanza. E una verita che

non si intende, anche perche fa comodo non intenderla, o al

piu si fraintende, e allora accade cio che sempre suole accadere,

quando si va contro la natura e la logica delle cose: esse si

vendicano di noi. Si scrive in forme sciatte, incolte, sguaiate,

senza calore e senza colore, o anche da taluno che la pretenda,
si scrive colla posa ingenua di chi dietro la penna lascia rubini

e perle, non accorgendosi di lasciarvi invece le traccia d'una com-

passionevole ignoranza, e che ne segue? Ciarpame e ingombro
di scritti e libri senza lettori. con disonore e danno delle buone

lettere, del buon gusto, della buona arte e di tante altre cose

buoue.

L'Albalat, nel quale dietro al precettista v'e lo scrittore di

polso, qui ci presenta un nuovo manuale sulla divina arte

dello scrivere. Ci presenta per mo' di dire, che il volume e gia

all'undecima edizione. E francese e fatto per francesi, ma non

guasta. Noi che dai nostri fratelli latini prendemmo e pren-
diamo tante cose belle e non belle, perche dovremmo sclegnar

d'impararvi un'arte, di cui essi par che piu d'ogni altro popolo.

posseggano il segreto ? Sara la loro lingua, la loro verve, il

loro carattere che rende belli i loro scritti
;
ma e certo che il

garbo, la lucidezza, il brio dello stile francese, anche in mate-

rie aride ed astruse, non ha facili riscontri altrove.

Son venti lezioni, dove FA. sfrondando il superfluo degli

altri corsi, concentra il suo studio e i suoi ammaestramenti

su certi punti meno comuni ma piu capitali. Egli la rompe un

po' coi sistemi tradizionali, coi metodi consacrati, il cui di-

fetto precipuo e forse la troppa teoria. Gli antichi manual!

di letteratura perdevano molto tempo a determinare e spiegare

la differenza dei diversi stili: stile semplice, stile figurato, stile

temperato... Si apprendeva a distinguere il genere epico dal ge-

nere drammatico, lirico o didattico. S'insisteva sui caratteri del-

Yode e dell'epo^ea. Ma tutto questo giova poco... soggiunge
1'A. con un giudizio forse alquanto assoluto.

1906, vol. 4, fasc. Idol. 6 28 settembre 1906.
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S'insisteva molto continua egli sullo studio de' mo-

delli... E certo e cosa eccellente studiare i capilavori. Ma siadditava

troppo la perfezione e poco i difetti. Poiche il lettore e proclive a

scrivere cose mediocri, bisogna dargli anche 1'esernpio delle cose me-

diocremente scritte per insegnargli a fuggirle. Bisogna mostrargli

le frasi cattive da rendere buone e dire perche son cattive e

come si rendon buone. Voi non arriverete a intendere che cos'e

scriver bene se non dopo che vi sara dimostrato cio che e scri-

ver male. Dunque bisogna disarticolar lo stile e i procedinienti

dello stile, andare al fondo, me^tere alia luce il muscolo, de-

comporre la sensazione e 1' immagine : insegnare come si co-

struisce un periodo ;
mostrare soprattutto i risultati che si pos-

sono ottenere collo sforzo. col lavoro, colla volonta (pagg. 9).

Su queste ultime parole soprattutto richiamiamo 1'attenzione dei

lettori, perche e qui. a nostro avviso, uno dei piu bei pregi di

questo maimale, dove 1'A. nulla ha tanto a cuore, come il mostrare,

a conforto degli incipient!, il gran vantaggio che in quest'arte dello

scrivere si ricava dallo studio, dal lavoro, daH'applicazione perso-

nale. Non e di tutti la facilita dello scrivere, ne la facilita, quando

c'e, e sempre un pregio; ma e di tutti la possibilita dello studio e

dell'applicazione sia per supplire la deficienza del talento, sia

per accrescerne il valore e raddoppiarne la forza.

Massimo quando lo studio venga fatto con un nietodo che

non disperda, ma renda utili e feconde tutte le energie impie-

gate, con un metodo cioe positivo e pratico. Non e da cre-

dere gia che in una materia tanto elastica il criterio tecnico

possa giungere fino a dar formole sicure, regole matematiche,
ricette infallibili per far sparire le difficolta e dare il segreto di

bellezze fittizie . Quel che si propone 1'A. qui e decoinporre
la forma, analizzare il giro delle frasi e le espressioni, fornire

il punto giusto per lavorar lo stile, 1'angolo sotto cui convenga
rimirarlo ed e il piu a cui si possa giungere ma a cui non
si bada molto nei corsi ordinari.

La tendenza dell'A. a mettere in rilievo Futilita del lavoro

e dell'applicazione, quando si scrive, si rivela subito dai primi
capitoli : dove esponendo le tre grandi qualita dello stile, 1'ori-

ginalita, la concisione, 1'armonia, che secondo lui riassumono
tutte le altre, fa toccar con mano com'esse sian frutto di lungo
studio e grande amore. Meglio cio si vede quando direttamente

tratta della composizione, che e lo scopo supremo dei pre-
cetti del manuale, e che si svolge, com'e noto, per le tre fasi :
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del trovar le idee, invenzione; dell'ordinarle, disposizione del-

1'esprimerle, elocuzione.

La felicita d'invenzione non e lo stesso che facilita d'inven-

zione. Scoprire un bel soggetto e le vie di svolgerlo, talora si

e effetto d'un lampo geniale, ma il piu delle volte e pei piu e

frutto di studio serio e concentrate. Sentir... e meditar esor-

tava gia il nostro Manzoni ed e quel che a suo modo ripete 1'Al-

balat. Tra la scelta d'un tema e lo svolgimento scritto scorre

un lasso di tempo, una durata, un'incubazione piu o meno lunga
secondo le persone e che e forse il momento piu doloroso, la

parte piu molesta del lavoro letterario. Si prova un'ansia e un

disagio intollerabili. Non viene niente, bisogna arrovellarsi per

tirar fuori idee che non esistevano e scuotere 1'apatia del cer-

vello. La solitudine, il raccoglimento sono necessarii per un cosi

grande sforzo. Bisogna pensare al soggetto, assorbirsi in quello.

Se la visione tarda non bisogna smarrirsi. Si ricomincia il do-

mani e dopo avervi tanto riflettuto la vigilia, la visione appa-

rira spesso piu netta. Si ricomincia e si prendono note... Piu il

soggetto sara lontano dalle vostre abitudini e daH'orientamento

del vostro intelletto, piu occorrera di lavoro e di volonta. Por-

tate in voi stesso il soggetto, portatelo lungo tempo, da per tutto,

e finira col venire a voi... La vena si apre ordinariamentc col-

Yapplicazione e colla mediiazione, non a caso e per fantasia

(pagg. 164).

Non altrimenti e da dire della disposizione, che sta nel con-

ciliare la varietd colYunita: la varieta degli element! forniti dalla

ricerca mentale, coll'unita che deve informare lo scritto. Quando
lo scrittore avra formato il suo piano e sapra cio che deve dire,

tutto cio che bisogna dire, niente piu di quel che deve dire,

allora solo avra toccato il punto di maturita e potra prendere

la penna in mano. E vero, questo sistema dice 1'A. puo
sembrare arido a certe menti che amano meglio affidarsi alia

loro facilita : che credono guidare i cavalli della fantasia senza

reggerne le briglie. C'e la vena di scrivere che preme, lo stile

che vuol venir fuori, 1' ispirazione fervida che dentro bolle e

gorgoglia: perche dunque indugiare? Mano risponde egli

le idee non perdon niente a esser compresse : il liquore cbe fer-

menta diviene piu forte. Collo stappar troppo presto 1'ampolla,

non s'ottiene spesso che della schiuma che svapora. Senza un

piano ben definite, particolareggiato, 1'esecuzionecorrera rischio.

Non tutti forse meneranno per buona all'A. questa risposta
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troppo rigida quando si tratti d'una vera spontaneita, d'una vera

ispirazione, al cui soffio il pensiero sgorga come vivido getto

irresistibile, che percio stesso e buono perche e come il frutto mature

che da se si^distacca. Ma non si puo negare che di regola ordi-

naria la fretta non giova. A bene scrivere bisogna posseder bene

il soggetto, riflettervi a lungo, veder con chiarezza 1'ordine dei

pensieri,?formarne un seguito, una catena serrata, di cui ogni

anello] rappresenta un' idea. Se cosi si faccia non avverra quel

che dice il Buffon che per mancanza d'un piano, per non aver

abbastanza meditato il soggetto, un uorno d' ingegno si trova

impacciato e non sa donde cominciare a scrivere . Che anzi al

contrario se c'e una difficolta, sara quella della scelta: cui

lecta potenter erit res nee facundia deseret hunc nee lucidus

ordo come dal vero osservava il padre Orazio.

Trovato il soggetto, disposta la materia, non resta che ese-

guire, ed eccoci all'ultima fase, 1'elocuzione. L'A. entra di pro-

posito nella materia che gli sta tanto a cuore: la correzione,

1'elaborazione, la lima. 11 nonum prematur in annum del Veno-

sino e da lui inculcate e ribadito per ogni via. Volete scriver

bene egli ha 1'aria di dire - -
correggete e ricorreggete fino

all'esagerazione . E vorrebbe che ciascuno si scolpisse bene in

mente i quattro versi del Boileau, che tradotti suonano cosi :

II tempo rispetta poco quel che si fa senza di esso...

Venti volte rimettete all'opera il vostro lavoro
;

Correggetelo senza posa e ricorreggetelo ;

Aggiungete qualche volta e spesso cancellate *.

E i precetti conferma cogli esempi classic! dei piu grandi autori

francesi, antichi e moderni, ai quali noi potremmo aggiungere
una bella schiera di autori italiani, di quelli soprattutto la cui

naturalezza e fluidita in verso o in prosa potrebbe trarre in

inganno gl' inesperti e far credere facilita di vena quello che

invece fu il piu difficile sforzo del loro genio e il piu gran mi-

racolo della loro arte, la quale, com' e noto, solo allora e vera

e grande quando, al dir del poeta,

essa che tutto fa, nulla si scopre.

Insomma 1'A. consiglia ed esorta che ogni lavoro letterario si

rifaccia e si corregga piu volte : e che, se il primo getto e cat-

Le temps respecte peu ce que Ton fait sans lui...

Vingt foit sur le metier remettez votre ouvrage ;

Polissez-le sans cesse et le repolissez;

Ajoutez quelque fois et souvent effacez.
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tivo, non dovrebbero bastare due o tre altri, ma ne occorre-

rebbero sei o sette!

Evidentemente egli fa a fidanza coi nervi resistenti dei gio-

vani scrittori e non saremo certo noi a trovarvi di che ridire.

Provando e riprovando * e un' etichetta buona anche fuori

dell'Accademia del Cimento che noi vorremmo non facesse mai

il suo tempo. Ne scapita la pazienza? Poco monta: e uno sca-

pito che vale un guadagno. Non fu forse scritto, e proprio da un
maestro di stile, che il genio, ossia 1'opera del genio, e una

lunga pazienza ?

Fedele al suo criterio di sfrondare quanto piu puo le nozioni

non strettamente necessarie, delle diverse forme letterarie, in cui la

composizione ha luogo, 1'A. presceglie due sole : la narrativa e la

descrittiva. Esse formano la base dell'arte letteraria, e sono

indispensabili a chi s' inizia in quest'arte. La descrizione soprat-

tutto, perche ogni uomo che scrive altra cosa fuori della fllo-

sofia, deve essere pittore e artista, cioe deve avere una dote de-

scrittiva personale. E qui opportunamente egli addita Omero

come il tipo classico dall'arte descrittiva. II gran pittor delle

memorie antiche, per la fedelta veramente geniale, con cui

nel descrivere ritrae il colore, la matei ialita, i particolari piu

minuti e fuggevoli, e detto dall'A. un realista di genio : realista

ben inteso nel solo senso buono e classico della parola. Che Omero
fu ben lontano dal falsare la realta col scegliere di essa solo

il lato sconcio e brutto, trasandando il gradevole e bello.

Anche qui c'e gran posto allo studio e allo sforzo personale

perche descrivere non si puo senza osser\rare: ond'e che lo spi-

rito d'osservazione fu sempre tra le doti eminenti dei grandi scrit-

tori. L'A. consacra due lezioni: alYosservasione diretta, che e

quanto dire la copia presa sul posto, colla matita alia mano, d'una

scena, d'un paesaggio, ritraendone i lineamenti piu rilevati e

piu rispondenti allo scopo dello scrittore ;
e alYosservasione in-

diretta, che e come dire la copia presa attraverso F immagina-
zione e la memoria, ma sempre col sussidio di cio che si e

visto, affmche sia almeno verisimile quello che non e o non

puo esser vero.

Le immagini, queste stelle del discorso, come con altra im-

magine le chiamo Cicerone, sono il segreto magico dello stile,

e un trattato di letteratura per quanto ispirato a nuovi criteri

non potrebbe, senza grave sconcio, fame di meno. L'A. ne

tratta in due capitoli, e noi tanto piu volentieri lo notiamo in
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quanto anche qui lo sforzo, la volonta, lo studio giovano non poco.

Senza vivezza d'immaginativa come crear le immagini ? Eppure
1'A. da norme altrettanto efficaci che pratiche e minute, perche

anche una fantasia ordinaria sia messa in grado di sprizzar

scintille e abbellir di bei colori lo stile.

Sulle due ultime lezioni, del dialogo la prima, dello stile epi-

stolare la seconda, non c' indugeremo se non per richiamare, a

proposito di questa seconda, 1'attenzione sopra un notevole giu-

dizio del La Bruyere. E risaputo che le donne hanno come

un'arte innata a scriver lettere. La lettera perche tutta perso-

nale, e cosa che si sente, e la donna che abbonda di sentimento,

non ha quindi bisogno d'impararne lo stile: basta che segua
il suo istinto e scrivera mirabilmente. Questo sesso dice il

gran letterato va piii lungi di noi in questo genere di scrit-

tura. Esse trovano sotto la loro penna giri ed espressioni che

spesso in noi non sono 1'effetto che d'un lungo lavoro e d'una

faticosa ricerca. Son felici nella scelta dei termini, che esse collo-

cano si bene a posto, che per quanto usuali hanno 1'attrattiva

della novita e sembrano fatti solo per 1'uso dov'esse li mettono.

Non appaitiene che a loro far leggere in una sola parola tutto

un sentimento e rendere delicatamente un pensiero che e deli-

cato... Se le donne fossero sempre corrette, oserei dire che le let-

tere d'alcune di loro sarebbero forse cio che abbiam di meglio
nella nostra lingua.

E con questo giudizio autorevole altrettanto che lusinghiero

per le nostre colte lettrici, conchiudiamo la rivista d'un'opera,
che pel suo genere non dovrebbe sfuggire all'attenzione di tutti

i nostri lettori.

Diciamo, pel suo genere, giacche per quanto 1'A. si sia sfor-

zato di battere, con intento lodevolissimo, vie nuove, la sua no*

vita non e tale che gli faccia dimenticare le leggi fondamentali
ed eterne della gloriosa arte dello scrivere. In fondo e sempre
la poetica di Orazio che qui, come da per tutto, sta salda aere

perennior, e da cui nessuno puo declinare, senza venir meno ai

postulati piu semplici e piu inconcussi della ragione e dello

spirito umano.
Non se ne poteva allontanare il nostro A. il quale in que-

st'opera cosi ben disegnata e condotta porta un nuovo e auto-

revolissimo contribute a favore ed increment d'un'arte cosi co-

mune eppur cosi rara, ma la cui efficacia va ben piu oltre di

quanto non si crede; che scriver bene e anche e soprattutto sen-
tire e pensar bene.



Dr. C. SONNENSCHEIN. Aus dem letzten Jahrzehnt des italie-

nischen Katholizismus (Broschlire des Windthorstbundes, Er-

berfeld, Nr. I). Erstes Tausend. Elberfeld, Verlag des Windthorst-

bundes, 1906, 8, 31 p.

II lavoro del rev. dott. C. Sonnen-

schein, pubblicato dalla Lcga Windt-

horst di Elberfeld quale un primo

saggio di opuscoli di propaganda, in-

contro gia tutte le grazie del famige-

rato professore di Strasburgo, Martin

Spahn; il quale nel quaderno di agosto

del Hochland (p. 593 ss.) ne fece un

elogio addirittura sperticato, come se

si trattasse di una rivelazione di pri-

m'ordine, che non altri era capace di

fare, fuori del Sonnenschein, tanto

profondamente conoscente di tutte le

cose italiane! Ne lo Spahn manca di

accusare la stampa cattolica di Germa-

nia, in ispecie quella del Centro, per

non avere dato conto, come doveva,

di si importante lavoro, forse perclic

le descrisioni del Sonnenschein, sono

un po' diverse da quelle die di solito

si ammamscoiio at let-tori. E da

deplorare assai, dic'egli, che i reclat-

tori dei giornali del Centro non si

diano la pena di penetrare personal-

mente nella condizione delle cose al

di la delle Alpi e dei Vogesi, e di

portare da se stessi i fatti innanzi

al loro pubblico.

Ma piu d'uno tra' redattori dei gior-

nali del Centro e parecchi deputati del

Centro stesso possiamo affermare

con ogni certezza hanno subito ca-

pito che si tratta di esagerazione da un

punto all'altro dell'opuscolo. Scrive si

una penna eletta; ma il dettato e di

unamentepoetica, esaltata, chegonfla

ogni cosa, che vede stelle, dove non

vi sono che lucciole, scJovdrmerisch

addirittura nel vero senso della pa-

rola, come direbbero i tedeschi. Del

Murri, per tacere d'altri amici di lui,

FAutore fa 1'apoteosi la piu smaccata.

Egli e il riformatore religioso d'ltalia,

un moderno mistico, che scrisse cose

impareggiabili sul profondo "sentire

della pieta, sull' apostolato del sacer-

dote, sul rendere piu interiore il

culto e sulla lotta contro il pagane-

simo sociale. Eppure la vera realta

delle cose e questa sola, che il grande
nomo non ha saputo condurre nean-

che la parte certamente buona del-

1'opera sua, ne con la prudenza, ne

con la sagacia, che distinguono gli

uomini grandi ;
1' ha mescolata con

mille cose impertinenti, che diedero

profonda offesa a chi per altro sa-

rebbe stato pronto a dargli mano

efficace; 1' ha gittata nel campo dot-

trinale, fino ad intaccare 1'ortodossia,

e nel campo pratico, di fronte all'au-

torita della Chiesa che stringeva i

1 NOTA. I libri e gli opuscoli, annunziati nella Bibliografia (o nelle Riviste della

Stampa) della Givilta Cattolica
, non puo PAmministrazione assumere in nessuna maniera

1'incarico di provvederli, salvo che i detti libri non sieno indicati come vendibili presso la

stessa Amministrazione. Cio vale anche per gli annunzi delle opere pervenute alia Direzione

e di quelle indicate sulla Copertina del periodico.

L'AMMINISTRAZIONE.
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freni a tanto correre all' impazzata,

ha alzato la bandiera della rivolta;

onde il movimento murriano, per dir

tutto in breve, come fu sempre, cosi

e ora piu che mai dimostrato raancante

di quel vero spirito cattolico, che e la

eondizione essenziale, indispensabile

di ogni azione cattolica. I cattolici di

Germania di tali uoraini non sapreb-

bero proprio che fare e li mettereb-

bero senza piu alia porta. II Sonnen-

schein tace di queste cose, o perche

vede attraverso vetri colorati, o perche

non le sa. Se non le sa, non si metta

a scrivere la storia delle cose nostre.

Egli stesso dice a p. 28 del suo opu-

scolo : Chi non comprende la storia

d' Italia, dell' Italia non giudichi;

scriva sull'America del Nord. Cosi

faccia egli ; americanate, vere o finte

che siano, ci sono a dovizia. Ma quel

che duole assai in tutta questa fac-

cenda e che il Windthorstbund di

Elberfeld siasi lasciato sorprendere

nella sua buona fede e porre innanzi

un lavoro tanto stravolto, gam ver-

kehrt, per usare un'altra espressione

corrente in Germania in simili casi.

G-UIDE SOCIAL de 1'action populaire 1906. Reims, Action popu-

laire, 1905, 8, XII-402 p. Fr. 2.

PRETRES DE FRANCE a la ville et aux champs. Oeuvres so-

ciales. (Publications de 1' Action populaire ). Reims, Ivi, 1905,

16, VIII-340 p. Fr. 3.

L''Action populaire rimane fedele

ad un indirizzo che ci pare degno di

encomio e d' imitazione. Senza fer-

marsi alle controversie troppo fre-

quenti e troppo aspre che dividono i

ditensori della buona causa, senza

aspettare un'organizzazione perfetta,

che non pud formarsi a priori, ma
deve esser il frutto dell'esperienza, e

come lo sviluppo d' un' operosita gia

iniziata, YAction populaire si con-

tenta di esporre serenamente i bisogni
delle varie classi, ed i risultati gia
ottenuti nel campo sociale veramente

cattolico, per quanto, del resto, sia

grande la differenza ovvero 1'apparente

opposizione dei metodi. Indipenden-
temente dai suoi opuscoli, i quali pas-
sano gia il centinaio (sono vendibili

a Roma presso la libreria Pustet) e si

pubblicano ora regolarmente tre volte

al mese, essa ha due opere di mole piu

grande: Le Guide -Social de I'Action

populaire, 1906, elegante volume pub-

blicato ed un libro di fatti assai op-

portuni ed edificanti, intitolato Les

pretres de France. Raccomandiamo

specialmente ai lettori la terza parte

di quest'ultimo libro. Quivi si descrive

1'opera veramente degna di ogni lode

di certi seminaristi, i quali, sotto la

direzione d'un sacerdote sperimentato,

consacrano le loro vacanze autunnali

a condurre in montagna, per un mese,

camerate intiere di ragazzi poveri

delle grandi citta. Bellissimo esempio
che fa vedere quanto la vera carita

sia ingegnosa e feconda di bene.

T. MARTINETTI Introd. biblicae ac linguae copticae prof, ad S. Apol-
linaris. - - Manuale introductionis in S. Scripturam (quarta edi-

tio novis curis expolita). Tractatus I. De auctoritate hist, libro-

rum N. T. Romae. Befani, 1906, 16, 240 p. L. 2,50.
Tra i libri didattici sulla Sacra acconcio questo Manuale del prof. Mar-

Scrittura per 1'insegnamento teolo- tinetti, di cui esce la quarta edizione.

gico nelle scuole, ci sembra assai II manuale ha tutti i requisiti
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per un testo scolastico : ordine, chia-

rezza e brevita, senza che niuna eru-

dizione importante relativa alia ma-

teria sia trascurata, quanto e possi-

bile in un breve compendio.

Questo primo volume dell' opera

si conipone di quatlro parti, delle

quali le tre ultime sono di prossima

pubblicazione. I. De auctoritate hi-

storicaLibrorum N, T.; II. De aueto-

ritaie liistorica Libromni V. T.;

III. De auctoritate divina Libra-

rum U. T. ; IV. Hermenetctica Bi-

blica.

FRID. BRANDSCHEID Gymnasii Hadamariensis olim conrector.

- Novum Testaraentum Graece et latine. Tertia editio critica

recognita. Pars prior : Evangelia. Friburgi Brisg., Herder, 1906,

12, XXIV et 652 p. Fr. 3 ; linteo religata Fr. 4,25.

II plauso onde furono accolte le

due prime edizioni di questo nuovo

Testamento greco-latino, riveduto cri-

ticamente e arricchito di iscrizioni ai

capi e di copiose indicazioni dei luo-

ghi paralleli dal compianto Brand-

scheid, e argomento luminoso della

sua eccellenza.

In realta tutto ci sembra in esso

commendevole : la nitidezza dei tipi,

la bonta della carta, la diligenza ed

esattezza dell' impressione, soprattut-

to la sapienza dei criterii usati nella

scelta delle lezioni. Alia quale sa-

pienza ascriviamo, checche altri pen-

sino, 1'avere il chiarissimo editore

avuto special riguardo, nella rico-

struzione del testo greco, alia Vol-

gata, e 1'essersi regolato nel suo pro-

cesso critico secondo i principii di

S. Girolamo e del Laehmann, come

egli stesso afferma nella prefazione

alia seconda edizione, e vien ripe-

tuto in capo alia presente (p. XXI).

Presso gli uomini dotti e religiosi,

dice fra 1'altre cose 1' illustre recen-

sore, fu sempre cosa certa, non po-

tersi restituire la retta forma del

testo greco del Nuovo Testamento, se

non mediante il confronto dei codici

greci colla versione latina volgata,

la quale non puo contraddire all'ori-

ginale greco ;
noi non sappiamo quale

sorte abbian subito gli apografi greci

dal tempo di S. Girolamo: S. Giro-

lamo uso esemplari antichissimi ed

ottimi, cosi greci come latini* (p. X).

Non possiamo fare a meno di rac-

comandare vivamente 1'acquisto di

questa preziosa opera a tutti coloro

clie bramano nella loro pieta e nel

loro amore allo studio attingere le

parole di vita dalla loro fonte origi-

nale greca, senza tema d'avere in-

nanzi testi scorretti o lezioni men-

daci.

G. BONACCORSI M. S. C. -- Letture scelte dal Nuovo Testamento.

Testo greco. Versione. Comento. Firenze, Libr. Ed. Fior. 1906,

8, XVI-422 p. L. 3,50.

Tratti scelti dal nuovo Testamento

non maricavano in parecchie antolo-

gie, usate nelle nostre scuole catto-

liche e nei seminarii
;
ma senza una

grande fatica del maestro, non ba-

stavano, secondo lo stato odierno della

cultura ellenistica, ad avviare i gio-

vani allo studio e alia conoscenza della

grecita propria dei nostri scrittori

ispirati. Era necessaria un'antologia

speciale, unita ad opportune com-

mento, che valesse di introduzione a

questo studio, non mai abbastanza

raccomandato, agli ecclesiastic! mas-

simamente. E questo fu il lavoro as-

suntosi dal Bonaccorsi lavoro, come
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egli dice, modesto e senza preten-

sion! ,
ma non pero meno faticoso

ne meno utile di tanti altri. II testo

greco delle letture e quello dell'edi-

zione (19
a
)
del Nestle; la traduzione

dei passi evangelic! quella del Tom-

maseo, per gli Atti e le Epistole non

e di nessuno esclusivamente, ma pro-

fltta di tutti, cogliendone il meglio

e attenendosi il piu strettamente alia

lettera
;

le note per lo piu concer-

nono la lingua e lo stile, senza tra-

scurare 1'esegesi; non sono discussion!

critiche inopportune, non erudizione

di lusso, non troppa sottigliezza di que-

stioni. Alquanto piu diffusi e parti-

colareggiati avremmo voluto i cenni

sulla lingua del N. T. (pp. 1-8) e par-

ticolarmente messa in luce la parte

necessaria dei nuovi vocaboli o dei

sensi nuovi attribuiti a vocaboli an-

tichi ; novitd di vocaboli o di senso,

portata dalla necessita di esprimere

nuove dottrine, nuove speranze, nuovi

doveri, e insomnia quella buona no-

vella che doveva rinnovareilmon&o:

onde sorse di poi tra le nuove gene-

razioni cristiane, quasi una lingua

propria (greco-cristiana) venutasi len-

canto alia XOIVTJ StdXsxtog, gia cosi

diversa dal greco classico. Ma le note

sparse per tutto il volume, come i

due indici, aggiuntivi in fine, 1'uno

alfabetico delle parole spiegate nelle

note, 1'altro in ordine logico delle piu

importanti osservazioni grammatica-

li suppliranno facilmente alia scar-

sita dei cenni generali dell' introdu-

zione. Fra diversi appunti che vor-

remmo fare alle note, osserveremo

solo, che qualcuna ci suona troppo

risolutiva o troppo universale, tal

altra poco accertata, come sarebbe

quella sul v. 13 del cap. XIII del-

1'ep. I di S. Paolo ai Corinti: Forse

nella foga del dire, Paolo non bado

troppo al filo del ragionamento . A
noi pare invece che il filo non man-

chi,massime avuto rispetto all'indole

dell'epistola. Ma avvertiamo pero, lo-

dandone sinceramente 1'autore, ch'egli

non e entrato in quelle question! bi-

bliche, ne espostevi quelle conclusioni,

da lui difese altrove, di recentema non

certa esegesi, su cui non potremmo
convenire con lui, ne molto meno rac-

comandarle all' insegnamento dei se-

minarii.

tamente determinandoesvolgendo ac-

Mons. G. M. DIAMARE, vescovo di Sessa. L'Angelo della Divina

Misericordia. Devoti ragionamenti in onore di S. Raffaele Arcan-

gelo. Napoli, Artigianelli, 1906, 8, 128 p. L. 1,50.

Quest! ragionamenti furono gia tendosi particolarmente in rilievo il

detti al popolo nella chiesa del Con-

servatorio di S. Raffaele di Napoli,

quando 1'Ecc.mo A. era ancor sem-

plice sacerdote, ed ora vengono pro-

posti ad argomento di pia lettura ad

un piu largo numero di fedeli. La
commovente storia di Tobia e di To-

biolo, quale si narra nella S. Scrit-

tura, e qui esposta e commentata con

opportune osservazioni morali, met-

misericordioso intervento del Santo

Arcangelo, a fine di fomentare ed ac-

crescere nei lettori la devozione fidu-

ciosa in si potente intercessore presso

Dio. La forma letteraria, sempre ar-

moniosa e spesso ricca di vivace elo-

quenza, aggiunge al libro attrattiva

maggiore, come pure, per la parte

sua, la bella ed elegante edizione ti-

pografica.

P. GIOACCHINO TAGLIALATELA dell'Oratorio di Napoli. Pane-

girici, Sermoni ed Elogi funebri. (Queste e le altre opere si ven-
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dono presso 1'A. a Napoli, Duomo 142, e presso 1'Editore). Giu-

gliano, Stab. tip. Campano, 8, 412, 400, 390 pp. L. 3, 3, 3.

Diciamo subito che si tratta non

di solite superficiality, ma di lavori

di polso, dove nella forma e nella so-

stanza, si rivela 1'uomo conscio del-

1'alta missione delle buone lettere,

per il largo corredo di dottrina e di

studio che vi porta. Gio subito ap-

parisce nei tre volumi di panegirici,

sermoni ed elogi funebri, dove a ser-

vizio dei santi checelebra 1'A., mette

la sua forte eloquenza e la sua vasta

erudizione, massime in quegli le cui

glorie vetuste non del tutto strappate

allecaliginidell'antichita, sono campo

troppo ambito per un eultore esimio del

la sacra archeologia, com'e il p. G. Ta-

glialatela dell'Oratorio. Non gia che

egli abusi della scienza e si faccia

prender da essa la mano a scapito

dell'unzione e della forza oratoria,

ma sa da essa trarne a tempo e luogo

quel piu e quel meglio che egli ri-

tiene giovevole allo scopo. Non ne

abusa neppur contro il semplice cri-

terio letterario: di qui le note illu-

strative, dove condensa quel di piu

che nel testo ridonderebbe. Tanto piu

che come osservammo i suoi di-

scorsi e panegirici, oltre che dei santi

piu popolari e piu in voga, sono di altri,

antichi e poco noti, dove 1'indagine

dell'archeologo, che si rispecchia nelle

note, ha potuto esercitarsi con pari

guadagno dell'onore dei santi cele-

brati e della pieta del popolo^cri-
stiano. Basterebbero i nomi di San

Frisco Vescovo, S. Massimo Martire,

S. Sosio Levita e M., S. Felice prete

di Nola, S. Domenico Martire, S. Ipo-

sisto e compagni,per intendere quanta

poesia di venerande memorie egli in

queste pagine ha potuto far rivivere

e palpitare.

Ma non nei soli discorsi suoi si

restringe 1'operosita intellettuale del

ch. Autore, sotto il cui nome si stende

tutta una lunga serie di libri ed opu-

scoli, notevoli per le dotte ricerche e

per 1'esposizione accurata.

Valgano per tutti la villa del-

1' Imperatore Tiberio in Miseno me-

moria letta dinanzi all' Accademia

Pontaniana la fede e la pieta

cristiana di Ettore Fieramosca e de-

gli altri eroi della disfida di Bar-

letta ilXIIIcentenariodiS. Gre-

gorio M. le memorie storico-

critiche del culto e sangue di S. Gen-

naro -- la vita del S. Martire

ricavata dal Codice greco, dagli atti

vaticani e da altri antichi docu-

ment! ecc.

Peccato che a cosi ricca messe

di preziosa e varia materia non cor-

risponda una degna veste tipografica.

L'edizione soprattutto dei panegirici

meriterebbe d'essere piu allettatrice,

se non fosse che il nome, cosi favore-

volmente conosciuto dell' A., basta

da solo a degno frontespizio ed a gua-

rentigia sicura di cose belle bella-

mente dette.

COLLECTION de la Bibliotheque des Exercices de Saint Ignace. Etudes

et documents 1-4. Enghien (Belgique), rues des Augustins 3.

Con vero piacere salutiamo e

presentiamo al pubblico i primi fa-

scicoli della Collesione de la Biblio-

teca dcgli Esercizi di s. Ignasio.
Una rivista speciale che trattasse di

questi studii e delle materie affini fu

gia da parecchi anni vagheggiata da

quel profondo conoscitore di questo

vasto argomento ed uomo di azione

ch'e il francese p. Enrico Watrigant S.I.

I primi quattro fascicoli che' abbiamo

sott'occhio ci provano che alfine gli e
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riuscito di attuare, sia pure in pro-

porzioni modeste, 1'idea utile e ma-

turata si lungaraente. La Collezione

che ogni anno conterra un volume

in 8 di 320 pp., pubblicato pero a

dispense quasi mensuali, si propone

di fare raeglio conoscere gli Esercizi

di s. Ignazio e le opere che da essi

derivano. Come ci fanno sapere il

Watrigant e il Debuchy, suo valente

collaborator, ha carattere e propria-

mente misto; cioe teorico e storico

ed insieme pratico; stanteche e alia

storia e alia teorica e alia pratica

dell'aureo libretto e del suo uso fara

parte a seconda delle occasioni. E in

verita i lavori fin qui pubblicati cor-

rispondono appieno al programma.
Nel 1 fasc. sotto il titolo S. S. Pie X
et les Wuvres de retraites il p. De-

buchy riunisce, illustrandoli, i docu-

menti del regnante Sommo Ponteflce,

che provano ad evidenza quanto egli

abbia a cuore questa pratica della vita

cristiana e ne sia caldo fautore presso
i fedeli. 112 fasc. ci da la relazione

della celebre casa degli Esercizi in

Vannes nel sec. XVII, accurato lavoro

del contemporaneo Onorato Chaurand.

Nella terza dispensa, venuta in luce

il 30 giugno, col titolo De la for-

mation d'une elite pour les (Euvres

et pour les Paroisses dans le Cena-

cle de la Retraite, tratta il p. Wa-

trigant, dell' efficacia mirabile che

hanno gli Esercizi a formare cristiani

scelti e veri apostoli, anche nello

stato laicale per sostenere e propa-

gare in mezzo al mondo il regno di

Cristo. Nell' ultimo fascicolo inflne

che porta la data del 7 di agosto il

R. P. Dieudonne dei Cappuccini ripub-

blica una utilissima monografla sopra

Les Confreries du T. S. Sacrament

et les Retraites fermees d'hommes

en Eelyique .

Questo rapido cenno, sufficients

pero a dare giudizio della nuova pub-

blicazione, nutriamo fiducia basti a

diffonderla tra noi come merita 1'im-

portanza della cosa e la rara compe-
tenza di chi la maneggia.

A questo contribuira ancora la

modicita del pi ezzo, che e per i paesi

dell' Unione Postale di sole L. 4

Fanno.

R. P. BADET. -- Le Lys. Entretiens sur la noblesse d'ame chez la

jeune fille. 4 Rue Madame. Paris, Bloud et C. ie
, 1905, 16, 276 p.

F. 3,50.

di piu sullaLa forma poetica, squisitamente

originale di questi consigli, rivolti

alle vergini cristiane, non impedisce
alia dottrina esposta d'esser piena di

vigore.

L'autore segue fedelmente le or-

me dei migliori maestri dell' asceti-

smo, e va cercando nello stesso Van-

gelo le lezioni di semplicita e di pru-

denza, di generosita soprannaturale
e di spirito di sacrificio, le quali for-

mano la sostanza dell'opera sua.

Soltanto avrebbe potuto forse in-

sistere di piu sulla necessita e la

efficacia dell'orazione, anzi, a questo

proposito suggerire qualche pratica

direzione per avviare le sue lettrici

per una strada cosi sicura di perfe-

zione. Ad ogni modo, invitiamo tutte

le giovani cristiane e le loro maestre

a respirare il profumo di quel giglio,

graziosamenteofferto,comedallamano
d'un angelo. Le une e le altre vi tro-

veranno abbondanti lumi e dolce con-

forto per la bella e sublime missione

affidata loro dalla Provvidenza.
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Parlare di un avvenimento che puo avere sembianza di cosa re-

gionale e che appena fu toccato, piu o meno genericamente, dalla

stessa stampa cattolica distratta in troppe altre notizie, non sembrera

inopportune, ne siamo certi, ne anche a qualche distanza dal fatto,

massime a quanti ebbero assistito o preso parte al congresso gio-

vanile di Biella; tanto piu che non intendiamo noi di rifarne la cro-

naca, ma solo accennarne, secondo le nostre impressioni, 1'importanza

e il valore. Poiche fu quello veramente un congresso regionale pie-

montese, promosso dal Consiglio regionale della Societa della gioventu

cattolica, ma e per il convegno nazionale delle societa cattoliche

ginnastiche, che ando unito al congresso giovanile, e piu ancora per

altri varii rispetti, come per lo spirito che I'animo, per le quistioni

che svolse, per 1'esito che ebbe, assunse fuor d'ogni dubbio un'im-

portanza piu che regionale.

E questo ci e cagione a bene sperare che sia un buon passo alia

piu stretta e concorde organizzazione, che tutti desideriamo, delle

forze giovanili e delle opere tutte che le riguardano nei loro molte-

plici aspetti.

Che una tale unione e organizzazione di forze sia cosa, ai tempi

nostri massimamente, sopra ogni altra desiderabile, per non dire ne-

cessaria, non vi ha nessuno che dubiti. Ma non si ha da effettuare,

ed e vano sperarlo, con astratte teorie o con recriminazioni, bensi

imitando e favorendo 1'opera di quei modesti ma valorosi iniziatori,

che lasciando le ciance e i facili atteggiamenti deH'agitatore di idee,

del tribuno o del demagogo, lavorano, come suol dirsi, sul terreno dei

fatti, sacriflcandosi con occulta abnegazione al bene della gioventu.

Questi veri amatori dei giovani mostrarono a Biella, almeno in parte,

i frutti delle loro fatiche e dei loro sacrifizi, ed essi particolarmente,

come i promotori, possono andar lieti del Mice successo onde fu pre-

miata 1'opera loro nell'esito di quel congresso giovanile.

Fra essi noi vedemmo con gioia mostrare le balde schiere di gio-

vani da loro diretti, ecclesiastici dell'uno e dell'altro clero
;
e ci appa-

rivano quei giovani diversi di eta, di divisa, di condizione sociale,

ma tutti uniti e concordi nell' intento di far prova non solo della

loro energia fisica, ma piu della forza morale e delle convinzioni re-
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ligiose. L'intento di chi schierava tutte quelle forze giovanili era

questo, e ben vi corrisposero tutte le schiere a gara.

Lo spettacolo ebbe del singolare, dell'attraente e, possiamo dire

anche, dell' iraponente.

La industre e gentile cittadina di Biella ne parve in quei giorni

trasformata. Fino dal di antecedente all'apertura del congresso, una

vita nuova, inaspettata, come un fremito giovanile la ridestava: ad

ogni giungere di treno era uno scendere di giovani schiere, ricevute

coi saoni festosi della giovane banda dell'Ospizio cittadino del Ver-

nato; era 1'ordinarsi di un corteo che percorreva ardito e franco, a

passo di marcia, a suono di fanfara, le vie delJa citta: e dalla piazza

della stazione a quella della cattedrale il palpito della cittadinanza

affollata alle flnestre, nelle vie, sui liraitari delle case rispondeva

all'eco della fanfara giovanile con esultanza : i volti amichevoli, gli

aspetti gioviali, i battiraani e gli evviva dei cittadini mauifestavano

tutta 1'affettuosa espansione del cattolico biellese
;
mentre il viso ar-

cigno e il mal dissimulate livore di pochi uomini seuza patria, che

mormoravano fra i denti qualche lazzo contro quell' inaspettata mani-

festazione cattolica, illuminava anche meglio, con la luce del contrasto,

quella scena pittoresca di ricevimento.

Certo i socialist! e i liberal! impenitenti, che avevano tentato op-

porsi per ogni via e, non riuscendo, avevano sperato e predetto una

fredda accoglienza, ebbero molto fiele da smaltire in quei giorni. La
mancanza loro e del rappresentante ufficiale della citta, come prima il

contegno dei loro giornali e la guerra sorda mossa ai preparativi da

qualche autorita sottoprefettizia, non riuscirono se non a mettere in

piu vivace rilievo la propria opposizione alia grandissima maggio-
ranza dei cittadini e il carattere schiettamente cattolico della riunione.

Questo spirito schiettamente cattolico apparve sino dalla prima
solenne adunanza di apertura del congresso, presenti e president! ono-

rarii 1'arcivescovo di Vercelli e il vescovo di Biella. E il comm. Pericoli,

presidente effettivo, nel suo primo discorso lo enuncio, mostrando come
si accordi la sana liberta con la disciplina compatta, e infine ricisa-

mente I'espresse nel telegramma inviato con plauso di tutta 1'assemblea

al S. Padre, protestandogli da parte dei giovani italiani quivi con-

venuti sensi profonda devozione, illimitata obbedienza ordini con-

sigli S. S.

Quindi lo splendido corteo di quei quasi seicento giovani nelle

svariate e pittoresche loro divise, avviatosi dopo la prima riunione

del congresso al campo dei giuochi in piazza d'armi, e piu il saggio
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collettivo delle loro forze ginnastiche, non era per gli spettatori in-

telligent! una semplice mostra di parata ;
era una franca e pubblica

manifestazione di spirito e di forze cattoliche, educative, morali;

era una mentita di fatto, piu eloquente di ogni parola, che si dava

alle ignobili calunnie degli avversarii dell'educazione cristiana. In

quel grandiose spettacolo che brillava sotto i raggi del sole d'agosto,

in una delle piu limpide giornate, tra i plausi e il fremito giulivo

di una folia enorme che stipava tutto intorno 1'ampio recinto di

piazza d'armi, in quei molteplici esercizi collettivi e individual, di

forza, di vigoria, di destrezza eseguiti alia presenza di un giovane

principe di casa reale, il conte di Salemi, di due vescovi, di sacer-

doti e di popolo, non vedevamo noi il trionfo della forza muscolare,

della vita atletica; vedevamo piuttosto accennato il trionfo della forza

morale e la vittoria della volonta sulle membra, il trionfo di una

disciplina e di una idea
;
ma non di un'idea che pretenda convertire

1'accessorio in principale, il mezzo nel fine, che voglia surrogare
uno sportismo. e forse anche un acrobatismo esagerato, alia mortifi-

cazione cristiana che e vittoria di se e trionfo dello spirito sulla

materia, bensi di un'idea che subordina il meno perfetto al piu perfetto,

indirizzando e valendosi di tutti i mezzi in se buoni o indifferenti

al nobile intento della perfetta educazione cristiana e civile.

Fu gia notato saviamente da un geniale pubblicista, non sospetto

certo ai giovani di rigorismo intempestivo, come alia tendenza verso

la brutalita che i piu moderni igienisti temono nell'abuso della vita

atletica e sportiva, deve cercarsi rimedio in uno spirito informatore

che ricordi come il corpo sano abbia da essere ordinato ad un'anima

cristianamente sana. E guai se questo spirito informatore si tras-

curasse, guai se dalla prevalenza dell'esteriore e dell'accessorio ve-

nisse soffocata: di tutta quest'azione non resterebbe che una specie

esterna, senza vita cristiana : un cadavere ! Si addestrerebbero le

membra, non si educherebbe il cuore : si formerebbero corpi robusti,

non animi forti.

Questo pericolo, certamente, potrebbe sorgere dalla esagerazione

di questo, come di ogni altro mezzo, quantunque ottimo
;
e sorgerebbe,

quando giuochi ed esercizi ginnastici e atletici, prolungati o molti-

plicati fuori della moderazione, non lasciassero piu quasi tempo o

riposo, ne animo capace di stimare e gustare 1' istruzione e la for-

mazione morale e religiosa, quando la ginnastica educativa degene-
rasse in un volgare acrobatismo, che avvilisce e non educa, che

prepara nevrastenici irrequieti, non giovani operosi. Questo pericolo e
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manifesto nei frutti perniciosi che da non poche societa sportive di

spirito laico si vengono raccogliendo ;
ne altro certamente aveva te-

nuto in diffidenza fin qui verso questa nuova forma di azione gio-

vanile molte anime rette e assennate.

Ma esso non e ora da temersi nelle nostre societa cattoliche
; giacche

appunto nella sacra bandiera che queste societa assumono, stanno

chiaramente gli impulsi e i limiti della loro attivita : come scriveva

in quei giorni sulle colonne del Momenta Filippo Crispolti; e si vide

assai bene anche in quelle societa appunto che riportarono i prirai

premi, come nella valorosa Fulgor di Asti, che vinse la coppa di S. S.

Pio X. Merce lo zelo e 1'oculatezza dei ferventi sacerdoti che le di-

rigono, e da sperare che la prevalenza dello spirito cristiano e del-

1'intento educative che le informa, abbia a rattenerle sempre dal-

1'esorbitare fuori di quei giusti confini quos ultra citraque nequit

consistere rectum .

E certamente per insistere su questo concetto e per il trionfo di

questa idea, cosi schiettamente educatrice e cristiana, come accen-

nammo sopra, si determinarono i promotori a unire il congresso

giovanile regionale al convegno nazionale di societa ginnastiche cat-

toliche. II che fu savio consiglio in massima; sebbene per 1'avvenire

converra meglio, pare a noi, fare che 1'uno anteceda immediatamente

o sussegua all'altro, perche i due programmi non s'intralcino a vi-

cenda, e 1'esito del primo favorisca q.uello del secondo.

Nel congresso giovanile infatti si trattarono question! a cui sa-

rebbe stato pur bene se avessero preso parte non pochi di quelli

che erano trattenuti fuori dagli esercizi ginnastici ; senza dire che la

maggiore puntualita e frequenza alle tornate avrebbe accresciuto ordine

e importanza a cio che era il principale. Anche opportuna fu 1'idea

di tenere delle riunioni riservate al clero, al quale spetta senza dubbio

una parte precipua nell'azione giovanile, ma disgraziatamente non

ne fu potuta attuare che una sola, dove un nostro collega ri-

feri intorno alia necessita ed ai modi di giovare alia gioventii stu-

diosa : 1'altra parte della trattazione che riguardava la gioventu ope-

raia, e che era certo non meno pratica e necessaria', particolarmente

per i sacerdoti delle piccole citta e dei villaggi, si dovette rimandare

alia tornata pubblica, in ultimo luogo, dopo quella della gioventu
militare.

Con tutto cio, e non ostante la ristrettezza del tempo e la pro-
lissita inevitabile di qualche discussione, furono proposte e deli-

berate utilissime cose a vantaggio dei giovani, siano studenti, soldati

od operai, tutti bisognosi di uua pronta opera di apostolato che li

preservi o li risani dal contagio dell'errore e del vizio. E insistiamo

a bello studio su questa disgiuntiva, perche talora forse il pensiero
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della preservazione prevaise in esagerata inisura all'opera del risa-

namento di quei tanti che delle arie del secolo bevono il veleno e

gia ne risentono i danni. Cosi non sara forse raro il caso di tro-

vare'educatori zelanti che restringono 1'opera loro a pochissimi gio-

vani, gia in se ottimi e bastevolmente premuniti daireducazione

domestica di famiglie profondamente cristiane, e trascurano, se nort

anche sdegnano, occuparsi degli altri, meno docili forse ma piu bi-

aognosi, che nelle scuole e nelle famiglie non incontrano se non pe-

ricoli. Per volere 1'ottimo si trascura il bene ! Fu osservazione questa

giustissima,^che udimmo ripetere da zelanti congressisti, essere ne-

cessario allargare la cerchia della nostra azione intorno ai giovani:

e cio noi diremmo altresi dell'azione sacerdotale degli antichi edu-

catori, la quale dovrebbe pure stendersi a quelli che avessero in

qualche parte traviato, per ricondurli a sani principii ; giacche talora

si corre a giudicare insanabili quelli di cui appena e che siasi ten-

tata la guarigione, giovani caduti per bollore di passioni e inespe-

rienza della vita, ma cristiani in fondo, capacissimi di risorgere e

mostrare in se 1'efficacia rigeneratrice della grazia di Cristo.

A [questa estensione e compimento del nostro apostolato sono

appunto ordinate parecchie proposte del congresso, particolarmente

rispetto alia gioventu studiosa, sul quale argoinento riferi, nella tor-

nata pubblica, il prof. D. Siinonetti con quella sua briosa eloquenza

che tante volte affascino i giovani in quei giorni. Tale e la proposta

di fondare, o ravvivare piuttosto, le unioni di antichi allievi, che in

altri paesi recarono gia non pochi vantaggi niorali e religiosi alia

gioventu, mentre in Italia non giunsero finora a stabile solidita, sha

per le particolari condizioni dei nostri istituti privati, sia per altre

cagioni molteplici, che non e qui luogo di ricordare, ma che non

devono impedirci dal ritentare la prova. Questa tuttavia non pud
riuscire senza il concorso di giovani volonterosi e attivi, non ba-

stando a cio 1'opera degli antichi educatori : onde ben fece il con-

gresso a discuterne.

Ne e da temere che tali unioni di antichi allievi, come le con-

gregazioni festive ed altre sift'atte riunioni presso i loro antichi edu-

catori, riescano ad inceppare qualsiasi altra associazione giovanile,

schiettamente cattolica, molto meno quella dei circoli universitari

cattolici, come qualcuno mostro di temere e come forse appari nel

passato per uno sfavorevole concorso di circostanze, che se parve

inopportuno il discutere, e da desiderare che cessino.

Con cio si otterra pure che i giovani universitarii cattolici, escano

1906, vol. 4, fasc. 1311. 1 29 setlcntbrt WO*.
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essi dalle scuole private di religiosi o dalle pubbliche, si stringano fra

di loro, rafforzandosi a vicenda, e si mantengano a contatto non di

una sola corrente di idee, come ora succede, ma di altre anche, non

meno progressive e piu sane.

Altre proposte, giovevolissime a questo intento, sono quelle con-

cernenti la fondazioiie di scuole di religione, di conferenzieri e simili,

ma soprattutto la formazione di congregazioni festive od oratorii,

con aggiungervi, possibilmente, scuole gratuite di ripetizione : il

one per esperienza sappiamo quanto bene abbia fatto alia gioventu

studiosa, non meno che all'operaia, in qualche citta.

Questo mezzo, delle ripetizioni gratuite, varrebbe anche tosto a

ravvivare le stesse scuole di religione e di apologetica, dove illan-

guidiscono, com'e pur troppo facile ad accadere ai tempi nostri di

noncuranza religiosa. Anche di questa esperienza, non difficile a farsi,

siamo stati testimoni, e con ogni sicurezza possiamo accertarne 1'esito

infallibile. Nei paesi, ove la gioventu e tutta operaia, supplirebbe

a cio la scuola serale gratuita, secondo 1'opportuno suggerimento di

uno zelante maestro che mostro al congresso 1'ottima prova da se

fattane in un villaggio del Vercellese. E al vantaggio dei giovani

operai faceva calda proposta il congresso che si addestrassero i gio-

vani student! di mettere a profitto la loro cultura e la loro autorita.

Nel che si ottenne gia, senza strepito, un bel frutto in qualche pic-

cola citta di Piemonte; e sarebbe desiderabile che si ottenesse in

avvenire sempre maggiore, ovunque sorgono congregazioni o asso-

ciazioni di giovani cattolici. La loro indole irrequieta e bramosa di

azione non potrebbe avere sfogo piu bello o piu nobile campo di

apostolato, ne il loro cuore piu degno modo di accomunarsi frater-

namente, nell*amore cristiano, coi flgli del povero.

Quanto piii si potrebbe ottenere, con opportuna formazione, nelle

scuole di conferenzieri e soprattutto nei collegi cattolici ! Nella viva-

cita degli spiriti giovanili si apprende pur bene e leva bella fiamma

il fuoco dello zelo cristiano. Ne ad altra scuola si formarono o si

ritemprarono quegli eroi del laicato cattolico, che in altri paesi e in

altri tempi esercitarono cosi profonda efficacia nella vita pubblica.
E tuttavia non si dovranno spregiare quegli altri modi piu mo-

desti di giovare alia causa del bene, che e la nostra causa cattolica;

quale sarebbe adoperarsi in qualche grado neH'amministrazione mu-

nicipale, anche di piccoli comuni, indirizzandosi percio in tempo
allo studio delle question! amministrative e social! : il che spesso
reca ottirai frutti e apre la via a piu fecondo apostolato. Cosi la

carica di segretario coniunale, che il relatore voleva nominata per via

di esempio e a titolo di onore, per quanto modesta in apparenza, puo
avere e ha non di rado il maggior peso nell'indirizzo dell'amministra-

zione, massime dei minor! comuni.
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Alle quistioni proposte nella prima sezione, che era della gloventii

studiosa, corrispondevano altre della seconda sezione, che era intorno

alia gioventu operaia, e della terza che mirava alia gioventu militare.

E sebbene la trattazione di queste due ultime procedette piii affrettata

e sommaria, dovendosi sped ire in una sola tornata con qualche inver-

sione di ordine nel programma, riusci pero ad ottime proposte, per

1'una di ricreatorii railitari, d'istituzione della messa festiva con breve

istruzione ai soldati, dei mezzi di agevolare ad essi 1'adempimento
del precetto pasquale, dei provvedimenti opportuni per impedire le

orgie e i disordini dei coscritti, e simili
; per 1'altra della fondazione

di societa cattoliche di giovani operai, con ricreatorii festivi e serali.

con vere scuole professional! e, ove cio non si possa, con altre che

loro suppliscano per 1' istruzione religiosa, morale e sociale, e con

simili istituzioni opportune a tutelare la gioventu operaia, massime

quando entra n ell' eta adulta, dai pericoli del socialismo e dagli altri

danni religiosi, morali ed economici, ai quali la propria inesperienza

e 1'abbandono in cui si trova, troppo facilmente 1'espongono. Di

queste e simili proposte gli esperti relatori che furono il mar-

chese Amedeo di Rovasenda per la gioventu militare e D. Grugni di

Milano per la gioventu operaia esposero in succinto il lato pratico

e la necessita
;
ne qui puo essere nostro intendimento di entrare nei

particolari della discussione e delle proposte stesse, che meglio appa-

riranno dagli Atti del congresso. Solo vogliamo ora osservare che

per molte piccole citta, non meno che per i grossi borghi e i villaggi.

come sarebbe nella stessa diocesi di Biella dove si approvarono le

proposte, non saranno queste possibili ad attuarsi in quella forma

identica e ideale, onde sogliono presentarsi alle discussioni. La quale

impossibilita, sperimentata spesso con troppa evidenza da una parte

del clero, massime delle nostre campagne, suole atterrirlo, disani-

marlo e fargli abbandonare anche il pensiero di un semplice esperi-

mento. Ma in cio vi e forse un falso supposto: ed e quello di volere

raggiungere da per tutto e in un tratto una perfezione ideale, e per

che non si puo aver tutto, adagiarsi nel dolce non far nnlla.

Le condizioni dei paesi, massime rural!, sono troppo diverse, m v

tutti possono essere aiutati allo stesso modo e con identiche istitu-

zioni ; ma pure ciascuno puo e deve richiederne qualcuna, che e la

sua prcpria, la efficace. Cosi impedire 1'esodo delle campagne versf

5 grandi centri, dissuadere 1' emigrazione, promuovere 1' amore dei

eampi, come proponeva pur bene il congresso, potra apparire deli-

berazione ipotetica e inattuabile nei villaggi di montagna, quali sonf>
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molti del Biellese, sterili ed infecondi ;
ma non sara certo cosa inat-

tuabile e astratta lo sforzo almeno di sminuire i tristi effetti di que-

sta triste condizione di cose. Tale sara 1'aver quella cura che si pup

degli emigranti lontani, e al loro ritorno in paese, il tentative d

ravvicinare i giovani, giovar loro con qnalche buon mezzo, come di

scuola serale o simile, e di poi allettarli all' istruzione religiosa ed

ai sacramenti, riducendoli inflne a quei doveri religiosi. che forse

hanno abbandonato in terra straniera.

Lo stato della gioventii operaia potra essere lagrimevole in molte

citta e paesi ;
ma non e disperato. Ogni popolazione ha il suo rimedio;

sta a noi, sta agli apostoli del bene cercarlo, applicarlo, con mano

esperta, vigorosa. Solo da questo zelo, da questa rettitudine d' inten-

zioni, congiunta a nobile disinteresse, a virile spirito di sacrifizio,

sorgeranno opere efficaci e durature.

Fra esse opere poi sara da promuovere in prime luogo e da per

lutto, senza eccezione di citta o di paesi. quella che il conte Della

Motta raccomandava con si efficaci parole : 1'opera della buona stampa :

della quale e cosi profondamente sentita la necessita, e pure cosi

leggermente apprezzata 1'efficacia, cosi debolmente sostenuta la diffu-

sione, anche dal buon clero. Certo, opere tali, identiche nello spirito,

benche varie e molteplici nella forma, giusta le condizioni proprie

d'ogni paese, costano pene, fatiche, sacrifizi non pochi, ne sempre

alleviati dalla pronta consolazione del frutto ;
il quale spesso viene

scarso e lento al nostro desiderio. Ma il fuoco dello zelo, che e carita.

non conosce ostacoli ;
e quando questo zelo illuminate scalda il petto

di sacerdoti e di laici, diviene luce che li rischiara a discernere le opere

piu salutari, e forza che li corrobora ad effettuarle. Se le nostre riunioni

o congressi, con le loro discussion! e proposte, non ottenessero altro

bene che aggiungere qualche fiamma a questo fuoco, avrebbero percio

solo un buon esito ;
e varrebbe esso, piu che altri tentativi, a riu-

nire tutte le forze giovanili cattoliche. anzi tutte le associazioni no-

stre, che necessariamente si dividono e si disfanno quando non ser-

bino in se questo spirito, questo calore di vita cristiana, che li anima

e li unifica in un solo concorde intento.

Nel congresso giovanile di Biella ci parve che il soffio di questo

spirito non mancasse : esso avvivava anche, se non erriamo, il calore

e perflno qualche scatto inevitabile delle discussioni : certo compen-

sava largaraente altri lati manchevoli, che vi si potessero notare.

Ma nella tornata ultima, dove la parola episcopale risono cosi

ealda e vigorosa dalle labbra dell'arcivescovo di Vercelli, del vescov
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di Biella e infme del nuovo arcivescovo di Siracusa, che voile ono-

rare egli pure di sua presenza la chiusura del congresso, lo spirito

di schietto cattolicismo, di fede, di obbedienza, di pieta cristiana,

ebbe anche piu splendida manifestazione
;
e quei giovani che nelle

multiformi loro divise e all'ombra dei loro vessilli, ascoltavaao ut-

tenti e cornmossi 1'ardente, affettuosa parola dei tre vescovi, ne ser-

beranno certo per lungo tempo vivissima la rimembranza.

Ne meno profonda fu 1'impressioue di fede che essi ebbero a ri-

portare in se, e di edificazione che lasciarono in altri, nel pellegri-

naggio coraune al santuario di Oropa.
Esso fu certo la piu degna corona dell'opera. Quivi ai piedi della

Donna Celeste, della Vergine Taumatuvga, che e Angelo tutelare e

Madre della gioventu, non pochi di quei giovani si confessarono e

si comunicarono con esemplare pieta; indi si dispersero per quelle

baize montane, guadagnandone le cime piu alte
;

e quando, nei di

appresso, ridiscesero alia citta, da queiratmosfera di poesia e di fede

tornavano rinfrancati di nuove energie, fresche e vitali. Certo, la fre-

schezza e la vita delle nuove energie giovanili non puo fiorire ne

dar frutti altrimenti che alimentandosi alle perenni sorgenti della

vita cattolica, particolarmente a quella pieta cristiana, a quello spi-

rito di zelo e di sacriflzio, senza cui inaridisce ogni opera di azione

o di associazione cattolica. Cosi diraostra 1'esperienza.

E il congresso giovanile di Biella, per merito di quei valorosi

che a costo di tante fatiche lo promossero, lo favorirono, lo dires-

sero, e particolartnente di quell' esimio vescovo, Mons. Gamba,
fu preparato e si svolse con questo spirito animatore, scevro di ogni
torbido elemento, che si attentasse di penetrarvi. II suo buon sue-

esso e 1' ottima impressione che fece in quelle popolazioni, come

noi fummo testimoni, sia di incoraggiamento agli operosi, di eccita-

mento ai timidi, di consolazione a tutti e di conforto a bene sperare.
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Roma, 7 - 27 settembre 1906.

I.

COSE ROMANS

1. Pellegrinaggi francesi. I giovani ginnasti francesi al Vaticano. 2. Udienza

pontiflcia al comm. Bartolo Longo ed agli orfanelli di Porapei. 3. Per

I'Utiione popolare.

i. Mentre la Fraucia massouica ed ufflciale perseguita la Chiesa, la

Francia cattolica viene pellegrinando ai piedi del Vicario di Cristo

a protestar la sua fede e la sua devozione. Primi al posto d'onore

furono seicento giovani appartenenti alia Federazione ginnastica e

sportiva de' Patronati di Francia. Giunti in Roma nel. poraeriggio

del Venerdi con quattro ore di ritardo in vero poco onorevole per

le ferrovie italiane, la mattina del sabato 8 settembre assistettero

alia messa celebrata dal card. Segna aella basilica vaticana all' al-

tare di Santa Petronilla, che e 1'altare tradizionale della nazioue fran-

cese : quindi si recarono per le esercitazioni nella cavallerizza dei

giardini vaticani. La domenica appresso, 9 settembre, le squadre in

bella mostra si radunarono invece nella chiesa nazionale di S. Luigi

per la messa militare, alternando il canto del Credo con altri iuni

di circostanza. Verso le 11, da Santa Marta, a bandiere spiegate,

per la via delle Fondamenta, che contorna la basilica vaticana, si di-

ressero al palazzo pontificio, dove distesi in lunghe file nella log-

gia Mantovani poterono baciare la mano del Santo Padre che passo
in mezzo a loro recandosi alia sala regia. Quivi il dott. Michaux,

chirurgo primario degli ospedali di Parigi, fondatore e presidente

della federazione, presento al Pontefice con viva ed affettuosa parola

le attestazioni di omaggio della Associazione di cui disse lo scopo
di educazione fisica per giovamento alia educazione morale, invocando

la benedizione apostolica per estendere e consolidare 1' opera in,co-

niinciata. Uu grido unanime echeggio per la sala ripetendo 1'accla-

mazione viva Pio X, con cui il Michaux pose fine all' indirizzo : al

quale Sua Santita rispose congratulandosi di veder intorno a se cosi

numerosi i delegati della Federazione ginnastica. La Chiesa, disse

il Papa, vede con piacere quelle istituzioni che accoppiando il lavoro

al divertimento provvedono alia buona educazione della gioventu.
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Egli ricordo ai giovani che la vita e una lotta e il cristiano deve

essere un soldato coraggioso sotto la bandiera della croce : e citando

le parole di San Giovanni : Scribo vobis, juvenes, quia fortes estis, rac-

comando la forza cristiana tanto necessaria in quest! tempi difficili.

11 Santo Padre fini riassumendo il suo discorso in francese ed im-

partendo la benedizione non solo ai presenti ma alle loro famiglie,

alia Francia intiera che e e resta sempre la figlia primogenita della

Chiesa .

Alle ore 17 dello stesso giorno le squadre ginnastiche si raccol-

sero nuovamente nel cortile di san Damaso, ove erano pure conve-

nuti moltissimi invitatS, specialmente della colonia francese. L' or-

dine di quei seicento e piu giovani nelle loro divise variegate,

obbedienti con militare precisione al comando delle varie eserci1-

tazioni, la loro sfilata dinanzi al trono del Pontefice al suono

delle squillanti fanfare, preceduti dalle settantadue bandiere delle

societa rappresentate, che tutte s'inchinavano salutando, il solenne

silenzio nel mornento in cui le schiere, piegato il ginocchio, riceve-

rono la benedizione papale. trassero la conume ammirazione. Al rice-

vimento assistevano pure i ricreatorii e le societa sportive cattoliche

di Roma : e la sera stessa nei locali di Belvedere ebbe luogo una

bicchierata d'onore.

Otto giorni piu tardi erano cinquecento operai condotti dal comm.

Leone Harmel i quali, spiegando la bandiera francese, schieratisi nel

museo lapidario, avevano 1'onore di baciar la mano a] Ponteflce che

voile fare il giro del lungo corridoio per vedere ciascuno dei pelle-

grini. Quindi fermatosi in mezzo a loro, rispondendo alle parole di

ossequio rivoltegli dall' Harmel, il Santo Padre dopo aver lodata la

devozione e la fedelta al Vicario di Cristo raccomando di insistere

nella preghiera, attendendo da essa il premio prorr.esso. Noi, disse

Egli, abbiatno usato tutti i mezzi che erano a nostra disposizione:

ora non resta piu che pregare. Vi benedico tutti e benedico le vostre

famiglie. Ritornando in patria dite a tutti che il Papa vuol bene alia

Francia . A queste parole scoppio un interminabile applauso : Dite

a tutti che il Papa vuol bene alia Francia , ripete il Santo Padre

con forza: preghiamo per tutti anche per quelli che in questo mo-

mento tanto ci addolorano : preghiamo perche venga il giorno in cui

uniti possiamo cantare il Magnificat, il canto del giubilo . Ricevuta

la benedizione i pellegrini si recarono alia grotta di Lourdes nei giar-

dini vaticani, cantando un inno religioso.

2. Tra le quotidiane udienze concesse dal Santo Padre, ad italiani e

forestieri e degna di speciale menzione quella che ebbe il comm. Bar-

tolo Longo con la consorte contessa De Fusco, i quali presentarono

a Sua Santita alcuni alunni dell'Ospizio educative pei figli dei car"
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cerati ed alcune giovanette dell' Orfanotrofio di Valle di ^Pompei,
diventati ora piu che mai, secondo la graziosa parola dello stesso com-

mendatore, i figli del Papa , dacche 1'egregio fondatore di^quelle

Opere di beneficenza ne ebbe generosamente rassegnata 1'intiera pro-

prieta nelle mani del Sommo Pontefice e per Lui alia Santa Sede. Fu ap-

punto per ratificare questa rinunzia e sottoscrivere 1'atto di dona-

zione che il pio gentiluorao era venuto ai piedi del Santo Padre e

vi aveva voluti condurre i rappresentanti della sua numerosa famiglia

adottiva quasi per eseguirne la consegna. Quell'atto, gia scritlo fin

dallo scorso gennaio, conteneva la cessione : 1) deH'Orfauotrofio fem-

minile della Vergine di Pompei con tutto il fabbricato e giardino an-

nesso, unitamente alia casa del noviziato per le suore Figlie del Rosario

di Pompei, con la Casa di salute costruita in altro grande giardino;

2) dell'Ospizio educativo pei figli de' carcerati col giardino annesso e

due grandi cortili : 3) di tutte le particolari proprieta (eccetto la perso-

nale abitazione) cioe: un gruppo di cinque Case operaie sulla piazza della

Nuova Pompei: le scuole ed il laboratorio femminile con giardino:

una casa per ricovero dei pellegrini sulla Via Sacra ; diversi fondi

e terreni ecc.; 4) della scuola tipografica fornita di impianto perfetto

con oltre venti macchine e motori elettrici; 5) di tutte le proprieta

letterarie, giornali, stampe, libri che in trentatre anni di lavoro non

ebbero altro scopo se non diffondere la divozione alia Vergine del

Santo Rosario e sostenere le opere di beneficenza nate sotto la sua

protezione. Cosi non solo il Santuario, ma tutte le opere di Valle di

Pompei appartengono omai alia Santa Sede e la loro amministrazione

e riunita sotto la direzione di un Delegato pontificio che ora, con grande
soddisfazione di tutti, e il Rmo mons. Augusto Sili, rettore del-

l'Ospizio dei Convertendi e consultore di varie Congregazioni.
Chiedendo gia il comm. Bartolo Longo al Santo Padre dopo J'of-

ferta della rinunzia: Posso ora morire tranquillo? No, risposegli

il Papa, voi non dovete morire, dovete lavorare... E 1'obbediente

flglio della Chiesa, confortato della benedizione apostolica, si e rimesso

al lavoro fino alia morte .

3. Abbiamo gia comunicato altre volte ai nostri lettori le varie

pratiche che si venivano facendo per la riorganizzazione del movi-

mento cattolico in Italia, in conformita della venerata Enciclica

pontificia II fermo proposito, e specialmente per la costituzione delle tre

Unioni, elettorale. economica e sociale. Ora, a proposito di quest'ultima,
cioe dell' Unione popolare, leggiamo nell' Osservatore cattolico di Mi-

lano una relazione intorno al convegno quivi teste tenuto dalla Com-
missione preparatrice, che, per la sua importanza, stimiamo utile

e doveroso di riportare qui appresso, augurando all' opera gia avviata

un prospero successo ed ottimi risultati.
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. La Commissione preparatrice della Unione popolare fra i catto-

lici d'ltalia, che dopo la sua elezione avvenuta in Firenze non inter-

ruppe mai il suo lavoro latente ma forse non inefficace, voile questa

volta riunirsi in Milano nell'occasione del Congresso giuridico per

gli interessi religiosi a cui partecipavano amici di varie parti d'ltalia.

E qui appunto trovo modo di maturare un disegno concrete, da vario

tempo vagheggiato, il quale sembra rispondente alia realta di fatto

ed allo stato psicologico (se non sembra presuntuosa questa espres-

sione) del nostro paese in ordine al movimento ideale e pratico dei

cattolici. E noto per chi conosce la natura e la funzione del Volksve-

rein germanico che questo non ha per fine di organizzare in deter-

minate istituzioni ed associazioni le forze operose della nazione, ma
soltanto ha la funzione di suscitare le idee e 1'azione sociale, morale,

civile e religiosa del paese in ordine ai problemi d'attualita, e che

1'ascrizione dei soci al sodalizio non ha quindi altro intento che ap-

portare ad esso per tale propaganda concorso di energie e di mezzi

pecuniarii. Sembro pertanto fosse criterio pratico di istituire quanto

prima un ufflcio di promozione di cultura e di azione sociale cristiana

a somiglianza di quello che in Germania irradio tanta lace e calore

di vita cattolica su tutto il popolo tedesco
;

certi che se tale Ufficio

anche fra noi adempira degnamente il proprio compito, la fiducia

intorno al futuro sodalizio risorgera coordinando virtualmenle intorno

a se le menti, i voleri, le forze.

A scolpire e colorire per chi fosse meno esperto questo disegno,

valga questa formola viva e pratica. Se in un dato momento un gruppo
di cattolici temprati a solida e schietta fede e muniti di tutta la cul-

tura ed esperienza odierna intorno ai problemi morali, sociali e civili,

si offriranno a tutti gli uomini volonterosi ed operosi di fornir loro

ad ogni richiesta criterii direttivi scentifici, norme sperimentali, esem-

pii di istttuzione molteplici, saggi di legislazioni, sussidio di biblio-

grafie, corrispondenze con uomini competent! all'estero, aiuto di con-

ferenzieri, di pubblicita giornalistica, di opuscoli popolari, di libri

scientific!, di discussione, di comizi pubblici per la migliore solu-

zione in senso cristiano dei problemi stessi, indubbiamente la prof-

ferta trovera seguito cosi esteso e fecondo di volonta efficaci da deter -

minare un ridestamento di cultura e insieme di energie pratiche pur

troppo fra noi da tanto tempo con immense danno rallentate e sopite.

Cio posto 1' Unione popolare rendera i suoi preziosi servigi prima
ancora di essere un sodalizio forte di numerosi membri ascritti ed

oblatori. Ora e evidente che tale anticipazione richiede che la fou-

dazione dell' Ufflcio promotore di idee e di opere sociali sia attuata

con dei mezzi finanziarii eccezionali. La commissione ha quindi sol-

lecitato in tutta Italia persone intelligent! e zelanti che raccogliessero,
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in forma di colJetta nazionale la somma di circa 70,000 lire, reputate

necessarie a un degno assetto dell'ufficio stesso, ed e confortevole

annuuziare che, in onta a gravi difflcolta, 1' iniziativa trovo gia larga

corrispondenza di consensi e di sollecitudini efficaci
;

cosicche qui

pure in Milano si poterono discutere e designare alcuni nomi di per-

sone che eventualmente potessero comporre 1' Ufficio medesimo, il

quale anzi si ha speranza fondata di inaugurare col principle del

prossiroo novembre. La Commissione iniziatrice ebbe il suggello di

queste sue speranze appunto in questi giorni ricevendo 1'approvazione

e 1' incoraggianiento da uomini bene adatti, in questo centro mas-

simo dei problemi moderni, ad estimarne 1' importanza e 1'urgenza

di proporziouati provvedimenti. II successo finale non puo mancare

ad un programma di rinnovamento di larga vita sociale inforraata a

schietta e completa adesione ai principii cattolici ed alia sapiente

guida della gerarchia ecclesiastica. Nessuna anima sincera e gene-

rosa rifiutera certaniente simpatia ed appoggio ad una istituzione la

quale si propone di seminars idee per raccogliere fatti, di servire a

tutti e di non imporsi ad alcuno.

II.

COSE ITALIANS

1. La riapertura della Mostra di Arte decorativa a Milano. Danni irrepa-

rabili cagionati dall'incendio della mostra precedente. 2. II Concilio

provinciale della Ghiesa milanese. 3. La benedizione delle nuove porte

di bronzo del Duomo di Milano. 4. La festa federale delle associazioni

dioeesane railanesi.

1. Dei cento e piu congressi che quest'anno in occasione della

mostra milauese si tennero gia o si van no svolgendo nel fresco pe-^

riodo delle vacanze, parecchi ve ne sono i quali non vanno confusi

tra le vane accademie di cianciatori : la questione religiosa di cui

essi si occupano o direttamente o indirettamente e sempre questione

suprema che domina i piu vitali interessi dell'umana societa. Ma la

ristrettezza dello spazio ed anche 1'intento di raggruppare i varii con-v

gressi (di cui alcuni non sono ancora chiusi) in un solo quadro, ce ne

fa rimandare la crouaca ad altro quademo. Non percio ci allonta-

niamo dalla capitale louibarda che in questo settembre fu in pieno

movimento, ospitando fino a piu di centomila forestieri al giorno.
Milano indu^triale trionfa. Con esempio di mirabile attivita, in

meno di un mese, dal 3 agosto, giorno infausto della disgrazia, al

1 settembre, le gallerie dell' arte decorativa italiana ed ungherese
erano ritatte su nuovo disegno dell'arch. Bongi, ristrette bensi da
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10.000 a soli 6.000 mq. coperti, ma sufficientemente ampie e deco-

rate in modo da rispondere al resto della mpstra. Due settimane di

febbrile lavoro furouo fatte bastare alle disposizioui di interno adat-

tamento e di collocamento degli oggetti che ciascuu espositore pote

sostituire al perduto: e la mattina del 15 con una modesta cerimonia

alia presenza dei sovrani la nuova mostra italiana di arti decorative

e di architettura era riaperta: 1'ungherese piu difficile a ricomporsi,

come e facile capire, lo sara fra pochi giorni.

L'atnmirazione e la lode deU'energia e dell'attivita con cui si e

saputo riparare in qualche modo al disastro patito, non diminuisce

il rimpianto dei tesori d'arte, di lavoro e di moneta che in quel di-

sastro andarono dissipati. La buona volonta e 1' entusiasmo non

suppliscono il tempo, e 1' incendio del 3 agosto aveva consumato

1'opera e lo studio di anni
;
anzi alcuni dei cimelii distrutti in quella

notte non potranno rifarsi mai piu e il danno ne restera irreparabile.

Tra quelli la cui perdita e piu lamentata sono i documenti storici

appartenenti alia cattedrale milanese
;

i primi libri dove si registra-

vano i doni, le entrate e le spese del Duomo, uno il Liber ecclesiae

maioris mediolanensis. continens totum datum et receptum, (1386-1387)

che si lasciava sull'altare nel tempo che il popolo scavava le fonda-

menta dell'abside: 1'altro il Liber rubeus et super quo describuntur

diversi debitores debentes et quaecumque dona et legata mob Hia facta

cafhedrali, un volume cartaceo coll'indice in pergamena (1387). I

documenti furono gia fortunatamente messi a stampa; ma gli original!

ora sono perduti. Cosi ando bruciato il diploma d'indulgenza nel quale

1'arcivescovo Antonio da Saluzzo, il 12 maggio 1386, eccitava il popolo

a riedificare la vecchia chiesa cadente: poi agli 11 set-tembre 1387

dava 1'indulgenza di quaranta giorni a chi prestava aiuto alia fab-

brica del tempio che sorgeva piu sontuoso. II sigillo portava le ima-

gini dei santi Ambrogio tra Gervasio e Protasio colle palme in mano,
oltre un'altra figura, forse quella dell'arcivescovo : e intorno le pa-

role (sigillum) Antonii Dei et apostolicae sedis gratia sancte mediola-

nensis ecclesie archiepiscopus. Perdute le bolle di Bonifacio IX, Pio II,

Alessandro VI, Giulio III coi loro sigilli di piombo : perduta una

lettera del duca Gian Galeazzo Visconti del 1396 che accordava pri-

vilegi alia Fabbrica, con sigillo in cera bianca, un diploma di Lu-

dovico il moro per la doaazione della Conca di Viarenna, un altro

diploma di Luigi XII re di Francia, una lettera di Carlo V impera-

tore colla firma autografa, un'altra di Carlo Emanuele I di Savoia

che attestava grazie ricevute da Sail Carlo Borromeo. Perdute pure

delle musiche antiche: tra esse un librone della Cappella, a 4 parti,

contenente composizioni a pure voci di Franchino Gaffurio (1484): vi

erano messe autografe di maestri del XVII, XVIII e XIX secolo.
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Perduti ancora il disegno originale della facciata preparato dall'ar-

chitetto Carlo Buzzi, 7 aprile 1653, colle firme dell'autore e del Ca-

pitolo di quel tempo; quello della presente facciata dell'Amati e del-

1'ab. Zanoia del 1806: quello della facciata del Brenlano e del cam-

panile del Beltrami. Perduta infine con tante altre cose preziose

la riproduzione in legno del Duomo stesso, interne ed esterno, opera

del Mattarelli di Lecco che vi impiego ventidue anni di lavoro dal

1840 al 62 e si vendeva 42.000 lire.

Ma la perdita maggiore e quella di tre arazzi tessuti in lana e

seta con fili d'oro e d'argento su disegno di Giulio Romano, col-

1' ispirazione di Raffaello, rappresentanti gli ebrei che raccolgono la

manna nel deserto, il prodigio del serpente operate da Mose dinanzi

a Faraone, e la cena dell'agnello prima dell'uscita di Egitto. Essi

erano stati donati da Guglielmo Gonzaga duca di Mantova a San Carlo,

e da lui ceduti al Duomo in cambio di alcune case per i canonici.

Restano bensi alia Fabbrica altri quattro arazzi della stessa dona-

zione, rappresentanti Mose sul Sinai, il passaggio del Mar Rosso,

il serpente di bronzo, e una celebre danza di putti : ma la iattura

di una meta di quel tesoro artistico ha tirato addosso alia Fabbrica

stessa, il rimprovero, non del tutto ingiusto, di imperdonabile e pur

tropyio irremediabile imprudenza.
Oltre questa accolta di monument! storici di valore superiore ad

ogni estimazione, molti dei cinquecento espositori vi avevano fatto

sfoggio dei migliori loro lavori costati senza dubbjo ingenti somme.

Cosi la ditta Krupp vi aveva argenteria per 200.000 lire, la ditta Je-

surum, merletti per 200.000; il Venturi di Bologna vi aveva marmi per

100.000 ; la societa di Laveno, 50.000 lire in ceramiche: 100.000 lire

in mobili la ditta Grazioli e Gaudenzi; i mobili esposti dalla Fab-

brica italiana avevano un valore di 120.000
;
una stanza da letto

della stessa fabbrica 27.000: il mobilio complete di una villa signo-

rile 37.000; 1'incisore Milan! vi perdette una ricchezza di oggetti in

bronzo ed in argento, frutto del lavoro di dodici anni. Leggiamo pure
tra i danneggiati le Industrie femminili, 1' Ospizio San Michele di

Roma, 1'Istituto delle Marcelline, 1'Istituto salesiano di S. Ambrogio,
la Scuola professionale femminile di Padova, ecc.

Piii sensibili ancora furono le perdite agli espositori ungheresi,
non solo per il danno materiale che raggiunge i tre milioni, ma so-

prattutto per quello artistico e morale. I danni, scrisse il dott. Czaco

Elemer che era slato 1'ordinatore della uiostra, sono incalcolabili e

irreparabili : i lavori distrutti rappresentavano un tesoro nazionale.

Per la maggior parte si trattava di opere d'arte eseguite in un esem-

plare solo, i cui modelli uon esistono piu e non si possono ripro-

durre. E cio vale specialmente per quelle statuette in bronzo che



COSE ITALIANS 109

rendevano si preziosa la gran sala della Fontana clelle anitre. ador-

nandone gli sporti dello zoccolo, e per i lavori grafici. Si not! che

i lavori erano proprieta di musei che si vedono cosi privati di opere

egregie. Tra i musei piu danneggiati sono quello di Belle Arti e

quello delle Arti decorative di Budapest... Anche tra gli espositori

privati molti soffrirono gravissime perdite, specialmente i proprietarii

di mobilia ed arredi. La sala di ricevimento dell
?

Horti e quella di

lavoro del Worosfor per il Ministero della Pubblica Istruzione a Bu-

dapest rappresentavano da sole il valore di 50.000 lire .

Di tante opere poco o nulla si pote salvare dalla furia del fuoco

e quel poco fu messo insieme in gruppi speciali intorno a? quali

ognuno puo immaginare con quale ansiosa curiosita e coramozione

si addensi la folia dei visitatori leggendo la scritta : salvato dal-

1' incendio !

2. Anche per Milano cattolica furono particolarmente solenni i

prirai giorni dello scorso seltembre. La metropoli lorabarda vedeva

celebrato il suo VIII concilio provinciale, dopo quasi tre secoli di

interruzione. L'ultimo concilio erasi convocato nel 1631.

La mattina del giorno 30 agosto si apersero le session! conciliari

colla processione in Duorao, alia quale presero parte I'eminentissimo

cardinale ; gli otto vescovi suffraganei di Bergamo, Brescia, Como,

Crema, Cremona, Lodi, Mantova e Pavia ; il vescovo ausiliare tito-

lare di Famagosta ; mgr. arcivescovo di Ravenna; gli abati mitrati

degli Olivetani di Seregno, dei Benedettini di Lenno e di Sant'Am-

brogio in citta: i pre'.ati, cioe mgr. arciprete di Monza, mgr. Ceriani

prefetto della biblioteca ambrosiana, mgr. Locatelli prevosto di Santo

Stefano, mgr. Pogliani prevosto di S. Vittore al corpo : i procuratori

dei capitoli cattedrali
;

i teologi e canonisti con la facolta teologica

e la rappresentanza dei seminarii arcivescovili di Milano: i testi sino-

dali e le rappresentanze del clero diocesano ; i proposti urbani e pie-

ban i : gli ordini religiosi. Dopo I'adorazione del SS. Sacramento, la

processione scese alia tomba di S. Carlo e quindi rientro in epi-

scopio nell'aula sinodale destinata alle riunioni private, nientre le

pubbliche si tennero in Duomo.

Otto giorni durarono i lavori conciliari, nei quali si formularono

opportuni decreti sulle diverse materie sottoposte a
xd esame, sopra-

tutto (le cleri disciplina ed altri de ]>opuli moribus, circa 1'azione catto-

lica, che vennero letti nella ultima sessione solenne tenutasi il giovedi

settembre e poi sottoscritti dai Padri suH'altare stesso. in cornu

evangelii. Questi decreti, come ognun sa, sono mandati alia Santa

Sede per 1'approvazione e poi promulgati nelle singole diocesi. II con-

cilio prese pure disposizioni comuni per la celebrazione delle feste cen-

tenarie della beatiflcazione di San Carlo nel 1910 e per il giubileo sacer-
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dotale del Poutefice Pio X nel 1908. Nella stessa sessione di chiusura

si diede lettura di una epistola sinodale indirizzata al Sommo Pon-

tefice in cui si mandava una relazione sommaria dell'operato nel

concilio e si chiedeva 1'apostolica benedizione. Un'altra affettuosa e

comraovente lettera sinodale fa pure scritta all' episcopate francese

nella quale, dopo essersi congratulati con quei vescovi per quel-

resempip di strenua virtu che colla maravigliosa concordia degli

animi, colla fedelissiraa soggezione al Vicario di Cristo, uonche col-

1'invitta fortezza avevano dato al mondo intero i Padri congregati

cosi si esprimono: Non neghiamo che, umanamente parlaudo, ap-

pare al nostro anirao ben grave la prova alia quale verranno forse

sottoposti i greggi commessi alle vostre cure, e non siamo senza

timore e dolore. Ma se collo spirito e colla fede divina alziamo lo

sguardo a piu alto fine, ci riempie 1'animo molto maggior letizia che

il Romano Pontefice abbia in voi riposta tanta flducia, che con tanta

prontezza voi abbiate accettate le difficili disposizioni, che abbiate

dimostrato il vostro cuore pronto a sostenere con generosita qualsiasi

persecuzione per quanto aspra. Sappiamo che le ingiurie ci devono

essere fonte di massimo gaudio. Sappiamo ancora che la Chiesa non

puo essere guasta dall'avversita, ma anzi ne sorge piu forte e piu

lieta madre di numerosa prole generata a Dio. Sappiamo finalmente

che dai pubblici poteri la Ghiesa con tulto il diritto domanda la

liberta, che per la liberta essa combattera fino al sangue, che a co-

loro i quali per la liberta della Ghiesa avranno patito le catene, le

ingiurie, la morte, sara destinata la fulgidissima corona dei martlri.

A questo patio la vittoria sara nostra, poiche, per affermazione del

nostro grande Ainbrogio, niente e cosi caro a Dio sulla terra che la

liberta della sua Chiesa per la salute dei popoli.

3. Una solenne cerimonia rituale, che insieme fu una festa di arte

religiosa, cadde opportunissima sul chiudersi del concilio e precisa-

mente la mattina dell'8 settembre sacro alia Nativita di Maria, tito-

lare della cattedrale milanese, le cui nuove porte di bronzo vennero

scoperte e benedette. Una folia straordinaria si stipava sulle gradi-

nate del tempi o e per buon tratto della piazza. Poco dopo le 10,

1'eminentissimo Pastore, accompagnato dai vescovi di Pavia, di Lodi,

di Crema, di Guastalla, di Mantova, di Conversano, di Lecce, e da

mgr. vescovo titolare di Famagosta, preceduti da maestoso corteggio,

usciva da una delle porte di destra e si fermava dinanzi alia porta

maggiore ancora coperta di larghi veli. Ad un cenno del cardinals

cadJero le tende ed apparvero le tavole di bronzo in tutta la loro

bellezza, salutate da un irrefrenabile e prolungato applause della

moltitudine. Compiuto il rito della benedizione, le porte si aprirono
ed il corteggio entro, cantando un mottetto egregiamente musicato
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dal maestro Gallotti per la circostanza. Giunti i vescovi all' altare,

dopo il canto delle ore canoniche, Sua Eminenza benedisse ancora

due corone per il simulacro della Vergine col Bambino venerato

nella cappella sinistra della navata traversa, in sostituzione di quelle

rubate 1'anno scorso: poi celebro il solenne pontiflcale, durante il

quale mgr. Sarti vescovo di Guastalla, fece 1'omelia prendendo il

tema dalla benedizione delle porte e delle corone compiuta nella cor-

rente festivita.

Fu il conte Giacomo Mellerio che con suo testemento del 13 ot-

tobre 1847 legava alia Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano

la somma di austriache lire centomila per intraprendere la costru-

zione delle imposte della porta maggiore, da fondersi in bronzo, isto-

riate coi fasti della B. V. Maria, prevalendosi possibilmente del-

1'opera di artisti milanesi gia versati in questo ramo di lavoro .

Dopo varie modificazioni e vicende che qui sarebbe inutile partico-

lareggiare, e sopratutto forse per le alternative delle speranze e dei

progetti di una nuova facciata del Duomo alia quale naturalmente

dovevano conformarsi le nuove porte, le cose trascinarono fino al

1894 nel qual anno si aperse il concorso fra gli artisti italiani: la

scelta cadde sopra Lodovico Pogliaghi ;
ed il fatto provo che la scelta

non poteva esser migliore. II lavoro, che oggi si e scoperto agli occhi

del pubblico, e un 'opera squisita di concetto e di esecuzione, grande
nella composizione, finissima nei particolari, ricca di studio, e pure
sobria quanto richiede il sentimento religioso, tale insomnia da met-

tere il nome dell'autore fra i primi artisti italiani dei nostri giorni.

II vano della porta misura dieci metri e settanta centimetri di altezza,

e cinque metri sessantasei centimetri di larghezza. Questo vano e

chiuso in parte dalle imposte alte poco piu di sette metri e nel resto da

unaparete flssa fino all' architrave. Sopra ciascuna delle imposte si

svolge simmetricamente un poema; in quella di destr&Vita dulcedo, spes,

sono ritratte le gioie della Vergine Mad re di Dio : in quella di sini-

stra Vincens dolors martyres sono invece raccolte le rappresentazioni
de' suoi dolori. Nel centro della prinia un grande medaglione contiene

la celeste flgura della Vergine col Bambino sul braccio, radiante di

luce, circondata di una schiera di angeli che la inghirlandano di

fiori. II resto del campo e diviso in dieci scompartimenti principal! che

contengono ciascuno uno dei fasti mariani: la nascita, 1'annun-

ciazione, lo sposalizio, la visitazione, 1'adorazione dei magi, la presen-
tazione al tempio, e piu in alto cori d'angeli che cantano la bellezza

e la grandezza della Madre di Dio. Nell'altra imposta il medaglione
centrale raffigura la Vergine col Figlio morto in grembo anche qui
circondata di angeli pietosi. I riquadri presentano le scene della pas-

sione del Redentore, la flagellazione, la caduta sotto la croce e 1'in-
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contro colla Madre, la crocifissione, la deposizione, la sepoltura, la

morte di Maria SS. e ancora in alto schiere di angioli in atteggia-

mento di venerazione e di dolore. Sopra tutti questi misteri, nella

parte fissa della porta, si spiega il trionfo e la gloriflcazione di Maria

incoronata dal Salvatore. Sul dinanzi del quadro stanno due gruppi

che qualiflcano 1'opera e 1'adattano al tempio milanese. Da una parte

e rappresentato sant'Ambrogio e 1'arcivescovo Antonio da Saluzzo,

che reggeva la diocesi al tempo della fondazione del Duomo di cui

presenta alia Vergine il piccolo modello : dall'altra san Carlo e 1'arci-

vescovo Ariberto 1'inventore del carroccio ; simbolo della gloria del

Comune. Intorno a questi quadri principal! altri minori contengono

figure rispondenti alia varieta del soggetto, tutte scelte con rara mae-

stria, da rapire Tamrairazione e meritare gli elogi concordi di ogni

parte.

La fusione e lavoro diligentissimo dei fratelli Barigozzi : e vi fu

impiegata una lega speciale (90,50 rame, 8,50 stagno, 0,50 zinco

0,50 impurita) che potra conservare, si spera, anche sotto il nostro

cliraa il bel colore dorato. Ognuna delle imposte pesa circa nove tonnel-

late, ed e mossa a pressione idraulica. La parte flssa non e ancora che

in gesso bronzato, ma presto il Pogliaghi si mettera al lavoro per
ridurla in cera e prepararne la riproduzione in bronzo, compiendo
cosi tutta Topera degna di quell'insigne monumento che e la chiesa

metropolitana lombarda.

4. Ricordiamo qui per ultimo un'altra festa della diocesi milanese,

la XII festa federale delle Opere economiche-sociali, celebratasi

quest'anno nella domenica 16 settembre. II luogo di convegno era

Magenta: e quella popolazione voile dar segno di lieta accoglienza im-

bandierando tutle le case dello storico borgo. Dalle 7 alle 10 del

mattino fu un continue sopraggiungere di gruppi di operai, di con-

tadini, di giovani ginnasti, di rappresentanze delle sezioni femminili:

alle 10 giunse in automobile da Cuggiono il cardinale arcivescovo

che fu ricevuto dal prevosto di Magenta den Cesare Tragella, dal sin-

daco aw. Brocca, dal deputato del collegio on. Campi, dal presidente
della Societa ambrosiana di Magenta e dal presidente della Federa-

zione diocesana.

II superbo corteggio formato di dodicimila persone rappresentanti
trecento venti associazioni con cento sessanta bandiere e diciassette

musiche si reco alia vasta chiesa parrocchiale, dove mgr. Lamberti,
vescovo di Conversano, ospite di Milano in quei giorni celebro

la santa messa, ed il cardinale beuedisse il vessillo della Societa

ambrosiana. Quindi la moltitudine passo in un vastissimo giardino

per 1'adunanza generale, nella quale per un'ora e mezza si succe-

dettero i discorsi fra la sempre rinnovata attenzione di quanti po-
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terono trovar posto. Fra gli oratori primo fu ilpresidente della Fe-

derazione rag. Clerici, che con vibrate parole aperse I'adunanza con-

gratulandosi dell'entusiasmo col quale da un capo all'altro delle dio-

cesi si era risposto all'appello ed animando a sempre nuovo lavoro.

La Cbiesa e la patria, egli disse finendo, vedono in noi raccolte le

intatte energie su cui si fonda la grandezza futura d' Italia. Che il

tempo non ismentisca il presagio ! Gli occhi flssi a Roma, il cuore

col popolo ;
e noi saremo davvero la imminente primavera d'ltalia .

Seguirono il prevosto di Magenta, che dalle circostanze locali trasse

occasione per salutare nei presenti i soldati della Chiesa e della patria.

II segretario della Federazione comunico la benedizionedel Santo Padre,

accolta con acclamazione e lesse pure numerose adesioni, tra le quali

furono notate quelle dell'avv. Gori, del conte Giulini, e dell'ing. Ga-

vazzi assessori di Milano, come pure dei consiglieri comunali Alfleri

e Mascolli.

II discorso principale doveva esser quello dell'on. Cameroni. Egli

ponendo a principle che colla data del (i novembre 1904 data

delle ultime elezioui si e aperta la vita politica ai cattolici italiani,

studio i vantaggi derivati da tale accessione, specialmente contro la

prepotenza massonica e socialista; e passo a discutere quale possa

essere la influenza, 1'azione futura dei cattolici in parlamento. I nostri

lettori sanno gia che cosa ci sia di vero in queste asserzioni : ne

qui e luogo da discutere 1'opportunita o la giustezza delle idee espo-

ste dall'on. deputato di Treviglio. Ci conteuterenio dell'augurio con

cui egli fini sperando di liberare 1' Italia da' suoi intern! nemici

ed uniflcare il suo popolo in un solo ideale di fede, di giustizia, di

carita . L'adunanza si chiuse colla pastorale parola del vescovo di

Conversano e del cardinale arcivescovo.

Al banchetto di quattrocento coperti, dove si riunirono i capi delle

associazioni, fu spedito un telegramma al direttore della Croix di Pa-

rigi in questa forma: Trecento associazioni cattoliche della diocesi

milanese riunite per 1'annuale festa in Magenta presso i campi sto-

rici, che il 4 giugno 1859 videro le prove di valore dell'esercito fran-

cese combattente per 1' indipendenza italiana, mandano memori un

fraterno saluto : ed ai compagni di fede della nazioue allora alleata,

oggi arnica, sempre sorella, contraccambiano nelle ore difficili ch'essi

attraversano 1'attestato di solidarieta, augurando la pace religiosa nel

trionfo della liberta e della giustizia .

Nel pomeriggio vi furono altri discorsi ed una preghiera dinanai

all'ossario di Magenta.

1906, vol. 4, fasc. 1351. 8 28 settenibre 1906.
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BELGIO (Nostra Corrispondenza). 1. II Congresso eucaristico di Tournai.

2. Indirizzo dell' Episcopate belga all' Episcopato francese. 3. Una

questione serapre viva.

1. 11 15 agosto fu inaugurate il congresso eucaristico a Tournai,

al quale il S. Padre invio come legato S. E. il card. Vincenzo Van-

nutelli, arrivato il giorno precedente a Brusselle, ospite del Nunzio

apostolico. A Tournai il cardinale ebbe dalla popolazioneun'accoglienza

entusiastica e fu ricevuto alia stazione dai sigg. Vandekerkove d'Hal-

lebas di Tournai e Tommaso de la Boissiere di Namur, cameriere

di S. S. Pio X, dal conte romano Stienon du Pre, senatore, e M. Du-

quesne, commissario di circondario a Tournai
;
dai vicarii general!

Durez e Lemaitre. 11 cardinale era accompapaguato da mons. Vico,

nunzio apostolico a Brusselle, da mons. Heylen vescovo di Naraur,

da mons. Solari, uditore della Nunziatura, dal can. Tharsisus, se-

gretario del vescovo di Namur. Presentati gli ossequii, le autorita,

insieme al cardinale, si recarono dal sig. Hennion, vecchio notaro e

sindaco di Estaire, presso Comines (Nord), ove indossata la porpora e

il cappello rosso, 1'Emo attese il corteggio, che con inons.Walraevens,

vescovo di Tournai, in piviale e mitra doveva accompagnarlo solen-

nemente alia cattedrale. Detto corteggio, composto dei diversi patro-

nati della citta, delle societa cattoliche, del clero e del capitolo,

attraverso la citta in mezzo a molto popolo, seguito fra gli altri dal

cav. Thomson cameriere di S. S., dal Dr. Sigismondo Skarxynski,
cameriere segreto ;

da mons. Grims, vescovo della Nuova-Zelanda
;

da mons. Schelfaut vescovo delle Antille; da mons. Abi-Mourath,

arcivescovo di Damietta (Oriente) ;
dal principe de Croy, decano di

Mons; dal decano del capitolo di Natnur e da altri. Nella cattedrale

mons. Walraevens dette il benvenuto al legato pontificio, assicuran-

dolo della devozione dei suoi diocesani e di tutto il Belgio. A lui

rispose il cardinale manifestando la propria ammirazione per lo splen-

dido ricevimento fattogli, il cui onore riferi al S. Padre che egli rap-

presentava. Da molto tempo conosceva i sentiment! del Belgio, ed

ora a nome del S. Padre ne porgeva i piu vivi ringraziamenti. Sa-

lito di poi all'altare imparti ai presenti la benedizione papale. La
sera alle ore 8, avendo luogo una funzione pontificate, si aduno di

nuovo clero e popolo nella cattedrale sfarzosamente illuminata da

sei lampade ad arco e da duemila lampadine elettriche. Quivi il

Rev. P. Coube pronunzio il discorso d'inaugurazioae del congresso,

Nota. La Direzione del periodico, nel pubblicare le relazioni de' suoi corrispon-
denti esteri, come si afflda alia serieta delle loro informazioni e rispetta la conveniente

liberta de' loro apprezzamenti, cosi lascia loro la responsabilita de' fatti e delle opinion!
eomunicate.
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le cui riunioni ebbero principio la mattina del giorno seguente nella

grande sala della piazza dei drappi. Alia prima riunione, alia quale

intervennero i sigg. Sart de Bouland, governatore di Hainaut, e il

marchese de la Boessiere, il card. Vannutelli evoco il ricordo del

congresso internazionale di Brusselle del 1898, impresso a caratteri

indelebili nella sua mente, perche pose dinanzi al suo sguardo lo

spettacolo insuperabile di tutto il popolo belga unito nella medesima

fede e nel medesimo amore verso la SS. Eucaristia. Ecconii oggi.

come allora, soggiunse, inviato dal Capo supremo della Chiesa. non

solo per rappresentare, come era per Leone XIII, in mezzo a voi

1'Autorita del Sommo Ponteflce, ma per consolarvi altresi con la sua

augusta benedizione. S. E. il cardinal legato passo in rassegna i

molteplici beneficii apportati dai congressi eucaristici, proseguendo:
E per me un grande onore poter presiedere i lavori del congresso

odierno; onore non dovuto ai miei meriti personali, ma alFinte-

ressamento del Santo Padre per la celebrazione dei congressi euca-

ristici, e che mi ha data 1'occasione di apporre il mio umile nome

al decreto recente della Congregazione del Concilio sulla Comunione

quotidiana. Esposte da S. E. le ragioni di tal decreto, termino con

queste parole : Altri dia mano a promuovere la separazione ; ai

congressi eucaristici tocca di lavorare per unire gli uomini fra loro

e col loro Capo Gesii Cristo: e a questo effetto Sua Santita mi ha

dato ancora 1'incarico, tanto soave al mio cuore, di benedire in modo

particolare in suo nome i lavori di questa assemblea. Nella riu-

nione della sera S. E. lesse una lettera inviatagli dal card. Respighi,

vicario di S. S., e mons. Heylen, vescovo di Nanmr, saluto con un

discorso mons. Hamette, coadiutore del card. Richard di Parigi, ma-

nifestando la grande affezione dei cattolici belgi per i cattolici fran-

cesi e la loro simpatia per la crisi terribile che soffre oggi la Chiesa

in Francia. Rispose mons. Hamette, dicendo: II card. Richard e

con voi e con voi 6 la Francia cattolica, perche il Belgio e la nostra

sorella minore. Oh ! come in mezzo ai nostri dolori invidiamo la vostra

aorte! Pregate insieme con noi per la Francia cattolica, la quale non

rinneghera a qualunque prezzo il suo passato. Un altro francese

in detta sera sali alia tribuna e fu 51 P. Bailly, assunzionista: E un

povero prete francese, esclamd con forza il P. Bailly, 6 un umile

religioso che si leva per dirvi che egli ovunque ha raccolto attestati di

ammirazione pel Belgio, espressi in tutti gli Stati a causa della sua

fedelta verso la propria Religione. L'oratore portd il suo saluto

anche alia lettera enciclica del Sommo Ponteflce, sulla separazione:

E il saluto, continu6, della Francia; ma e miglior consiglio far

silenzio su questo punto, perche certi dolori si manifestano piu elo-

quentemente col silenzio ;
Gesu Cristo medesimo tacque in mezzo alle
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piu^crudeli torture. lo saluto nondimeno questo Belgio, ove le opere

cattoliche trovano cosi larga ospitalita ;
ove Gesu sta come in sua

casa,"ed ejSignore delle vie. Ah! si! fra gli Stati modern! il Belgio

e una vera$eccezione. L'oratore pose in rilievo anche la ospilalita

data dal Belgio a S. Pietro nella persona del suo rappresentante, e

fu coronato d'applausi quando soggiunse che la Francia non vuol

morire, ma dalla persecuzione risorgera piu fiorente di prima. Voi,

disse, avete dato a noi esiliati un rifugio durante la tempesta; noi

speriamo di potervi dare un giorno una copiosa ricompensa.

Ilfcongresso fu chiuso il giorno 18 agosto. L'arcivescovo di Ma-

lines,*mons. Mercier, espresse in nome di tutti i suoi colleghi del

Belgio, la propria simpatia verso 1'Episcopato francese, assicurando

di stare sempre a loro fianco nelle question! di religione e di pa-

triottismo. La decisione di Roma e nota, e voi sarete fedeli a Dio;

perche i persecutori passano, ed e meglio serbar fede a Dio che agli

uomini.fNoi pregheremo per voi e inviteremo tutti i fedeli ad unire

le loro alle nostre preghiere. Rispose mons.' Hamette dicendo fra

le altre cose : La guerra e dichiarata, il nostro Capo supremo c'in-

vita a combatterla e 1'Episcopato francese sara un'anima sola nel

compiere il proprio dovere. II discorso di chiusura fu pronunziato
da mons. Heylen, il quale fece voti per vedere realizzati in avvenire

gli ottimi sentiment! manifestati a Tournai. Dipoi dal cardinal Le-

gato,^reso omaggio ai vescovi di Tournai e di Namur, al Primate

del Belgio, a tutti i prelati, sacerdoti e laici che assisterono al con-

gresso,^furono dichiarati chiusi i lavori del congresso medesimo.

Nel giorno seguente, 19 agosto, ebbe luogo una imponente pro-

cessione, alia quale presero parte mol'e societa francesi che canta-

vano Noi vogliamo Dio ed erano seguite da societa venute da

ogni parte del Belgio. In questa occasione furono ammirate le in-

numerevoli e ricche bandiere di seta spiegate al vento, e seguite

da tanti socii da formare un corteggio il cui passaggio duro circa

un'ora e mezza prima dell'arrivo della processione propriamente detta.

Questa era composta dai seminarist), dai curati e dagli Ordini reli-

giosi, seguiti dagli abati mitrati, dai vescovi present! a Tournai, in

piviale e mitra, accompagnati dai dignitari ecclesiastic!. Sotto il bal-

dacchino era 1'arcivescovo di Malines col SS. Sacramento e appresso
il cardinal legato in cappa magna, il nunzio apostolico, centinaia

di uomini con ceri accesi e un lungo seguito di fedeli. Solenne e

commoventissimo fu il momento della Benedizione eucaristica im-

partita alia estremita della strada aperta dinanzi la chiesa di S. Quin-
tino. La processione di Tournai, favorita da un bel tempo, nonostante

i timori sorti nel giorno precedente, fu un trionfo splendido del-

1' Eucaristia ed una manifestazione imponente di fede cristiana fatta

dal nostro popolo.
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2. Ecco il testo dell' indirizzo inviato da Tournai, la citta ove

fu chiuso il congresso eucaristico, all'episcopato francese :

A S. E. il card. Richard, arcivescovo di Parigi e ai MonsignoriVescovi
della Chiesa di Francia.

Cari e venerabili Confratelli,

Voi siete nell'angoscia, alia vigilia di prove dolorose, e noi ab-

biamo bisogno di dirvi che siamo uniti di cuore a voi. Noi abbiamo

appreso con sentimento di ammirazione e con viva gioia la dichiara-

zione t'atta da S. E. il cardinal Lecot in nome dell'assemblea dei

vescovi fraucesi : In Francia, 1' Episcopate e unanime nelle que-

stioni di patriottismo e di fede e la volonta del Santo Padre cono-

sciuta da tutti avra sempre 1' ultima parola nelle nostre risoluzioni.

Ed ecco che tale volonta decisiva e a voi nota. Gari e valorosi con-

fratelli, il vostro patriottismo e la vostra fede vi saranno di sostegno
e insieme col Padre comune dei fedeli voi sarete unanimi nel dire :

Noi uon possiamo piegare la fronte dinanzi la ingiustizia; noi dob-

biamo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. I fedeli vi segui-

ranno senza violenza, ma con fermezza
;
d'altronde il ricordo recente

delle lotte vittoriose dei nostri fratelli di Germania vi raffermera nel

convincimento che i persecutor! passano, mentre la parola di Dio

e eterna. Noi, che dalla Provvidenza abbiamo ricevuto per favore

la pace e la liberta, vorremmo, come San Paolo, partecipare con voi la

consolazione che ci rallegra: Consolamur pro vestra consolatione.

Le vostre prove sono lunghe e penose e ci sembra sentirvi escla-

mare con il Santo Apostolo : Noi siamo stati oppress! oltre misura,

al di sopra delle nostre forze, flno al punto di chiedere a noi stessi

se ci sara dato mantenerci in vita ; ma una voce interna ci invita

a non riporre la nostra confidenza in noi stessi, sibbene in Dio

che risuscita i morti. La Fede ci ha salvati nel pericolo; questa fede

ce ne liberera ancora ; ne abbiamo ferma speranza. Voi vorrete a tale

effetto aiutarci con le vostre preghiere, poiche piu numerosi saranno

coloro che avranno contribuito alia nostra salvezza, piu numerose

saranno ancora le azioni di grazie innalzate a Dio nel giorno del

nostro trionfo. Si, nostri carissimi Colleghi, noi pregheremo per

voi; noi chiederemo ai nostri figli di pregare per voi; e speriamo
di ritornare presto a voi per benedire Dio di avere, per mezzo della tri-

bolazione, rinvigorita la vita cattolica nella vostra cara patria. Gli stati

cristiani, testimoni del vostro valore, saranno la allora per testimoniare

cbe la vostra coscienza e stata fedele al dovere, che voi avete cam-

minato nella via della rettitudine e al lume di Dio, non seguendo
]' impulso della sapienza carnale, ma in conformita con le ispirazioni

della grazia del Signore. Noi invitiamo tutti i sacerdoti belgi a cele-

brare la Messa e i devoti fedeli a offrire una Comunione per la sal-
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vezza della Francia. Essi vorranno ancora ripetere la bella preghiera:

Venite, Santo Spirito, colmate i cuori dei vostri fratelli, incendiateli

col fuoco del vostro amore. Inviate il vostro spirito e una creazione

nuova sorgera, e la faccia della terra sara rinnovata. Emitte Spiritum
tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae. Tournai il 18 ago-
sto 1906. (Firmati) f Desiderio Giuseppe, arcivescovo di Malines,

7 Antonio, vescovo di Gand, 7 Gustavo Giuseppe, vescovo di Bru-

ges,
~ Carlo Gustavo, vescovo di Tournai, -j-

Tomraaso Luigi, ve-

scovo di Namur, Martino Uberto, vescovo di Liegi.

3. II socialismo dovra far parte del governo"? Tale questione e

dibattuta nel Belgio come altrove e i medesimi socialist! non sono
d'accordo sulla sua soluzione migliore. Di fatto durante le ultime

elezioni, a proposito del programma di Namur, il giornale dottrinario

i' Independence, organo senza dubbio il piu serio del partito detto

liberale
, avendo osato di rilevare che il socialismo del Fournemont

non spaventava i liberali di Namur, il Peuple organo socialista molto

couosciuto si affretto subito a protestare ai quattro venti che non
esistevano due socialismi. Ora, dopo questo fatto, lo stesso gioinale

mise a disposizione le sue colonne per una polemica su tal argo-

mento interessante, facendone le spese i sigg. Lekeu e Luigi Ber-

trand, quest' ultimo, deputato. II Lekeu sostiene che i socialisti giunti

al governo debbono necessariamente inborghesarsi, e percio insiste

sulla formula del socialismo partito rivoluzionario. II deputato Luigi

Bertrand, risentendo certamente 1' influenza dei suoi colleghi borghesi

della Camera, propugna la tesi opposta, sebbene riconosca che il

partito socialista e un partito rivoluzionario quanto allo scopo finale

propostosi, la sostituzione cioe della societa capitalista con una or-

ganizzazione sociale collettivista; pero, secondo il suo parere, il mezzo

per arrivare a quel fine uon dev' essere necessariamente rivoluzio-

nario : in una parola ricomincia la lotta fra riformisii e rivoluzionarii.

Verainente noi non possiamo ben comprendere come potra fare il

sig. Bertrand a raggiungere un fine rivoluzionario con mezzi che non

sono tali. Con le Uberta politiche messe a disposizione del popolo

moderno, e vero. questo puo ottenere fino all'iiltimo tutte le sue

rivendicazioni ; ma e illogico credere possibile il conseguimento di

uno scopo rivoluzionario per vie legal! , per mezzo di successive tras-

formazioni. Si conchiude pertanto che se il partito socialista vuole

vivere dovra rassegnarsi a divenire un partito di governo; pero ab-

bandonando ogni velleita di rivoluzione temiamo fortemente per la

esistenza del partito socialista propriamente detto : sorte del resto a

lui dovuta rifuggendo molti dalla rivoluzione. E una cosa non piu

compatibile con i nostri tempi, che urta la condizione presente degli

stati costituzipnali, i quali non ne hanno piii bisogno, essendo pa-

droni dei proprii destini e nella possibilita di migliorarlo e renderli
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stabili poco a poco per le vie legali. Cio d^vrebbe bastare ai socia-

list! se fossero sinceri, se essi eercassero, come pretendono far cre-

dere, solo il bene della classe operaia. Ma se si arrivasse a tanto

molti uomini politici socialist! non avrebbero piu ragione di esistere

e si capisce percio la convenienza di intorbidare le acque per aver

la possibilta di continuare la pesca.

CRETA (Nostra Corrispondema). 1. Statistiche cretesi: popolazioni e pro-

duzioni. 2. Greta e 1'Europa. 3. Mussulman! e Venizelisti. 4. II

principe Giorgio dimissionario. L'accordo colla Grecia. 5. L'impaecio

del governo greco e del principe Giorgio. 6. II sig. Zaimis nuovo

commissario delle Potenze in Greta. 7.1 cretesi e 1' Italia.

1. In questo tempo, in cui comincia per questa isola infelice

un terzo periodo di vita nazionale, che consiste nella reazione contro

1'Europa, non sara certamente fuor di proposito dare una notizia

succinta, ma insieme netta e veritiera dello stato presente del

paese. Noi non faremo che seguire gli studii e le osservazion! del

signor Januaris, il quale trovandosi in Greta nella qualita di pro-

fessore ha avuto il tempo e 1'agio di studiare con qualche attenzione

e sollecitudine le condizioni attuali dell'isola. Come risultadaH'ultimo

censimento, Greta conterebbe al giorno d'oggi soli 320,000 abitanti,

cioe a dire 280,000 cristiani (greci ortodossi) 33,000 maomettani e

6,500 stranieri. E curiosa 1'osservazione fatta dal Januaris e da altri

molti, che non ostante le guerre civili le quali generalmente lasciano

immuni le donne, non ostante I'ernigrazione, nella quale le donne

non hanno che una minima parte, il sesso virile si mantiene ancora

in una superiorita considerevole sul sesso femminile. Cosi sopra

155,000 donne si sonocomputati 165.000 uomini. Tra tutti questi maschi

e ben grande il numero degli analfabeti, dacche se ne contano a un

dipresso 98,000!

L' isola pero per la sua estensione e fertilita potrebbe alimentare

un numero di abitanti molto maggiore. Sappiamo infatti dalla storia

che nella remota antichita il numero dei suoi abitanti sali flno a

1,305,000 e sotto gl'imperatori bizantini si mantenne per lunghi

anni a 900,000.

Durante tutto il periodo della rivoluzione, che muto radicalmente

lo stato politico dell'isola, si possono calcolare a 40,000 i maomet-

tani che abbandonarono il paese, e secondo la computazione del

sig. Januaris, essi trasportarono seco piu di 15,000,000 di franchi,

e privarono 1' isola di oltre 15,000 lavoratori.

Per queste cagioni il Principe Giorgio al suo arrive a Greta trovo

1'isola in uno stato economico molto basso e misero assai. Cosi

per esempio durante la rivoluzione si calcolo ch'erano stati distrutli

piiidi 1,400,000 alberi fruttiferi, restandone in piedi un 10,000,000.
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Ora la sorgente principale della ricchezza del paese consisteva ap-

punto nei prodotti delle molteplici piantagioni ond'e coperta 1'isola.

Ne cio deve far meraviglia, poiche la coltivazione dei cereali e stata

e sara sempre negletta in Greta : non gia perche la terra non si presti

aJl'uopo, tutt'altro; ma si perche non e coltivata col sudore, con-

tentandosi il Cretese, pigro e negligente al sommo, di quelle produ-

zioni, che non gli richiedono una fatica costante e solerte. Egli pianta

dunque degli alberi e dopo di averli curati per i primi anni li abban-

dona a se stessi, sicuro che non gli negheranno 1'abbondanza dei loro

prodotti. Questi alberi, grazie alia fertilita del suolo, aiutato dalle

acque abbondanti che 1' inaffiano, sono cosi la principale ricchezza

del paese. Ecco alcune cifre approssimative prese dalle medie an-

nuali dei prodotti :

Olio d'ulivo 52,260,000 chilog.

Carrabe 17,416,000
Vino 11,112,000
Uva passa 3,975,000
Limoni ........ 2,036,000
Mandorle 135,500
Ghiande 1,070,000
Aranci 962,000

La maggiore esportazione di tutti questi prodotti dell' isola si fa

nei varii porti del Levante. I mercati del Pireo, di Alene e di Siria,

profittano degli aranci, dei mandarini, e piu ancora del cacio cretese

che da il buon gusto ai bevitori, i quali abbondano nelle tre citta.

Se i Cretesi abborrissero meno il lavoro, troverebbero anche una

copiosa sorgente di ricchezza nell'allevamento del bestiame, a cui si

presta mirabilmente. Basti il dire che oggi, quando questo mezzo di

benessere domestico si puo dire intieramente abbandonato, si con-

tano non meno di 400,000 pecore.
- 120,000 capre.

- 70,000 buoi. -

20,000 maiali. - 20,000 cavalli. - 20,000 muli. - 40,000' asini.

L' industria propriamente detta e ancora cosa ignota in Greta e

1' importazione dei tessuti e inutile, perche felicemente le donne Cre-

tesi non hanno ancora abbandonato il fuso ed il telaio.

2. Cosi a un dipresso il professore Januaris ci descrive lo stato

attuale di quel pezzo di terra che ha dato tante noie all' Europa e

ch'e pronta a darne anche maggiori fin a che il sinedrio delle Po-

tenze protettrici non si decida a vincere le ritrosie della Turchia e

piu ancora le antipatie della magna Russia, e lasciarla pur final-

mente unire alia Grecia, sola capace di renderla felice. Spinti da

questo desiderio gli abitanti di Greta ne hanno inzuppato di sangue

ogni zolia. Le Potenze tolsero loro di mano i coltelli e i fucili e vi

mandarono il Principe Giorgio di Grecia come loro commissario, il

quale aiutato dai rispettivi consoli, sostenuto dai loro soldati, e

soccorso dai loro danari avrebbe dovuto restituirvi 1'ordine pubblico,
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promuoverne il progrcsso materiale e nel dolce riposo della pace

incivilirne la popolazione. Ma i Cretesi si annoiarono presto di quella

inerzia, e una buona parte di loro dichiararono la guerra al povero

Principe. Venizelos e i suoi egregi compagni posero di bel nuovo

1' isola sossopra: di nuovo guerra civile, di nuovo sangue : ei sol-

dati protettori dovettero anch'essi ricorrere alle loro armi, e la calma

/ fu ristabilita. Quand'ecco i rappresentanti della nazione dichiarano

solennemente all' Europa, che Greta non pud piu starsene lontana

dalla Grecia, la figlia vuole assolutamente unirsi alia inadre. La

politica dell' Europa che nella sua crudelta non vuol capire la tene-

rezza di questi sentimenti filiali, se ne mostra sdegnata, e dichiara

che non e tempo di sentimentalismo, ma di equilibrio europeo : che

sarebbesi rimediato e all'insolenza dei Venizelisti, e alia troppa

liberta degli amici del Governo, o meglio del Principe. Quindi con

una nota colleltiva, le Potenze strinsero il freno, e misero la loro

mano tanto nella parte politica, quanto in quella amministrativa

dell' isola. Com'era da prevedersi, questa risposta inattesa fece de-

viare la bussola di tutti i partiti : I'indignazione fu generale: il

Principe Giorgio minaccio di ritirarsi senz'altro, non potendo dipen-

dere dai consoli, I'assemblea protesto contro la Nota, e i consoli

si videro nella dura necessita di riferirne ai loro rispettivi Gabinetti

per cercar modo di calmare 1'eccitazione. La risposta dei Governi si

fece aspettare lunga pezza, e in questo mezzo tempo pero si gettavano

le basi di un riordinamento generale, che avrebbe lasciato all' Europa
le mani un po' piu. libere, avrebbe soddisfatto in qualche modo 1'amor

proprio del Re Giorgio di Grecia, un tantino leso nella persona di

suo figlio, e in pari tempo avrebbe dato ai Cretesi qualche piu fon-

data speranza d'un miglior avvenire.

3. La condotta delle Potenze protettrici sarebbe stata inesplica-

bile ai Cretesi nella sua parte ristrettiva, se si fosse presentata

eprovvista di ragioni sufficient! a niotivarla nella sua evidente odio-

sita. Qnindi si disse anzi tutto che in Creta vivono due popoli tra

se distinti, tra i quali bisogna conservare un giusto equilibrio di

dritti e di doveri. Da una parte e bene contentare i greci, ma dal-

1'altra non e giusto dispiacere ai turchi. Se non che gli antichi e i

nuovi fautori dell'unione colla Grecia, negano ed affermano non

trovarsi in Creta, che un sol popolo, parte del quale professa la

religione cristiana e parte segue Maometto. Questa seconda parte

ch'e la minima, e formata quasi esclusivamente da greci divenuti

maomettani, come puo facilmente rilevarsi dai loro nomi che fini-

econo tutti in aki e mostrano la loro origine greca. E cio e tanto

"vero che molti di loro neppure intendono il turco e non parlano che

la lingua greca. Da questo conchiudono gli Elleni che le Potenze

s'inteneriscono a torto in favore d'una parte della popolazione che
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esse credono turca : in Greta non c'e che un popolo ed e il popolo

cretese, parte del quale professa il cristianesimo e parte I'islamismo.

Le Potenze protettrici fondate sopra questa supposizione insussistente

fanno sorgere un'altra difficolta, non meno insussistente della prima,

ed e il riguardo dovuto alia minorita ch'esse accrescono coll'ag-

giunta dei seguaci di Venizelos, opposti al Principe. Ma non sarebbe

forse fuor di proposito di far notare che anche la minorita vuole

1'assoluta unione di Greta colla Grecia, e dal giorno che Venizelos

si mostrasse contrario a questo volere generale dei Cretesi, non solo

non avrebbe piu un solo partigiano, ma ne anche ne andrebbe sicura

piu la sua pelle. Restano dunque i Cretesi di religione musulmana;
intorno a questi ogni difficolta e stata rimossa, poiche nella nuova

costituzione che le stesse Potenze protettrici diedero all' isola fu

sancita la liberta di culto e i loro interessi religiosi sono stati

gelosamente salvati: quanto alia politica essi devono dunque uni-

formarsi al volere della maggioranza, come si fa in tutti i paesi del

mondo.

Ma i Turchi vorrebbero proftttare dell'apparente simpatia o meglio

condiscendenza, e diciamo pure la parola, debolezza delle Potenze:

onde fatti piu audaci domandano privilegi ed esenzioni tali da

formare una nuova nazione, un governo a parte addirittura. Chiedono

di essere sottratti aH'amministrazione del governo generale del paese,

osano domandare che i sindaci loro siano nominati dalla Sublime

Porta, e oggi o domani alzeranno bandiera turca.

4. Le risposte dei consoli alle querele del Principe e del popolo

Cretese, quantunque evasive, facevano sperare una nuova Nota diplo-

mat! ca colla quale le quattro Protettrici, avrebbero un poco allargato

le redini che cosi violentemeute aveano strette, e pur uon volendo

sent ire pel momento parlare piu di annessione, avrebbero lasciatt in-

tatti i privilegi gia da loro accordati. Ma questa nuova Nota, che

sarebbe stato un nuovo calmante, non viene mai; anzi da mille porta-

voci, da Roma, da Parigi, da Londra, da Pietroburgo essa e annun-

ziata per lo meno tanto sfavorevole, quanto la prima. Questi rumori

vengono confermati dalla notizia, data come certa, delle dimissioni

del Principe Giorgio da commissario delle Potenze. Queste diraissioni

da un lato la darebbero vinta al partito di Venizelos, dall'altro allon-

tanerebbero sempre piu e farebbero dileguare tutti i sogni d'una

prossima annessione: percio da un capo all'altro dell' isola si grida
alia tirannia, e si eccita il popolo alia rivolta. I capi popolo di tutte

le province si uniscono in un sol pensiero, la resistenza, e quindi
s' impedisce la partenza da Greta del Principe Giorgio gia stabilita

dalle Potenze di comune accordo col governo ellenico. I Cretesi non

vogliono sentir parlare di partenza e si preparano alia lotta, non piu
colla Turchia, ma coU'Europa: e si che ban la testa cosi dura che
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sarebbero capaci di lasciarsi ammazzare piuttosto che cedere. Intanto

i consoli tengono i loro rispettivi battaglioni in sul chi vive ; ogni

gloruo si fanno arresti di coloro che si credono eccitare il popolo

alia rivolta. I capi parlito si diedero appuntamento in Canea, fecero

con gran solennita il giro di tutti i consolati, protestando contro la

partenza del Principe Giorgio. I consoli si sforzano di calmarli or

con promesse, or con minacce, ma tutto e inutile: flnalmente il signer

Michelidachis in norae della maggioranza dell' assemblea cretese si

presenta anch'egli ai consoli e protesta che la partenza del Principe

sara causa di disturb! in tutta 1' isola, che la presenza del Principe

e stata considerata serapre come un legame tra la Grecia e Greta,

e pero la sua partenza sara considerata come un rifluto assoluto

della desiderata annessione, e il principio d'una nuova rivoluzione.

I consoli fanno notare che lo stesso Principe ha dato occasione alia

sua partenza, perche invece di accettare la nota delle Potenze, cli-

chiaro apertamente che ne 1'accettava ne 1'appoggiava presso il po-

polo, dacche essa apriva un' era molto pericolosa per 1'isola. Questa

risposta comunicata alle Potenze, persuase loro di permettere al Prin-

cipe di ritirarsi dall' isola, e lasciare al re Giorgio di Grecia, che

nominasse egli stesso colui che dovea succedergli nel governo del-

risolae che flnalmente per dare piena soddisfazione ai Gretesi, 1'Italia

avrebbe richiamati i suoi carabinieri, che sarebbero stali surrogati

da ufficiali greci. Tutte queste concession! farebbero addirittura di

Greta una provincia del: beato regno ellenico, e pur nondimeno i

Gretesi non si acquietano ancora, e minacciano il finimondo.

5. Questa epica ostinazione del popolo cretese, quantunque sembri

una tal quale soddisfazione data al principe Giorgio contro i suoi

nemici che lo vogliono lontano le mi lie iniglia, pure sconvolge tutte

le previsioni del Re di Grecia e del suo governo, che si credevano

felici d'aver ottenulo quel difficile trionfo. Quindi tutti i circoli po-

litici di Atene, tutti i giornali condannano 1'opposizione che si vor-

rebbe fare alle ultime decision! dell'Europa; comunicati ufflciali ed

officiosi, dispacci amichevoli partono ogni giorno ed ogni ora del

giorno d'Atene per Greta, consigliando la calma, preganclo e scon-

giurando che non s'intralci piu 1'opera delle Potenze, le quali oramai

sono stanche della cotnmedia cretese. II ministro degli Esteri signor

Scuzes, il presidente dei ministri signor Teotokis, fanno a gara per

ritornare quegli esaltati a sens! migliori. 11 Re Giorgio da Aix-les-

Bains tempesta di telegram mi il Principe ereditario in Atene e il

Principe commissario a Canea, perche si sforzino di persuadere a

quei cocciuti, che colle loro pazzie mettono a rischio non solo il Re e

il Governo ellenico, ma la stessa Greta che non sara piu annessa

alia Grecia.

Per obbedire a queste paterne ingiunzioni, il Principe Giorgio ha
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lanciatj un proclama ai Cretesi, col quale dopo di aver dichiarato

ch'egli e dispiacentissimo di veder il popolo in cosi grave eccita-

raento da pregiudicare al vero bene della patria comune, crede suo

dovere di raccomandare a tutti la pazienza, la calma, la saviezza,

che gia s'impongono a un popolo, il quale con tanto ardore si studia

di migliorare le sue sorti : li assicura che le Potenze protettrici non

lasceranno intentato mezzo alcuno in favore di Greta e che percio

non solo bisogna aspettare le supreme loro decision! con esemplare

subordinazione, ma inoltre e uopo riceverle con animo grato subito

che saranno comunicate, e volentieri sottomettersi a quelli, i quali

si adoperano pel bene dell'isola con affetto sincero e con calda sol-

lecitudine. Queste raccomandazioni il buon Principe vuole rivolte

specialmeate a tutto il Corpo della Guardia nazionale, dalla quale a

buon diritto deve venire 1'esempio del buon ordine. Finalmente il

giovine principe finisce: 'ETrcxaXoufxevos tbv 7iaTpwtta|i6v Ttavrtov TTE-

TCoi0a 6ic 0'dtx6i)ar)te TYJS cpwvTfe Mou xal 9a xXeiarjie TOC &ta efe rcaaav

avn'SeXov auu^ouX^v.

Questo avviso dell 'alto commissario delle Potenze fu ricevuto

colla piu grande indifferenza. L'assemblea nazionale per dare uii

po' piii di tono alle proteste del popolo voleva aggiungere anche

le sue che sarebbero state uffieiali, e pero si propose di riunirsi nella

sala delle ordinarie sedute, dove la maggioranza avrebbe votato una

mozione di flducia al principe Giorgio, e una protesta solenne contro

la decisione, non ancora ufficialmente comunicata ma certamente

presa dalle Potenze di accettare le sue dimissioni. Pero i signori

deputati fecero il conto senza 1'oste: i consoli fecero chiudere la

grande sala del Parlamento di Greta, ne nascosero la chiave, e col-

locaronvi attorno i loro soldati per impedire che alcuno vi si avvi-

cinasse. La commedia non poteva riuscire piu esilarante. I signori

deputati presi da vero furore patriottico si riunirono in un al-

bergo, formolarono i loro voti, scrissero la loro protesta, aggiun-

gendovi la loro riprovazione per quest'ultimo scorno inflitto ai rap-

presentanti della nazione, e la mandarono subito a tutti i giornali
di Atene, che per due giorni non ebbero parole bastevoli per bol-

lare la condotta dei consoli.

6. Intanto il Re di Grecia d'accordo colle Potenze, avea nomi-

nate al posto del Principe Giorgio, il signor Zaimis, deputato elle-

nico e antico ministro. A quanto si scrive dai giornali della capi-

tale, il signor Zaimis ha scelto a suo segretario particolare, il se-

gretario generale del ministero degli Esteri signor Parian, uomo assai

stimato nei Circoli politic! di Atene : oltre al segretario Parian ac-

compagnerebbero il nuovo commissario il capitano di batteria signor

Lapathioti e il presidente del tribunals signor Farsin. Ma se le no-

stre informazioni sono esatte, gli uomini scelti dal signor Zaimis
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non possono essere i due, portati senza fondamento dai giornali, la

loro presenza essendo giudicata indispensabile nei posti che occu-

pano in Atene.

L'assemblea cretese avendo ceduto alle raccomandazioni del re

Giorgio di Grecia, del governo ellenico e alle minaccie dei consoli

di Canea, quest! hanno permesso che si riunisse nell'aula parla-

mentare, e dichiarasse di accettare il nuovo stato di cose e di coo-

perare alia tranquillita della popolazione.

Cosi la partenza del signore Zairais sembra iraminente: al suo

arrivo in Greta, ne partira il Principe Giorgio accompagnato da tutti

gli onori militari dovuti alia sua persona e al posto che ha occu-

pato. Le Potenze pero si convinceranno fra non molto che, non ostante

i loro lodevoli sforzi per la pace dell'isola, questa sara sempre in

guerra, che la loro e fatica sprecata e che dovranno inflne rimettere

Greta alia Grecia, la quale avra un grattacapo di piu nella sua po-

litica interna.

7. Gia da un pezzo corre voce in Greta e fuori, che 1'Italia avrebbe

richiamati dall' isola i suoi carabinieri, ma per mera sventura di

quei poveri soldati, veri campion i deU'ordine pubblico, i ministri

d' Italia non hanno ancora avuto il coraggio di mettere in pratica

questo comune desiderio. Si dice che S. Eccellenza Tittoni, ministro

degli esteri, avesse dapprima appoggiato questa idea, ma che di

poi, sentendo che i Belgi o gli Svizzeri avrebbero raccolto quello

che gl' Italian! avevano seminato, ritorno iudietro e decise di non

toccare lo statu-quo. Questi rumori si sono sparsi in Canea, e da

Canea sono stati comunicati ai giornali di Atene, e potrebbe darsi

ch'essi siano fondati. Cio pero ci fa nascere il dubbio che il Gabi-

netto italiano non sia pienamente informato della posizione vera e reale

dei suoi soldati e specialmente dei carabinieri in Greta. L' Italia e

stata ed e forse la sola delle quattro Potenze protettrici che abbia

sempre appoggiata la proposta dell'annessione di Greta alia Grecia;

eppure in Greta e in Grecia oggi essa e accusata di aver mandate

cola i suoi carabinieri per preparare il terreno ad una futura con-

quista di questa terra di promissione, e quindi non c'e insulto che

si risparmii a quest'arma cosi benemerita dell'ordine pubblico in

Greta.

Ed ecco che verso gli ultimi di agosto si pubblico in Atene un

libello col titolo Memorie intorno alia condotta dei carabinieri ita-

liani dai principio della organizzazione della guardia nazionale sin

ad oggi . Autore di questa memoria e il signor Emmanuele Damia-

nakis, stato gia sotto ufficiale cretese in quelle guardie al comando

degli italiani. In questo scritto si accusano i carabinieri italiani di

innumerabili e scandalosi abusi, fatti a danno del tesoro pubblico

cretese, di propaganda or clandestina ed ora aperta per preparare
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una occupazione italiana di tutta 1' isola, sotto il pretesto ch'essa

altre volte apparteneva ai Veneziani : ne si risparmia la nota d' igno-

ranza in fat to di esercitazioni railitari, mostrata per esempio dai

Lamanna, Galimberti, Battaglia e Cagliera, preposti all' istruzione di

uomini molto piii istruiti di loro nell'arte militare.

Non vale certo per noi la pena di tener dietro alle accuse e alle

invettive del Daniianakis contro i carabinieri italiani che ieri giudi-

cati come veri benefattori dell'ordine pubblico, oggi sono descritti

come 1'oggetto dell'odio generale dei Cretesi; ma ci permettiamo so-

lamente di sottoporre al Governo italiano questi fatti, perche si con-

vinca, se non lo e, che tutto quanto si fain favore di Greta, e mate-

rialmente e moralmente perduto, e percio o la si lasci alia Grecia

perche mandandovi i suoi industriali e i suoi coltivatori a poco a poco
ne muti la razza, o, se cosi place alia Russia e all' Inghilterra, se

ne faccia un principato autonomo, che serva a mantenere 1'equili-

brio nel Mediterraneo.

L OBOLO DI SAN PIETRO

Raccolto dalla
"

Civilta Cattolica e consegnato a S. S. Pio X

SeHima Lisfa - Otfobre 1906

Somma precedents L. 52.08727

Rev. Prenislau Wilkonsky, Parroco nell'arcidiocesi di Pos-

nania. Raccolte nella propria Parrocchia ... 61 35

La famiglia Battistoni, per mezzo del Rev. D. Egisto Zaz-

zeri, Sta Sofia, Forli 25

Sig. J. A. D. Cruz, Calcutta, Indie oriental!. ... 100

Alcuni sacerdoti raccolti in ritiro spirituale nella casa di

Esercizii di Quarto al mare (Geneva) implorando

1'Apostolica Benedizione 45

Can. Pietro Todde, Oristano (offerta mensile) . . . 1

Un giovane studente, lettore della Civilta Cattolica, implo-
rando per se e per i suoi parenti 1'Apostolica Bene-

dizione, Lecco 100

Un cattolico tedesco per mezzo del Procuratore del Col-

legio Germanico-Ungarico, Roma 37 30

N. N. per mezzo del medesimo 13 25

Da riportarsi L. 52.470 17
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Eiporto L. 52.470 17

Rev. Francesco Valitutti, Missionario apostolico, Seattle,

Washington, S. U. A 25 -

Sac. Antonio del Mastro, Prevosto Vicario Foraneo, Bru-

sasca 2 50

N. N., Roma 25 -

Dott. Edoardo Pozio, Cisterniuo, Bar! 10

Sig. Frank Me Gurk, Nuova York, S. U. A. ... 100 -

Sem. Enrico Amadio, Montalto, Marche 1 -

Sac. F. T., Locarno, Svizzera (offerta mensile). . 2 -

Sac. Obi. G. B. Merlini, in segno di filiale devozione al

S. Padre Pio X, implorando 1'Apostolica Benedizione,

Soresina 5

Riprovando i principii di innovazione condannati nel-

1'Enciclica Pieni Vanimo e in attestato di filiale affetto,

mandano al loro Supremo Pastore

Lorenzo Grassi. Parroco, Sassoferrato. . 5 -

Giovanni Vignanelli, Parroco 5

Tommaso Mari, Parroco . , 2 50

Domenico Vitalucci, Parroco 2 50

Luigi Bozzoli, Parroco 1 25

II Parroco ed i Parrocchiani di Polverigi, Ancona. . 50

Raccolte dai Confratelli delle conferenze di S. Vincenzo

de' Paoli di Firenze per i danneggiati vesuviani ed a

noi trasmesse per mezzo de\V Unita Cattolica. . 4933
II Segretario di Mons. Vescovo di Moutalcino, a uome di

Sua Eccellenza Rma invia ultima oiTerta per i danneg-

giaii vesuviani 6

II sac. Cesare Forghieri, Portile, per 1'Obolo di S. Pietro

in ooiaggio al S. Padre Pio X 10 -

28 settembre 1906. TOTALE L. 52.772 25

AVVERTENZA

II Santo Padre, grato ai suoi figli per le offerte invia-

tegli anche nel mese decorso e riportate nella preseote

settima lista, invia a tutti gli offerenti, e ben di cuore, FApo-
stolica Benedizione.

L'ottava lista sara pubblicata nel primo quaderno di

novembre p. v.
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Arens Fr. Die Essener MfinsterkircJie iind Hire Schatskainmer. Es-

sen-Ruhr, Fredebeul, 1906, 16, 74 p.

Attanasio S., sac. Istitmioni rli lilnrgia. pratica per tntte le fun-

eioni presbiterali. Napoli, cooperativa, 1906, 8, VIII-280 p. L. 3. Vendibile

presso 1'Autore, via Atri 31, Xapoli.

Ballerini P. La yeometria pel yiiinasio superiore e pel lk-eosecondo

i cigeuti proyranimi governatiui. Munza, Artigianelli, 1906, 8, 248 p. L. 2,

Rivolgersi all'Autore, piazza del mercato 6, Monsa.

Barreca C., can. Le catacomb? cli S. Giovanni in Siracusa. Sira-

cusa, tip. del Tamburo, 1906, 16, 168 p. L. 3. Detto. Sopra un gindisio

del prof. Paolo Orsi a proposito di nna recente pubblicasione sidle cata-

combe di S. Giovanni in Siracusa. Ivi. 8, 32 p.

Belli M., can. Brevis antiquitatuni Jitdaicarum notitia. Utini, ex

officina Patronatus, 1906, 16, 144 p. L. 2. Rivolgersi all'Autore, Porto-

yruaro (Venezia).

Bertoni G. Moii-umenti anticlii rolyari. (Tre monumenti raodenesi

del sec. XIV). Modena, Soliani, 1906, 8 gr., 76 p.

Bossuet. Pense"es chreliennes et morales. Ed. nouvelle revue surles

meilleurs textes avec une introduction et des notes par V. GIRAUD. Paris,

Bloud, 1906, 16, 64 p. Fr. 0,60.

Chevalier U., chan. Xotre Dante de Lorette. Etude historique sur

1'autenticite de la Santa Casa. (Bibl. littirgique. Tome onzieme). Paris, Pi-

card, 1906, 8, 524 p.

Cicerone T. M. / tre Ubri dc officiis, commentati ad uso delle scuole

da PASQUALE GIARDELLI. (Selecfa ex latin is scriptoribns vol. XXXVII). To-

rino, libr. salesiana, 1906. 16, 256 p. L. 1,70.

Couget H. La Divinite de Je"sns-Christ. La CatdcJiese apostoliqwe.

(Science et Iteligion.3Q5). Paris, Bloud, 1906, 16, 64 p. Fr. 0,60.

La Divinite de Jesus-Clirist. L'enseignement de Saint Paid. (Science
et Helig. 396). Paris, Bloud, 1906, 16, 64 p.

ALTRE PUBBLICAZIONI PERVENUTE: Varieta. ALBERTOTTI G. Contribute allo

studio di una forma benigna di cheratomicosi aspergillina. Osservazione clinica e bat-

teriologica. (Estr. Mem. R. Accad. Sciense di Modena III. 7). Modena, Soliani, 1906, 4.
BALLERLXI G. sac. II concepintento cerginale di Gesu e la critica moderna. Monza r

Artigianelli, 1906, 8, 4 p. CASSIANO DA CASTEL DEL PIANO, capp. Un po' di po-
lemica co' cattolici progressisti. Modena. tip. pontificia, 1906, 16, 48 p. L. 0.. DE SI-

MONE S. Una pretesa contraddisione ml racconto dslla ntorte d'Albino nella Historia

Longobardoruni di Paolo Diacono. Milano, Cogliati, 1906, 8.", 12 p. FELICE (P.) da Por-

retta, eapp. II Papa e I'ltalia. Gonferenza. Roma, Artero, 1906, 16, 22 p. L. 0,30. FRAN-
CESCHINI G. La, psicologia della Dicina Comntedia. L'Inferno. (Estr. Ateneo veneto, lu-

glio-agosto, 1906). Vene/.ia, Pellizzato, 1906, 8, 50 p. GARGIULO G. II Vesuvio attraverso
i secoli e I'eruzione del 7-8 aprile 1906. Napoli, D'Auria. 1906, 8, 52 p. L, 1,40. Rivolgersi
all'Autore in Torre Annunziata. GHILARDI F. S. Vivaldo eremite di Catnporena e
il suo culto. (Estratto dalla Miscell. storica della Valdelsa. XIV, 2). Castelfiorentino, Gio-

vannelli, 1906. 8, 20 p. GRAZIOLI L. La cronaca di Goffredo da Bunero. (Estr. dal-

YArch. star, lombardo. XXXIII, 10). Milano, Cogliati, 1906, 8, 36 p. PANZAVOLTA G.
Le energie naturali dell'atmosfera terrestre. (L'tilizzazioni e preservazioni). Studii e ap-
plicazioni di dinamica corpuscolare. Forli, Montanari, 1906, 16, 64 p. PEDERZOLLI F. A.
La separasione della Chiesa dallo Stato ed il pericolo sociale. Considerazioni, Roma, Fi-

iziani, 1906, 8, 82 p. RAFFABLE L. La corda di Dante. Prato, Passerini, 1906, 16", 40 p.



LAVORI IN ROMA NELI/EPOCA NAPOLEONICA

IL PALAZZO DI VENEZIA, IL PINCIO

I lavori intrapresi, come gl'ideati dall'amministrazione

imperiale in Roma, furono rivolti per le due terze parti

all'abbellimento della citta. Di utile o di sollievo pubblico

gl'imperiali amministratori non si curarono piu che tanto :

nel quinquennio napoleonico non fu tracciata una via, non

costruito un ponte, non inalzato un monumento di pietra

o di legno per ricoverare la gente povera: da questo lato

la citta dei Papi rimase nello statu quo.

I lavori di abbellimento furono invece numerosi; ma in

quasi tutti non si fece altro se non eseguire cio che gia

erasi disegnato ed in parte eseguito sotto la intelligente e

solerte amministrazione del Gonsalvi. Tali furono gli scavi

nel foro romano, nel foro traiano, nel tempio detto del sole,

nel Golosseo, nel Pantheon: la estensione maggiore abbrac-

ciata dai governatori napoleonici non costituisce veramente

.un merito trascendentale. Altri disegni, come di uno o piu

canali per congiungere Roma con citta e campagne lontane;

di abbattere le case tra i due borghi, per estendere la piazza

Rusticucci sino al ponte del castello; di fare una passeg-

giata ombrosa da Ripetta a Ponte Molle, erano vecchi di-

segni e gia studiati un due secoli prima.

I novi disegni furono i seguenti : la distruzione delle case

circondanti fontana di Trevi, per farvi un gran piazzale con

giardino ; la costruzione di un immense giardino pubblico,

che comprendesse nel suo variopinto ambito il Campidoglio,
il Golosseo, il Gelio, il Palatino, il circo^massimo, sino al-

1'Aventino e al Tevere; un gran teatro con giardino sui-

Tarea del palazzo di Venezia distrutto
;

il Giardino dei

Gran Cesare da costruirsi sul colle e sul prato che fian-

1906, vol. 4, fasc. 1352. 9 W oUobrc 1906.
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cheggiano la piazza del Popolo: come si vede, rammini-

strazione napoleon ica avrebbe voluto ingiardinare la citta

di Roma.

Tralasciando gli altri disegni grandiosi e pazzeschi, ed

in parte rovinatori di Roma, ci occuperemo di quelli che

ebbero per oggetto il palazzo di Venezia ed il colle del

Pincio, dei quali 1'Autore della Rome de Napoleon non ha

detto se non pochissimo o nulla.

#
# #

Per il trattato di Presburgo (1805) avendo FAustria ce-

duto tutte le province che aveva in Italia, Napoleone aveva

dato ordine imperatorio al cardinal Fesch suo ambascia-

tore in Roma, perche pigliasse possesso del palazzo di Ve-

nezia, il quale aveva servito di dimora agli ambasciatori

veneti sino alia morte della Repubblica di quel nome 4
. II

cardinal Fesch lo dichiaro in fatti proprieta francese, o

ineglio di Napoleone; e nella notte del 1 marzo 1806, dopo
datone avviso diplomatico al conte di Kevenhtiller, ministro

austriaco in Roma, ne prese possesso e vi colloco 1'arma

imperiale accanto a quella dell'Austria. E cosi Fultimo rap-

presentante napoleonico in Roma, un tal Lefebvre secre-

tario di ambasciata, si partiva da quel palazzo nella sera

de' 19 aprile 1808, dopoche Pio VII gli ebbe significato di

non acconsentire in modo alcuno ad essere vassallo del-

Timperatore Napoleone.

Quel palazzo pero era pure la dimora dei rappresen-
tanti del vicere d'ltalia, i quali con phi ragione di diritto

(se pure il diritto era registrato nel vocabolario di Napo-

leone) lo occupavano, siccome successori italiani agli ita-

liani veneti ambasciatori, che avevano ricevuto quel pa-
lazzo in dono perpetuo da Paolo IV con bolla de' 10 giu-

1

Napoleone a Fesch, 9 febbraio 1806: ...J'attends que vous m'appre-
niez que vous avez pris possession des palais Farnese et de Venise en

nom (Corrcspondancc, XII, 9784).
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gno 1564, essendo stato costruito dal veneto Pietro Barbo,

poi Paolo II, nel 1455 l
.

E un monumento grandiose di architettura medioevale,

uno dei pochissimi che di quel genere e di quell'antichita

si trovino in Roma. Eppure nel tempo del governo napo-

leonico, sotto la prefettura appunto del barone di Tournon,

quel monumentale edifizio corse un vero pericolo di an-

dare in rovina. Dopo la cacciata del Papa, e governando
in Roma dal suo palazzo del principe Doria il conte Sesto

Miollis, la rappresentanza diplomatica dell'imperatore e re

era divenuta inutile. Tuttavia il vicere d'ltalia vi mantenne

un incaricato nella persona di un tal Ortoli, antico impie-

gato neU'ambasciata del cardinale Fesch, e, siccome corso

di nazione, legato in amicizia ed in consorteria settaria col

corso Saliceti, uomo d'infausta memoria per la parte avuta

nella cattura del Papa
2

. Costui, insediato nel palazzo degli

antichi veneti ambasciatori, ne aveva devastate le arredate

stanze dategli in dimora. Nelle altre stanze, come negli ap-

partainenti e nelle rimesse del pian terreno aveva stabilito

come una specie di regno il generale Radet, collocandovi

pittori ed altri artisti, e, da valoroso venerabile ch'egli era

delle logge massoniche di Roma, vi aveva persino dato ri-

cetto ed alloggio a persone di cattivo affare.

A tanto era ridotto il famoso edificio di Paolo II nella

state del 1811, nel qual tempo 1' Ortoli fu aggregate alia

magistratura napoleonica, essendo stato fatto avvocato

generale presso la corte imperiale ;
e il bolognese Tam-

broni, fratello della celebre Glotilde professoressa papalina

neH'universita di Bologna, accolse la rappresentanza del vi-

cereame in qualita di console del regno italico in Roma .

Questi appena ebbe preso conoscenza dello stato del pa-

1 Se per avventura vi fosse stato in quel tempo un cardinale veneto,

dal titolo di S. Marco, in quel palazzo avrebbe avuto stanza, oltre i rappre-

sentanti dell'impero gallico e del vicereame italico, anche esso cardinale.

Perche nella bolla citata dichiaravasi, essere volonta del donatore che a quel

cardinale fosse dato un appartamento nel detto palazzo.
2 Vedi RINIERI, Napok-one e Pio VII, I, 436, 508-514, 539; II, 24.



132 LAVORI IN ROMA NELI/EPOCA NAPOLEONIGA

lazzo, ne riferiva i seguenti ragguagli in una lunga, riser-

vata, ghiottissima lettera de' 10 ottobre 1811.

Dichiara in essa di aver trovato il palazzo di Venezia

sfornito di letti, che furono venduti dall'Ortoli; e cosl mal

tenuto, che nell'appartamento nobile vi sono state delle

galline, fino a tre o quattro giorni prima del mio arrive ,

e le tracce di quegl'inquilini novissimi vi rimanevano tut-

tavia. Due camere poi del'detto appartamento sono occu-

pati (sic) da due pittori. II primo e un certo Gecchi, che

dipinge in un quadro di dimensione vastissima 1'arresto

del Papa, e cio per conto del generale Radet... Oltre che

detta camera e una delle migliori e per conseguenza e ne-

cessaria, vi si aggiunge poi I'inopportunita del soggetto in

odio a tutta Roma, e disapprovato anche da queste auto-

rita francesi che ne hanno parlato con disprezzo, e percio

6 pregato il Cecchi di trovarsi un altro luogo .

Le scuderie e le rimesse erano accordate da Radet ad

un certo Joly suo parente \ che fa I'affittuale e che fa ma-

gazzeno dell'entrata principale e del cortile del palazzo...

che e piuttosto una vecchia osteriaccia di campagna. Ho
fatto spazzare i corridoi e ogni scala, ove si facevano

apertamente le immondizie, ordinando poi che gl'inservienti

awertino gli abitanti, che non si permettino phi un tal

disordine... . Egli poi dichiara solennemente, che il palazzo

appartiene alia corona d' Italia, cosa che si mostra d'ignorare

qui . E soggiunge: Siccome alloggia una infinita di per-

sone, e gratis, nel palazzo... 6 dato ordine di far sortire

subito due o tre donne di cattiva vita, che vi tengono quasi
un postribolo. II Curato stesso di S. Marco me ne a fatto

instanza... ~.

Se non che dalla persuasione del Tainbroni, dell'essere

1
Questo nome figura in molti pessi di arcJtitettiira massonica nella

Roma imperiale.
2 Archivio di Stato di Milano, Corrisponclema colla corte di Roma,

vol. 36. Nella lettera de' 15 ottobre si trova acchiuso 1'Inventario dei mo-

bili esistenti nel palazzo detto di Venezia in Roma appartenente al regno
d' Italia .
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cioe quel palazzo appartenenza della corona d' Italia
,

discordava il parere della prima autorita amministrativa e

politica, voglio dire del barone di Tournon prefetto del di-

partimento di Roma. 11 quale dichiarava al Tambroni qual-

mente il governo (napoleonico) considera questo palazzo
come una passivita, che esige delle spese di riparazione,

spese alle quali si vuol limitare . Per la qual cosa il go-

verno venne in molti disegni intorno alia sorte di quell'ar-

tistico monumento. Secondo uno di quei disegni il palazzo

doveva essere abbattuto e distrutto, e 1'antica sua posta

convertita in giardino; secondo un altro vi si sarebbe co-

struito un teatro, ma per cagione delle spese questo secondo

divisamento fu abbandonato.

Ma 1'idea del Tournon, che pure vuolsi vantare tanto be-

nemerito dei monumenti romani, era piii grandiosa eziandio,

come quella che abbracciava e compiva 1'uno e I' altro

disegno.

Mi aggiunse, cosi il Tambroni al suo governo (15 otto-

bre, 1811), ch'egli aveva appoggiato molto 1'idea di abbat-

tere tutto il palazzo, piantare sull'area un giardino, e co-

struire nel mezzo un teatro. Gli risposi ch'erano belle cose,

ma che non le approvavano gli artisti e gli antiquari. Che
il palazzo di Venezia, composto di belle linee e d'una massa

rustica ma severa, veniva riguardato come 1'anello che lega

il gusto barbaro al moderno, e che anzi e il solo monu-

mento, che fissa 1'epoca del risorgimento delle arti, e che

la sua demolizione sarebbe una perdita. Aggiunsi, che la

parte che si demolira anziche abbellire rovinera il Gorso e

la piazza di S. Marco, giacche almeno ambedue sono ora

terminati da un monumento grandiose ; dove, demolito que-

sto, la piazza avra per termine in fronte una linea di ca-

succie, anzi di abituri spregevolissimi. Infine dissi, che S. M.

essendo padrone di tutto farebbe cio che vorrebbe; ma
ch'era certo che avrebbe dato un compenso al suo regno
d' Italia con qualche altro palazzo *.

1 Archiv. e vol. citati.
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Egli e da sapere tuttavia, che gia da alcuni mesi ai due

disegni accennati erasi preferito un terzo disegno, secondo

il quale dovevasi abbattere solamente quel palazzetto, il

quale congiunto alia mole del grande edifizio sporge ad an-

golo retto goffamente verso il Garnpidoglio, mettendo capo
con un cavalcavia alia Ripresa dei barberi, ora quasi distrutto.

Per tal modo si sarebbe dato maggiore sfogo alia via Fla-

minia, piu ampiezza alia piazza, e vista piu sfogata alia

prospettiva. Un tale disegno faceva parte dello schema gene-

rale dei lavori di abbellimento, studiati dalla commissione

delle arti, ed approvati dall'imperatore con decreto de'9 ago-

sto di questo anno 1811 *.

Se non che per 1'autorita del Tournon, e per 1' influenza

di lui che prevaleva nella commissione delle arti di cui

era presidente, la demolizione del palazzo di Venezia si

sarebbe compiuta, se non vi si fossero opposti uomini del-

1'arte, e non avessero menato gran chiasso gli architetti ita-

liani, tra i quali trovo che alzo la voce massimamente 1'archi-

tetto Giovenale Palazzi. Questi insieme col Tambroni e con

tutto il partito italiano capitanato dal Canova, si maneggia-
rono tanto, che insomma per allora il prefetto Tournon dovette

soprassedere alFadempimento del suo infausto disegno. For-

tuna poi voile, che capitasse in Roma il Denon, prefetto dei

musei imperiali, il quale, competente com'era in materia di

arte, condanno affatto il disegno di demolizione, e mise in

tacere per allora ogni idea di modificazione qualsiasi del

grandioso storico palazzo, che torreggia tuttavia alle falde

del Campidoglio.
1 Era del seguente tenore :

Conformement a notre decret du 11 juillet dernier, et pour la conti-

nuation des embellissements de notre bonne ville de Rome....

Art. 1. L'isle des maisons situees au milieu et entre les deux rues des

deux faubourgs du Vatican, qui vont du chateau Saint-Ange a la basilique
de S. Pierre, sera demolie pour agrandir la place de S. Pierre.

2. La place actuelle de la fontaine de Trevi sera agrandie au raoyen de

la demolition des maisons situees en face.

3. La portion du palais de Venise sera demolie de maniere a agrandir
la place de ce palais, et a elargir dans cette partie la vue du cours.
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... Dopo la venuta del Denon, cost il Tambroni, si sono

acquietati tutti i progettisti della demolizione totale del pa-

lazzo. Uno di essi mi disse, che Denon gli aveva dimostrato

essere un vandalismo il distruggere questo pezzo di archi-

tettura unico per se, e ch'egli dapprima credeva, perche glie-

lo avevano detto una porcheria. II signor Cav. Hennin puo
dirle il nominativo. Dorme per ora il decreto, che comanda

la demolizione della parte A *.

Tali furono le fortune, alle quali ando soggetto il piu ve-

tusto monumento dell'arte medioevale che veggasi in Roma.

Se la prima autorita del governo napoleonico non vi fa una

figura corrispondente alia fama, onde per altra parte la sua

memoria e giustamente contornata, noi non ci abbiamo ne

merito ne colpa, i diritti della storia essendo superiori a

tutti i riguardi.

Ora vedremo come con miglior fortuna e con senno mag-

giore, I'amministrazione imperiale in Roma mise mano alia

trasformazione del monte Pincio in Criardino del gran Cesare.

#
* *

Quella che ora si denomina passeggiata del Pincio, era

ne' tempi antichi una villa splendida appartenente alia fa-

miglia degli Acilii Glabrioni. Dalla quale passo alia fami-

glia dei Pincii, che la possedevano ne' tempi posteriori,

quando appunto quella villa ottenne una fama immortale.

Nel tremendo assedio (537-38) durato trecensessantaquat-

tro giorni, col quale i Goti capitanati da Vitige cinsero

Roma da tutte le parti, il celebre Belisario aveva stabilito

il suo quartier generale nel ripiano del piccolo monte, nella

1 Tambroni al ministro Testi, 25 novembre 1811 (Archivio di Stato di

Milano, Corrispondenza coUa corte di h'oma, vol. 36). In una sua del 1 no-

vembre il console italico aveva acchiuso un bel lavoro, ed ampio, dell'archi-

tetto Palazzi, nel quale questi perorava con grandi e svariate ragioni d'arte

la conservazione del palazzo. Tra i disegni graflci trovavasi delineata la parte

che nel divisamento adottato dovevasi abbattere, vale a dire il palazzetto

contiguo, segnato colla lettera A.
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cui distesa sorgeva il palazzo pinciano *. Da quel tempo
sino al decorso di tutto il medio evo, poco o nulla si co-

nosce del Pincio, de' suoi padroni, delle sue vicissitudini 2
.

Nell'anno 1813 tutta la spianata del monte e la pendice

occidentale erano messe a vigna, i cui filari si protendevano

giungendo quasi sulla piazza del Popolo. La quale era fian-

cheggiata, nel doppio lato della sua lunghezza, da tugurii di

cosi meschina apparenza, che guastavano 1'aria di grandio-

sita, onde era colpito il forestiere, il quale dopo varcato

1'arco di porta Flaminia trovavasi innanzi la prospettiva delle

tre grandi vie del Gorso, del Babuino, e di Ripetta
3

. Per

correggere un tal difetto, e per mettere il Pincio, che sta

a cavaliere della piazza, in rispondenza coi monument!

della cupola di S. Pietro, e dei colli circostanti di monte

Mario e del Gianicolo, onde maestosamente s' incororia e

risplende quell' orizzonte, 1' ingegnere architetto francese

Berthault presento due disegni alia commissione incari-

cata degli abbellimenti di Roma. Gonsistevano nel conver-

1 Del palazzo dei Pincii non rimane piu alcuna traccia, non e quindi

possibile assegnarne la posta con sicurezza. Da Procopio nel T&V yoTtkxc&v

no\\i(dv (I, 19) sappiarao in modo certo, che Belisario dimorava nel piccolo

spazio che framezza tra la porierula Pinciana e la porta Salaria.

2 Nel De mirabilibiis urbis Romae, all'articolo Deportis civitatis Romae
si legge : Porta Pinciana, quia ibi adhuc est palatiura Pincii regis . (Dal-

1'edizione del card, di Aragona, nell'URLiCHS, Codex urbis liomae topogra-

phicus, p. 127). Nel Mirabilia brev. et interpr. e detto : Porta Pinciana,

quia ibi ad idem palatiura pugnabant* (p. 135
;

cf. Liber Pontific., ed. Du-

CHESNE, I, 292). E dell'Anonym. Magliabecch . sappiamo : Palacium Salu-

stii Camilli fuit ubi nunc dicitur Pinci, et in ea adhuc est sala Sallusti

(p. 157). Da tutto cio si ricava, che il palazzo dei Pinci era situato in qua
della porta Pinciana, nella parte orientale de' giardini Ludovisi

;
e che nel

sec. XIV ne erano ancora visibili gli avanzi.
*

... Mais que le voyageur, frappe d'abord de sa beaute, arrive ju-

squ'a 1'obelisque, et tourne malheureusement la vue du Tibre, qu'apper-

?oit-il ? des masures. Tout a 1'heure il se croyait dans Rome, a present il

se croit dans un village, il n'est plus entoure que de cabanes. Get incon-

venient devait disparaitre. Les jardins du Grand Cesar doivent offrir cette

idee, et le plan de 1'architecte atteindre ce but*. Rapport fait d la com-

mission des travaux d'embcllissement de Rome, sur le plan du jardin du

grand Ce"sar, par M. Berthault, Rome 18 mars 1813 (Archiv. Vatic, del

Btton Governo).
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tire in giardino la collina e la spianata del Pincio, e la

parte laterale a destra della piazza del Popolo, che si pro-

tende sino al Tevere. Sul Pincio dovevasi aprire e stendere

un viale di salita, che congiungesse la piazza col ripiano del

monte e coll'accademia francese delle arti, ossia con villa Me-

dicea. Per ragione di spesa fu adottato un primo disegno, se-

condo il quale si ascenderebbe sul monte per una scalinata, che

avrebbe il suo ingresso sulla piazza al principio del colle

in direzione perpendicolare all'asse dell' obelisco, e si do-

veva diramare a destra e a sinistra con una doppia girante

gradinata di 236 scalini per ciascuna, mettendo capo sul ri-

piano per una parte e per 1'altra. Non potendo una tale

salita giovare se non ai soli pedoni, dovevasi per dare 1'in-

gresso alle vetture aprire un'altra via vicino a porta Pin-

ciana, la quale traverserebbe il giardino dell' Accademia.

Nella seduta de' 18 marzo 1813 la commissione rico-

nobbe, che la spesa per 472 gradini in pietra travertina,

per la massicciata di sostegno, e per i muri di fianco, era

maggiore di quella che occorrerebbe nell'altro disegno. Se-

condo il quale si farebbe la salita per un doppio viale,

largo 9m
, 745, dalla pendenza di 108 millimetri per lm

, 949,

1'altezza del monte sopra la piazza essendo di 32m
,
424 ;

cosi una stessa via servirebbe alle vetture eziandio. Appro-
vato un tal disegno nella seduta de' 6 aprile, si diede prin-

cipio ne' mesi seguenti ai lavori di demolizione del con-

vento allato alia chiesa di S. Maria, della casa del vigna-

rolo che stava vicino sulla falda del colle, e delle altre

casipole che si protraevano sino al vicolo del Borghetto.

Nell'autunno dello stesso anno si mise mano ai lavori di

sterramento ed a quelli dell'alzata dei muri di spalla, come

anche alia piantagione degli alberi sulla pendice e lungo
la spianata del monte.

Quel disegno abbracciava poi la formazione della piazza,

che doveva avere la forma ellittica, e riuscire siccome un

centro, nel quale convergerebbero le vie di un altro giar-

dino, il quale dalla parte del Tevere farebbe riscontro a
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quello del monte Pincio, e darebbe alia piazza sfogo e sim-

metria, contornandola come da una grandiosa cornice verde.

Per rendere piu regolare Fingresso nella piazza, dovevasi

fabbricare di fronte alia chiesa una caserma per le guardie.

Poi a mano diritta per tutta la lunghezza della piazza e per

tutto il largo che si protende sino al fiume dovevasi for-

mare una passeggiata con 1200 platani disposti a filari in

quinconce. Due viali vi saranno diretti sopra 1'asse dell'obe-

lisco, i quali faranno alia vista lo stesso effetto che le due

vie laterali al Corso; ed un altro viale, ornato di statue,

di vasi e di sedili protendera lungo il Tevere la passeggiata

sino al porto di Ripetta. II giardino si chiudera sulla piazza

con un muro circolare di altezza digradante, aperto nel

mezzo da una porta a doppia imposta. Per cio sara ne-

cessaria la demolizione di molte case, di una parte della

caserma di cavalleria, e di una parte del muro della citta '.

1

Uapport fait a. la Commission... dal Berthault, 18 marzo, 6, 12 a.priie

1813 {Archiv. cit.). Riguardo alia demolizione delle case, curiosissimo ci

riesce lo scritto seguente, di mano del Valadier. composto nel tempo in cui

si agitavano tuttavia i disegni ;
si riferisce al doppio giardino del Pincio e

del Tevere:

Giardino del Gran Cesare.

Questo giardino occupera tutta 1'area, che trovasi a sinistra della Piazza

del Popolo, principale ingresso della citta di Roma, terminando colle mura

della citta medesima, e col giardino deH'imperiale nccademia delle belle arti.

La destra di detta piazza sara egualmente occupata dal detto giardino sino

al Tevere, e terminera col sito detto la Legnara, ora occupato dalla legna

da ardere.

Dalla parte del Popolo a sinistra della Chiesa, sino al vicolo del Bor-

ghetto sono gia demolite le case dal n. 30 al n. 61. II convento, e la

gran vigna del Popolo, e riunito alia formazione di d. giardino ; manca la

demolizione di alcune case poste in via del Babuino segnate n. 1-2, e vicolo

del Borghetto dal n. 1 al n. 6.

Dalla parte destra sara necessario demolire tutte le case, che sono di

prospetto in detta Piazza del Popolo dal n. 1 al n. 17. Tutte quelle che for-

mano la via della Riva dal n. 5 al n. 43, e dal n. 1 1 al n. 44, e flnalmente

lo spazio occupato dalla Legnara sudetta in via di Ripetta, segnata colli

n. ri 219 al n. 222; come ancora sara occupata 1'altra porzione di Legnara
del legname da lavoro aderente alle mura di Roma dalla parte esterna ter-

minando al Tevere.

Con tali demolizioni, e riunioni di parti, si avra il piu comodo e de-
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Tale si era il disegno, secondo il quale al viaggiatore

nel suo primo ingresso in Roma doveva rifulgere la me-

moria di Napoleone, immortalato nel Giardino del Gran

Gesare . Ad una parte solamente di un tal disegno fu dato

un principio di esecuzione, poiche non si mise raano ai la-

vori se non verso la fine del 1813, nell'inverno seguente

non si lavoro gran fatto sia per le giornate brevi e cattive,

sia per gli avvenimenti politici che precipitavano : nel primo

spirare della primavera del 1814 1'effimero governo della

Roma imperiale non era piu che una memorial

Per tanto, quel poco che Napoleone ebbe fatto in Roma

per I'abbellimento della citta, servi al Papa; il quale ritorna-

tovi nel maggio di quell'anno, rioccupo il Quirinale, il cui

nobile appartamento Napoleone aveva fatto corredare di pit-

ture e di ricca mobiglia, destinando nel suo pensiero il Qui-

rinale ad imperiale dimora di lui stesso o del re di Roma.

Riguardo ai lavori del Pincio, che erano tuttavia nel prin-

cipio della loro esecuzione, Pio VII li fece proseguire dandone

la direzione al Valadier, il quale del primitivo disegno con-

servo le linee principali, modificandone pero varie parti. Fu
atteso allora di proposito alia prosecuzione del lavoro, so-

pra tutto all'erezione dei muri di sostegno, delle gigantesche

costruzioni delle terrazze di mezzo, del portico superiore,

dei monumenti di ornato, delle fontane, delle statue, dei

trofei, per guisa che solamente verso 1'anno 1823 1'antico

monte, le pendici e la piazza furono condotti allo stato in

cui ora li vediamo. Meritamente vi si scorge quindi e nei

dadi degli obelischi e nelle iscrizioni delle pareti figurare

il nome del Pontefice Pio VII, il quale ne condusse i lavori

e ne sostenne le spese per anni dieci, laddove il governo

napoleonico non vi presto 1'opera sua se non per lo spazio

di dieci mesi; e pero innegabile, che 1'invenzione del primo

disegno e merito del francese architetto Berthault, la cui

immagine degnamente figurerebbe accanto a quella di Giu-

lizioso giardino, degno del Fondatore, e di gran comodo al pubblico. Roma,

questo di 21 luglio 1812 (Arclriv. cit.).
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seppe Valadier. II popolo romano poi col suo buon senso

ordinario fece giustizia del borioso vocabolo di Giardino

del Gran Cesare
,
denominandolo invece coll'antico storico

noine di passeggiata del Pincio.

E inutile Favvertire, che dell'altra parte del disegno,

vale a dire dell'altro giardino che doveva verdeggiare verso

il Tevere e congiungersi con un viale di tianco al porto di

Ripetta, non si fece nulla : se a torto o a ragione, non e di

questo luogo il ragionare. E da avvisare pero, che tutto il

lavoro della piazza del Popolo, colla doppia cinta di rauro

semicircolare sormontata da trionfi e da sfingi, e le fontane

addossate al mezzo della doppia cinta, come i due palazzi

simmetrici sul principio delle vie laterali, furono disegno e

lavoro del Valadier, posteriori e diversi dal primo disegno

francese.

Tornando agli amori napoleonici per Roma, de' quali

abbiamo gia scorto alcuni effetti sostanziali, dobbiamo ora

almeno trascorsivamente dir qualche cosa delle altre prove
che diedero di quelli amori i rappresentanti principali di

lui : che Napoleone amava Roma per procuratore. II novello

storico della Roma Napoleonica ci fa sapere, cosa per altro

da tutti conosciuta, qualmente avendo 1'imperatore desti-

nato il famoso Fouche a governatore di Roma, se ne penti

subito e cambio parere. Secondo questo storieo pote Napo-
leone aver permesso si veramente al Berthier, ora divenuto

principe di Neufchatel, lo sposare per procura 1'arciduchessa

Maria Luisa; ma il cuore glf venne meno nel dare anche

per procura a chicchesifosse 1'incarico di impalmare Roma,
amante riottosa, la cui mano egli solo voleva stringere *.

Egli e questo un bel modo di scrivere la storia con

1
II ne se sentait pas le courage de designer celui qui, par procu-

ration, devait epouser Rome, cette amante rebelle que de toutes ses forces

il entendait posseder*. La Rome de Napoleon, p. 398; cf. p. 306.
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figure di allegoria. Sappiamo infatti, che il motive di cam-

biar destinazione al Fouche fu alquanto diverse : pare, che

quell'arguto duca di Otranto avesse contralto qualche ma-

cula di concussione nel maneggio di forti somme per le

spese secrete della polizia *.

Per cagione delle distanze si vide dunque costretto 1'im-

peratore a prodigar le sue carezze amatorie per il mezzo

di altri procuratori: e pare, a detta dell'Autore della Roma
di Napoleone, che gli venisse in fantasia la imperiale idea

di rendere Roma non solo la citta dei guerrieri, de' Sci-

pioni e de' Metelli
,
non solo la citta politica de' Gatoni

e de' Ciceroni ,
ma la letterata eziandio de' Titi Livii e

de'Taciti; il perche le voile regalare un Mecenate nella

persona di un membro dell'istituto di Francia qual era

1'ottimo de Gerando, e di un numero nnmeroso di Virgilii

tuttora ignoti
2

.

Di cotesti altissimi meriti del de Gerando sappiamo poco:

chi scrive queste liriee sa benissimo, che piu tardi la madre

di lui si adopero con lunghe lettere ed appassionate al car-

dinal Gonsalvi, perche il S. Padre Pio VII assolvesse della

scomunica il figlio.

Ma tra gli altri procuratori il Miollis e il Tournon, se-

condo le stranissime pagine del Madelin, raccolsero in Roma
numerose palme e titoli singolari al merito della storia.

Del Miollis conoscevamo la mania repubbltoana, per Vir-

gilio, e le beghe ch'egli ebbe col ruvido autore del Miso-

gallo, il quale di giacobinismo o carmagnolesco o napoleo-

nico non ne voleva sapere, e i depredatori dell'Italia dete-

stava cordialmente. Sapevamo inoltre dallo zibaldone lu-

rido di David Silvagni, come e quanto sparnazzasse danari,

feste, balli anche mascherati, ed altro rombazzo di cannoni

e di campane per guadagnare all'ammirazione napoleonica
il popolo romano che punto non si sdilinquiva per Napoleone

1
Correspondance, XX, 16603, 16658.

2 Et d'un grand nombre de Virgile encore inconnus (sic), p. 371.
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ne per Miollis
i

. Ma le nove tinte, onde il Madelin ne vivifica

la persona e la comparsa nelle scene equivoche della costui

vita romana, sono cosi esagerate, che hanno dell'indeeente

e del romanzesco.

Nel decorso di tutto il suo libro le descrizioni di cotal ge-

nere sono coltivate con cura. Eppure nella fine, dopo 513 pa-

gine, che cosa ci ammannisce 1'Autore? Gi ripresenta le

galanterie delle donne roraane (egli si compiace assai nella

figura delle belle spalle ), descritte dal Thiebault come
accadute a cotesto generale nel 1798, galanterie che io credo

fantastiche per le due terze parti. Ma il vederle qui richia-

raate, mi sa di alcun che di nevropatico. E vero, che Tac-

cenno e un mal gusto rettorico per introdurre il lettore ad

una festa di ballo, data dal Miollis cinque giorni dopo la

prodezza assassina, eseguita il 6 luglio sul Quirinale e sul

Papa : nella quale, dopo sorbetti e controdanze, alcune dame

spaventate gia dai gendarmi di Radet fecero col suono dei

violini nelle sale Doria facile lega cogli official! di Miollis I

Ma chiediamo schiettamente se si possa essere piu vaneg-

gianti. Gi saranno state alcune dame, non lo so; ma nep-

pure 1'autore che le presenta, lo sa: e perche dunque descri-

vere cosi in lungo cotali grullerie ?

Pellegrino pero il tipo che egli ci presenta del Tournon,

prefetto del dipartimento di Roma: ha del Ganimede e del-

1'Apollo (p. 558-59). Oralo mostra nelle sale, dove riceve tutti

i lunedi, ora a cavallo per il Corso, ed ora in tournee per le

ville magnatizie de' castelli romani. Ah ! quelle ville incan-

tevoli dei monti della Sabina o dei colli Albani... dove fre-

scheggiava qualche principessa
2

.

1 Come 1'Alfleri, sempre rubesto cogl' invasori delle terre italiane, si li-

berasse della visita del generale Miollis in Firenze, visita reputata da lui

piii gravosa e accorante che nessun altro supplizio ,
si pud vedere nella

Vita ch'egli scrisse di se stesso al capo 29. Gf. A. ADEMOLLO, Gorilla Olim-

pica, (Firenze, 1886), p. 418; E. BERTANA, Vittorio Alfteri (Torino, 1902),

p. 247. Come poi quel ridicolo di Miollis si avesse dallo Zingarelli pepate

risposte, si puo leggere nell'op. cit. deH'Ademollo, p. 434.

2 Un dimanche de juin, c'est un apres-midi a la villa de Tivoli, chez-
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Ma di cotesto genere di vittorie nelle giostre de' cicisbei,

il ch. scrittore concede la palma ai governatore Miollis, a

cui tra breve affibbiera 1'appellativo di Catone francese ;

il quale non ostante lo sberleffe die gli ornava il volto, dava

e riprometteva a popolane e ad aristocratiche, come se le

tenesse tutte nella scarsella della sua giubba imperiale : pero

ci e presentato francamente siccome un adultero (560-61). E

subito, per darci a intendere lo sfarzo di questo Satrapo im-

periale, ci sciorina la descrizione di un ballo mascherato in

casa Doria, cosi sbalorditoio che fa venire alia mente le

scene delle Mille e una notte (561-65)
1

.

Gi continua poi per pagine e pagine le descrizioni delle

feste teatrali e delle pazzie carnevalesche, fino all'anno 1812:

il carnevale eziandio del 1813 fu brillante. In una di quelle

feste c'imbattiamo in questa uscita veramente inaspettata:

In casa Tournon, teste sposato, ossia nelle sale di Monte-

citorio si scorge tra i danzatori un giovane cavaliere, il quale

c'on brio pari alia passione mena la danza allegramente.

Chi e costui? E il future Pio IX! ~

*
* *

Se non che come per il principale cosi per i procurator!

1'ora di uscire di Roma era sonata. Murat e i napoletani

d'intesa coll'Austria avevano gia ne' principii del 1814 preso

la princesse Braschi, femme du maire de Rome, bien faite pour faciliter les

relations entre un prefet autoritaire et un maire embrageux (359). E pen-

sare che donna (non principessa) Gostanza Falconieri Braschi, sposata nel

1781 contava gia trenta anni di giogo jnatrimoniale, numerava assai parti

anche di gemelli, e allora toccava gia la cinquantina ! Mori in Napoli a' 17

di giugno 1813.

1 Tra le innumerabili mascherate di quella sera, fa pure entrare la Ro-

chefoucault-Borghese. La quale, se non andiamo errati, non venne in Roma
se non nell'anno 1833!

2 On y noit danser un jeune cavalier plein d'entrain qui montre pour
la valse comme pour toutes les institutions fran^aises, un juvenile enthou-

siasme... C'est le jeune comte Mastai Ferretti, dont les danseuses seraient

sans doute fort surprises si on leur reveiait que ce brillant valseur s'assoira

un jour sur le trone de S. Pierre* (571). Quanta esagerazione 1

1906, vol. 4, fasc. 1352. 10 10 ottobre 1906.
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possesso e della citta e delle cariche amrninistrative e po-

litiche. Gome allora il generale Miollis facesse vari tenta-

tivi di resistenza, come si chiudesse co' pochi soldati fran-

cesi in Castel S. Angelo, e come per nessuna opposizione

fattagli dai capitani di Murat vi si mantenesse sino ad una

capitulazione amichevole, sono cose conosciute.

Ora questo e il puuto culminante, nel quale il Miollis ci e

descritto siccome un eroe piu singolare che raro, quando
veramente in quel punto egli trovossi ridotto ad un'assoluta

impotenza: eppure allora Roma pote ravvisare in lui il Ca-

tone francese *. In quella vece nella turba de' patrizi romani,

chelasciavanol'imperatoreper darsi a Murat, lastessaRoma,

vale a dire il signer Madelin non iscorge se non la pro-

sapia dei liberti di Gesare 2
. Egli e poi senza pieta per il fran-

cese Lavauguyon, al quale Murat aveva dato il comando mili-

tare di Roma. Per lui quel nobile soldato e un traditore della

Francia e di Napoleone, perche obbedi al suo sovrano Murat

che aveva fatta la effimera conquista di Roma: come se Napo-
leone e Miollis avessero sopra Roma maggiori diritti che Murat

e il suo luogotenente Lavauguyon. Eppure noi crediamo che,

se il Lavauguyon avesse voluto prendere verso 1'ex governa-
tore Miollis quell'aria catoniana ossiadi arroganza, onde que-
sti faceva iattanza, gli sarebbe stato agevole di debellarlo e di

far prigioniero lui e la poca soldatesca che seco aveva in

Gastello. Ma la giudico cosa inutile, e lasciollo partire da

Roma nel marzo del 1814, senza vilta, ma senza corteggio.

Tale si fu 1'esodo dell' ex governatore napoleonico di

Roma, del quale non bastano Tapologia, ne i titoli onorevoli

prodigatigli dal signor Madelin 3 a purgare la memoria dalla

1 Rome enfin connaissait un Gaton, mais ce Caton etait un francais,

Sextus de Miollis (637).
* C'etaient les descendants non des Caton, mais des affranchis de

Cesar* (636).
a Get homme (Miollis) modere, courtois, timore, respectueux des choses

de 1'Eglise (233). A p. 681 riferisce un colloquio, che 1'ex procuratore ge-

nerale in Roma Le Gonidec, ebbe col Consalvi in Parigi dans les derniers

jours de 1814 (eppure il Consalvi lascio Parigi per Vienna a' 20 di agosto
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macchia, onde il Miollis ebbe bruttato il suo nome dinanzi

alia storia, coll'aver diretto ed ordinato 1'assalimento not-

turno del Quirinale e la cattura del Papa. La responsabilita

di quel delitto egli la potra spartire quanto si voglia col

Saliceti e col Murat; ma la parte ch'egli vi ebbe lo disonora

per sempre al cospetto, non gia di un'onesta da Catone, che

Miollis non ebbe mai, ma al semplice cospetto di una tal

quale nobilta di animo, la quale non permette neppure agli

uomini mediocri la perpetrazione di un delitto ne quella di

una vilta.

Ma anche di altre vilta la storia addebita il Miollis. Es-

sendo arrivata in Roma, vale a dire ivi mandata a domicilio

coatto, la ex regina di Etruria, Maria Luisa di Parma (19 ago-

sto 1811), fu ricevuta dal Miollis con molti onori, e subito

confinata nell'ex monastero di S. Domenico e Sisto. Ma nello

stesso tempo il Gatone Sesto de Miollis le fece estor-

cere tutte le gioie che portava seco, e consegnare nelle mani

dell'intendente alle finanze franco-romane, vale a dire al

signor Glaudio Janet. Ora costui nel fuggirsi da Roma a' 9 di

gennaio 1814 ebbe cura di portar seco il piccolo tesoro

dell'ex regina borbonica, invano risentitosene il governatore

Miollis, il quale gli spedi dietro subito una brigata di gen-

darmi
;

il Janet avendo cinque ore di precedenza, ne de-

luse la ricerca l
.

Sappiasi ancora, cosi un contemporaneo, a di 14 gen-

del detto anno!). Tra le altre cose il Gonsalvi gli avrebbe detto, togliendosi

il zucchetto rosso: Soyez convaincu que sous cette calotte il y a des idees

liberates . Schiettamente stentiamo a credere, che tali parole siano mai

uscite dulla bocca di un uomo accortissimo qual era il Consalvi, specie par-

lando con un ex impiegato napoleonico da lui non mai visto per 1' innan/i

ne conosciuto. Lo stesso Le Gonidec in una Nota inedita sembra poi scolpare

il Miollis dall'infamia della scalata, dicendo che ne ebbe ordine formale da

Murat (p. 680-81). Cio non toglie nulla alia moral ltd dell'azione; anzi 1'ac-

cresce, perche 1'ordine non sarebbe piu venuto da Napoleone, ma da un su-

balterno.

1 Questo Giannet nella sua fuga porto via tutte le gioie della regina

dell'Etruria, che Miollis le avea levate quando la pose in monastero, e che

consegno il medesimo a Giannet (Diario Fortunati, II, 672).
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naio 1814, che pochi giorni prima del sudetto operate dei

Napoletani *, Miollis si porto dal re di Spagna, facendogli

sapere con gran premura, ch'era necessario che si ritirasse

in cast. S. Angelo con tutta la sua famiglia reale, ed ancora

la sua figlia la regina d'Etruria. Ma Carlo re, che di gia

aveva scoperto il tradimento che si voleva fare, non gli dette

risposta alcuna. E la notte susseguente tento Miollis di far

portar via colla forza tutti li gia nominati soggetti; ma non

gli potette riuscire, essendo scoperto anche questo tradi-

mento ~.

II popolo poi, -udito ch'ebbe appena la finale catastrofe

di Napoleone, mostro in tutti i modi la soddisfazione che

ne provo, significando espressamente la sua liberazione dalla

dominazione violenta, usurpatrice, forestiera. Al Miollis ebbe

manifestate piu di una volta nel modo unico che gli fosse

concesso, vale a dire con quello della satira, quanto gli fosse

inviso ed incomodo, pregandolo e minacciandolo di lasciar

Roma e la villa Aldobrandini, ove aveva accumulate statue

e quadri con facile acquisto da padrone: il popolo gli si-

gnified in modo villano, che di lui aveva piene le tasche 3
.

E come di lui, altrettanto pensava deH'amministrazione

imperiale e degl'imperiali impiegati. Nel giorno 31 marzo 1814

girarono per tutta Roma le iscrizioni, che rappresentavano
i sentimenti del popolo sotto 1'espressione dei quattro no-

1 Indovinando e prevenendo gli umori dell'ex governatore imperiale di

Roma, il Lavauguyon aveva inviato una compagnia di soldati a palazzo

Borghese per proteggervi Carlo IV di Spagna che vi dimorava; un'altra a

S. Domenico e Sisto per la regina Maria Luisa, ed una terza a palazzo Ci-

marra, ove trovavasi di stanza il re Carlo Emanuele di Savoia. II Miollis

intendeva nientemeno che trascinar seco nelle segrete di Castel S. Angela
tutti que' sovrani : chi sa perche ?

* Diario Fortunati, II, 673.
3 Nella piazza delle carrette fu trorata afflssa la seguente iscrizione :

Sigr Miollis

Volemo sape

Quando ve ne annate

pe regola nostra

cha adesso si, che

Ce avete rotto il c... (Diario Fortunati, II. 611).
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vissimi: Morte a Napoleone; giudizio agli alleati; inferno

agl'impiegati; paradiso alii romani '. E in quello stesso

giorno correva manoscritto un sonetto, nel quale il popolo
svertava i servitori del governo usurpatore e diceva quali

erano 2
.

Quando invece ne' giorni 10, 11 maggio si seppe 1'arrivo

in Roma di Mgr Rivarola, Delegate apostolico del Papa, e

si vide affisso per la citta il novo programma liberatore, la

scena fu scambiata dalla notte al giorno. Per cui, osserva

il cronista, il quale scriveva allora senza timore, al tocco di

mezzo giorno, sonarono a festa per un'ora continua tutte

le campane di Roma. Ed il popolo a tal notizia fece grandi

evviva, specialmente con li spari; ed era venuto tutto fana-

tico per la consolazione di quest'improvviso avvenimento 3
.

Per descrivere poi i festeggiamenti coi quali la cittadi-

nanza romana accolse nel uo ingresso trionfale il glorioso

Pio VII, il nostro cronista usa nel suo linguaggio popolare

una espressione tanto sublime, che Tucidide non avrebbe

detto altrimenti : Per tre sere, dice egli, Roma pareva un

mare di fuoco 4
.

1
Ibidem, 677.

8 Scismatici appellanti, giansenisti,

perfldi ebrei, cattolici meniiti,

apostati, ribelli, e forusciti,

luterani, ugonotti, e calvinisti.

Politici, malnati, e rei sfatisti,

ruffianl, e sanguinari non puniti,

ciurmatori, buffoni e parasiti,

miscredenti, massoni, ed ateisti,

Preti ignoranti, e frati inalcontenU,

giovani scapestrati, e cecchi insani,

teste guastate e spiriti Insolent!,

Torbidi ingcgni, e cerveUacci strani,

o dati alle rapine e ni tradhnenti:

questi son delta Francia i partegiani,
3
Ibidem, 678.

4 Diario Fortunati, II, 679.
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Essen (Ruhr), 14-23 agosto, 1906.

6. Le adunanze chiuse e di sezione.

Le molte adunanze di societa e di federazioni, fin qui

accennate, sono per cosi dire la mostra esterna del Katholi-

kentag, sono il frutto consolantissimo, maturate nelle pre-

cedenti assemblee generali, ma non costituiscono a vero

dire il Gongresso, il quale tiene ogni giorno le sue pro-

prie torn ate, mirabili per 1'ordine e per la disciplina, onde

sono disposte, e per la fervida attivita onde si attende al

lavoro.

Le proposte dirette ad affermare, incoraggiare e pro-

muovere maggiormente 1'azione cattolica nel vasto campo
che le e proprio, devono esser presentate assai per tempo,
ed esaminate e vagliate da una commissione speciale e

quindi distribuite a stampa ai membri del Congresso, per-

che ciascuno possa studiarle a suo agio. Vengono poi lette

e discusse nella particolare sezione con assai ampia liberta

di parola. Le adunanze di sezione, che si tengono contem-

poraneamente nelle prime ore del pomeriggio, sono per

conseguenza la parte piu importante e piu interessante del

Gongresso, e vi affluiscono gli uomini piu eminenti in ogni

singolo ramo e recano neH'illustrare la proposta e nel di-

scuterla e sostenerla il prezioso tribute della loro personale

esperienza. Forse per riguardo all'ora un po' grave della

1 Relazione del p. ANGELO DE SANTI, nostro rappresentante al Congresso
cattolico di Essen. Vedi i quaderni precedent! del 15 sett. p. 662-672 e del

6 ott. 23-38.



AD ESSEN 151

giornata, vi si sta con ogni miglior agio, e nel corso delle

trattazioni non si dimentica il buon umore che i tedeschi

sanno mettere si bene nelle cose loro anche piu serie.

All'adunanza delle sezioni risponde Vadunanza chiusa,

la geschlossene Versammlung, come la chiamano
;
si tiene ogni

mattina nella grande sala musicale della Saalbau e non vi

sono ammessi se non i soli membri del Gongresso. Quivi il

Comitato locale propone la presidenza effettiva ed onoraria

del Katholikentag e rassegna i poteri fino a quel momento

esercitati; quivi pure si eleggono i nuovi membri del Comi-

tato centrale, il quale sotto la presidenza permanente dell'il-

. lustre conte Droste zu Vischering, degnissimo successore del

principe di L6wenstein, deve provvedere al Gongresso futuro

e vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni prese nei Con-

gressi precedenti ; quivi infine si trattano tutti gli affari del

Gongresso e si propongono e si discutono novamente le pro-

poste delle sezioni, chiedendo sopra ciascuna il parere del-

1'assemblea. Quanto viene qui conchiuso ha valore definitivo,

e pero le adunanze chiuse rappresentano 1'autorita propria

del Gongresso e sono particolarmente solenni per la presi-

denza stessa del Congresso che le dirige, per la parte che vi

prendono i signori del Gomitato locale e centrale e per la

grande frequenza dei congressisti.

Particolarmente accetta fu quest'anno la nomina del pre-

sidente del Gongresso nella persona dell'illustre deputato

del Gentro e consigliere di giustizia, sig. Grober, e dei due

vicepresidenti, del barone von Twickel, possidente di Sto-

veren e presidente del Bauernverein di Vesfalia, e del se-

gretario dei lavoratori e deputato di Essen signer Giesberts.

II Grober e 1'uomo tra' piu influenti del Gentro, da

tutti conosciuto per la straordinaria popolarita, onde avvince

le moltitudini con la parola spontanea, incisiva, condita

di sale e di pepe. Gia piu volte 1'ebbi ad udire nei prece-

denti Congressi, e sempre mi fece 1'impressione di un Credo

ambulante : tanto e profondo il suo sentire cattolico, tanto
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viva la sua fede. La presenza stessa gli concilia subito

simpatia, alto com'e della persona, ben proporzionato di

forme, con lunga ed ampia barba che gli scende maesto-

samente fin oltre il mezzo del petto e gli da 1'aria del

cappuccino: vocazione alia quale, cosi si dice, avrebbe

consecrata la vita, se il Signore non gli avesse indicata

altra via, altra missione, quella dell'azione pubblica e poli-

tica a servigio della Chiesa; ed egli vi si dedic6 con tanto

ardore e sacrificio di se stesso, che per non avere in

quella impaccio di sorta alcuna, rinuncio perfmo alle gioie

di vedersi intorno una propria famiglia. Innanzi ad uomini

di codesta tempera, e ve ne sono parecchi, il cuore si allarga

e chiede al Signore, che li protegga e mantenga per molti

anni ancora, esemplari e modelli dell'azione cattolica av-

venire.

Se il Grober fu salutato dall'assemblea con entusiastica

ovazione, al nome del Giesberts pareva addirittura inabis-

sasse la sal a. Egli e un operaio, un bel tipo di operaio : colore

piuttosto abbronzato, forma tarchiata, nerbo di muscoli e

mano incallita; ma la fronte alta, spaziosa, la figura maschia

e insieme serena del volto, e due occhi vibranti rivelano 1'in-

telligenza dell'anima. Fu egli dapprima semplice operaio

macchinista nelle officine tipografiche della Kolnische Volks-

zeitung. Quivi all'assiduita del lavoro aggiunse 1'educazione di

se stesso nelle questioni piu vive del ceto suo, e messosi den-

tro all'azione cattolica ed addestrato per lunghi anni nelle

associazioni operaie a promuoverne il bene, soprattutto con la

parola naturalmente calda e vibrata, divenne 1'idolo dei suoi

compagni, segretario dei lavoratori, finche nella scorsa pri-

mavera fu portato in trionfo alle elezioni di Essen qual de-

putato del Gentro ed ora gli e dato Falto onore di presie-

dere il Gongresso, accanto a tanti uomini, illustri per censo,

per nobilta di nascita, per meriti insigni nella vita politica

e nell'azione cattolica.

II significato di questa elezione e profondo assai, perche
dimostra con quale spirito veramente cattolico si proceda in-
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nanzi, cessando assolutamente ogni differenza di casta e di

classe, unendosi insieme in patto fraterno grandi e piccoli

ed avendo unicamente innanzi agli occhi il bene comune

da sostenere e promuovere con gli strumenti, che si sti-

'mano piu acconci. L'ebbe a notare il Giesberts stesso, al-

lorche si levo a ringraziare commosso 1'assemblea in nome

proprio e degli operai cattolici : Eleggendo oggi a far

parte della presidenza un operaio, avete dimostrato che per

ridurre alia pratica 1'ideale nostro cattolico, voi bramate di

avere con voi collaborator! di ogni condizione di vita . Ed

il presidente, nell'accogliere il ringraziamento, dichiaro che

1'aver potato finalmente eleggere alia presidenza un operaio

era bensi un fatto nuovo e memorando nella storia delle

adunanze generali, un nuovo segno della tendenza oramai

impressa ai lavori deH'assemblea, ma nello stesso tempo
un tenue atto di pubblica riconoscenza per quel molto che

1'azione cattolica in Germania deve al ceto operaio.

Prima di licenziare il Katholikentag al lavoro suo proprio,

che come ho detto e 1'esame definitive delle proposte gia

discusse nelle sezioni, il presidente fece pubblicamente due

dichiarazioni di molta importanza e per tutti istruttive.

La prima e che scopo principale del Gongresso e di ce-

mentare 1'unita de' cattolici e la loro fermezza nella fede;

per conseguenza rimane escluso dalle trattazioni tutto cio

che sa di controversia, non solo religiosa o confessionale,

come dicono, ma eziandio tutto cio che in qualsivoglia modo
si va disputando tra' cattolici stessi. Trattiamo solamente

di question! di principio e di pratica, intorno alle quali pos-

siamo stimare che si giudichi allo stesso modo ed unanime-

mente dalla maggior parte del popolo cattolico. Qui sta

il segreto della concordia mirabile, che tutti lodano nelle

adunanze cattoliche di Germania e che non sarebbe diffi-

cile imitare anche altrove, se pure si presupponga la previa

concordia ne' principi fondamentali, nelVabbicci dell'azione

cattolica. Disgraziatamente tra noi in Italia, anche questo

semplicissimo abbiccl e stato abbuiato. Eppure erano si
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chiare, si precise, si facili, si larghe, le norme dateci dal

S. Padre nella sua splendida Enciclica II fermo proposito.

A queste norme si ritorni adunque con intimo senso di

filiale ossequio e con quello spirito di sacrificio e di abne-

gazione di se stesso, che e la condizione indispensabile

d'ogni bene.

L'altra dichiarazione e che 1'adunanza generale dei catto-

lici tedeschi e adunanza cattolica e non gia politica, ne molto

meno adunanza del Centre. II Centro & un partito politico, e

se per questioni politiche il Centro vuol radunarsi ha modo di

farlo enon habisogio perci6 del Katholikentag. Simile dichia-

razione ritorna spesso, specialmente in bocca ai deputati

quando parlano nelle tornate, ed e necessaria contro le

accuse continue dei protestanti arrabbiati, che travisano le

cose a ragion veduta per seminare odio contro il partito

del Centro, creargli intorno 1' isolamento, e se fosse possi-

bile, spiantarlo addirittura, come quello che per la sua sup-

posta ragione di partito cattolico, sta cecamente agli ordini

della supreraa autorita della Chiesa; cosi altro odio nuovo

si attizza contro la Chiesa stessa, chiamandola responsa-

bile di quanto opera il Centro ed accusandola di frammi-

schiarsi indebitamente nelle cose di governo. Nei primi anni

a dir vero, com' e gia noto, si era costituita presso il parla-

mento una fraziom cattolica. Ma fu subito vittima del boycot-

tage, ed il Windthorst, finissimo, die' volta alia chiave e

dichiard il Centro strettamente politico, cosi pero che tutti i

suoi uomini giudichino sempre in ogni questione secondo i

principii cristiani e cattolici e si levino in ogni caso a sostegno

dei diritti della Chiesa sul terreno costituzionale. Posto

1'odierno ordinamento degli Stati, e impossibile concepire

altrimenti la presenza di cattolici nelle Camere legislative,

e fa meraviglia, come un principio si chiaro non ancora si

capisca da alcuni, non dico in Germania, dove anche il piu

zotico contadino cattolico sa tutto questo, ma altrove, tra

noi per esempio in Italia.

Nel resto, le tornate chiuse e di sezione procedono tutte



PER LA 53ma ADUNANZA GEN. DEI CATTOLICI TEDESCHI 155

eguali, se qualche particolare incidente non ne rompa, non

diro la monotonia, che non c'e in tanta varieta di materie,

ma I'uniformita della trattazione.

Ne ricordo uno solo.

Bitte urns Wort! Ghiedo la parola! si senti improv-

visa una voce a destra della sala, il martedl, nell'adunanza

della seconda sezione.

E il presidente: Ha la parola il signer... il signor... Oh

guarda, non m'ero accorto che trattasi di una daraigella!

Ha dunque la parola la signorina Barbara Grass.

La brava signorina Barbara Grass, segretaria delle la-

voratrici cristiane a M. Gladbach e direttrice del periodico

Die christliche Arbeiterin, parlo con voce argentina e con

fervida eloquenza sulla proposta da lei presentata in bene

delle lavoratrici. Tutti erano ammirati per la gran novita

intentique ora tenebant in un silenzio profondo, che poi alle

fine scoppio in fragorosissimo applause, tanto che il pre-

sidente, ringraziando 1'oratrice, la invito a novamente illu-

strare la sua proposta nell'adunanza chiusa della dimane.

La dimane fu ascoltata la giovane con eguale attenzione.

II vicepresidente del Gongresso, presentandola al pubblico,

noto, che a dir vero le signore non potevano essere membri

del Katholikentag, ma che si faceva per lei un'eccezione,

poiche alia proposta mancava il relatore-uomo. E la Grass

di ripicco, pero in tono scherzevole:

Verra forse tempo che anche le signore, anziche il biglietto az-

zurro (quello per le signore), avranno anch'esse il bianco (quello

dei congressisti)! Perocche, miei signori, chi ha in mano la donna,

ha in raano la gioventu, il futuro. Sia detto questo particolarmente

per la condizione operaia. L' educazione della gioventu pesa quasi

per intero sulla donna, sulla madre. Quando voi strillate sulla ro-

vina della gioventu, eh via, voi, voi uomini ne avete un po' la colpa;

gli uomini hanno lasciato le donne, un po' troppo a lungo, lontane

dall'organizzazione e senza quei mezzi eccellenti che servono all'edu-

cazione e formazione degli uomini. Intendo pero che gli uomini, i la-

voratori, stanno in prima fila nelle lotte politiche e sociali, ed era

giusto che i dirigenti dell'azione cattolica se ne occupassero con

vivo zelo.
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Barbara Grass fu applaudita e passo innanzi a svolgere

1'argomento suo proprio.

L'attivita femminile in Germania e consolante assai per

le moltissirae opere in bene di ogni sorta di persone: opere

religiose, opere caritative, opere sociali, opere di scienza e

di cultura. E se in passato mancava una conveniente orga-

nizzazione, quest'e ora energicamente promossa dal Frauen-

bund o Lega femminile, che insieme e centro di propaganda
intellettuale alia maniera del Volksverein con sede a Colonia,

ed ha periodici proprii e corsi d'istruzione e adunanze par-

ziali e generali, sempre frequentatissime. Contuttocio rimane

ancor fermo il principio che le signore non possono avere

parte attiva nel Katholikentag, ed il presidente sig. Grober

nel suo discorso alia prima adunanza pubblica, salutando

gentilmente le signore che in gran numero stipavano le

tribune, disse scherzando: Per ora non possiamo loro

offrire, se non un posto riservato tra gli uditori (ilarita).

E poco davvero, ma diamo questo poco di gran cuore

(ilarita). Vogliano pero le signore nelle nostre adunanze

far tesoro di utili suggerimenti, facendone poi Fapplicazione

tra le pareti domestiche a bene della famiglisi(approvazioni).

7. Le risoluzioni.

II presidente del Congresso, fin dal suo primo discorso

nella tornata chiusa, accennando alia grandiosa sfilata dei

lavoratori, che dovette senza dubbio commuovere anche

i cuori piu duri, piu duri dello stesso acciaio delle fabbriche

Krupp (ilarita), sclamava con magnifico tratto d' elo-

quenza: Chi ha veduto ieri passarsi innanzi il grande
corteo dei lavoratori, deve dire che uomini di questa fatta

sono ben degni che tutte le forze che ci rimangono siano

impiegate per loro! Chi ha fissato quegli occhi raggianti,

chi ha considerate 1'entusiasmo di quell'armata generosa,

con vera gioia del cuore s'adoprera in far qualche cosa per

loro !
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E in vero 1'adunanza generale di Essen ebbe a manife-

stare in mille modi, il suo zelo per la classe lavoratrice, sia

nelle dimostrazioni esterne, sia nei discorsi delle assemblee,

sia massimamente nelle risoluzioni della seconda sezione,

piu propria della questione sociale. Ecco come il deputato

Herold, presidente della sezione, dichiarava compiuti i suoi

lavori :

Per tutte le condizioni di persone, dalle piu alte alle piu basse,

la sezione ha preso risoluzioni unanimi. Si scorge da cio che le diffi-

colta social! dei nostri tempi possono essere tutte risolte in priraa

linea sul fondamento della fede cattolica, congiunta insicme con 1'eser-

cizio pratico della carita fraterna (approvazioni). Se questi propositi,

concepiti nella sezione ed approvati da voi siano da tutti niessi in

esecuzione, una buona parte della questione sociale potra dirsi ri-

solta (vivi applausi).

Ma come scendere alle risoluzioni particolari senza scri-

vere un volume? Eppure quest' e il lavoro sostanziale del

Congresso ed insieme il programma del lavoro pratico fu-

turo, proposto ai cattolici. Mi restringero dunque ad alcuni

brevissimi sunti ed in nome della grande importanza della

materia, mi si perdoni 1'aridita dell'esposizione.

Si vuole ovviare ai gravissimi danni material! e morali che reca

seco la sempre crescente immigrazione dal contado nei centri indu-

strial!, col promuovere piu attivamente ed intensivamente il benessere

dei contadini e della popolazione rurale, con 1'assistenza piu vigilante

dei gia emigrati e con 1'assidua istruzione di coloro che lavorano

fuori a stagione e nei mesi d'inverno ritornano alle case loro. Per

la classe degli artigiani si vogliono moltiplicare le societa loro pro-

prie, i corsi e le scuole per la formazione ed addestramento dei gio-

vani e dei maestri. Cosi pure devono essere promosse e moltiplicate

le societa commerciali a sostegno e difesa del grande e piccolo com-

mercio, con tutti i sussidii di banche di credito, di casse di risparmio

ed altri mezzi di cooperazione, oltre i corsi d' istruzione, le confe-

renze e 1'attiva propaganda per mezzo della stampa.

La questione operaia e stata studiata con ardore vivissimo; si vuol

promuovere ad ogni modo la riforma sociale col far riconoscere la

capacita giuridica della societa di lavoratori e con 1' introduzione delle

camere di lavoro: si vuole lo stabilimento legale delle otto ore di la-

voro, specie nelle fucine, e cosi pure il pieno ordinamento per legge
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dell'Impero della classe del minatori. Sulla questione important!ssima

delle tariffe, dopo forte dibattito nella sezione, fu riconosciuta 1'as-

soluta necessita di una riforma del contralto operaio tra lavoratori

e padroni, rispondente alle mutate condizioni economiche, fondando

officii di tariffa e di accordo, com'e gia in opera con ottimo frutto

quello per le fabbriche ed industrie affini del circondario renano

vesfalico con sede in Essen sotto la direzione di un presidente im-

parziale, e tulto questo a fine di sciogliere paciftcamente le differenze

che insorgono tra capitale e lavoro e di mettere un freno od anche

di impedire gli scioperi e gli intralciamenti, che gravemente nuocono

cosi all' industria come ai Javoratori che vi prendono parte.

Parimente si stima assolutamente necessario, che le amministra-

zioni comunali s' impongano una ben ordinata politica sociale, a com-

plemento della cura che ne ha lo Stato per mezzo della legislazione e

pubblica amministrazione ;
e quindi al tutto necessario soddisfare in

modo singolare ai bisogni delle grandi masse degli abitanti circa 1'abi-

tazione e la pubblica igiene; combattere la disoccupazione, specie

organizzando la dichiarazione del lavoro che occupa ciascuno, sul

fondamento della parita; promuovere la condizione industriale con

avere miglior riguardo agli artigiani nella distribuzione di pubblici

lavori, col sostenere istituzioni cooperative e scuole di perfeziona-

mento e di singole arti speciali e corsi d' istruzione pe' maestri, non

dimenticando le istituzioni, atte a promuovere la cultura delle lavo-

ratrici nell'economia domeetica; in fine istituire in ogni comune com-

mission! social!
,
alle quali appartengano membri di ogni condizione

di persone e piii in particolare rappresentanti della classe lavoratrice.

Si vogliono sostenere per ogni modo e piu largamente diffondere

le societa femminili, specie in bene delle lavoratrici, e soprattutto

si deve promuovere col piu efflcace aiuto il Frauenbund (Lega fent-

minile) in tutta 1'estensione delle sue opere molteplici, ecc. ecc.

L'amor del prossimo, inteso rettamente secondo i prin-

cipii del Vangelo, spinge il sociologo ad educare il popolo
nelle virtu naturali e cristiane, perche da se medesimo prov-

veda al suo miglioramento materiale e morale, e quest'e nella

somma la soluzione della questione sociale dai cattolici pro-

mossa. Ma quando il popolo e afflitto da raiseria irrepara-

bile, da malattie, da disgrazie fortuite, o nelle varie circo-

stanze della vita si trova abbandonato e privo di direzione

e di consiglio, ecco venirgli innanzi, dolce, amorevole, la

carita cristiana. Questa parte dell'attivita dei cattolici te-
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deschi e forse meno conosciuta, appunto perche 1'altra, phi

universale e di piu difficile soluzione, attrae maggiormente
1'attenzione del pubblico; ma non e per questo meno splen-

dida ed istruttiva.

Un solo sguardo ai lavori della terza sezione e si dovra

tosto ammirare la moltitudine delle opere caritative in Ger-

mania e 1'avvedutezza onde sone regolate. Anche qui rias-

sumo brevissimamente.

La Lega di tutte le associazioni di questo genere (Caritasverband)

dev'essere estesa in misura ancor piu larga e celebrare i suoi proprii

Congress! e moltiplicare le associazioni diocesane e locali e promuovere
i segretariati di carita, perche ad ogni bisogno sia pronto il soccorso.

Per gli ammalati mancano in piu luoghi, specie nel contado, le suore

di carita : si devonodunque moltiplicare leinfermierelaiche, soprattutto

le volontarie, provvedendole di mezzi per la necessaria istruzione e piu

in particolare sostenendo la Lega caritativa con sede in Arenberg,
che a questo scopo apre scuole e corsi particolari.

Non basta dedicarsi alle opere di beneficeza, neppure basta a questo

il solo sacrificio di se stesso
;
se il frutto ha da essere largo e fecondo,

conviene procedere con piena conoscenza teorica e pratica dei mezzi mi-

gliori e dei metodi piu sicuri per ben esercitare la carita
;
a questo fine

si sono istituiti corsi d'istruzione in varie citta, la cui frequenza il

Congresso raccomanda.

Per le donne e le giovani pericolanti e per la fanciullezza abban-

donata vi sono piu di venti societa, dirette e sostenute con mi-

rabile zelo da eccellenti signore ;
or tali societa si devono molti-

plicare e con esse le case di rifugio ed altri simili provvedimenti

indispensabili. Si devono pure sostenere e moltiplicare le societa

per la protezione delle giovani viaggianti, istituire sempre nuove

scolte alle stazioni ferroviarie, e come esige la natura dell'istituzione,

queste societa devono stringers! insieme nella Lega nazionale con

sede a Friburgo di Brisgovia, e piu ancora nella Lega internasionale

con sede a Friburgo di Svizzera.

Gli operai italiani si spargono per tutto in Gerraania e la Lega
caritativa ed in genere tutte le altre societa cattoliche tedesche

devono sostenere 1' Opera di Assistensa degli operai italiani in Europa
ed in Levante e promuovere le stazioni di missione per loro ed i

speciali secretariati del popolo, costituiti da lavoratori italiani ; il

Congresso loda altamente 1'operosita di molti sacerdoti tedeschi che

conoscon la lingua e si occupano degli italiani, come pure raccomanda

la diffusione del periodico La pairria, pubblicato per cura dell' Opera
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cli assistenza. Conviene occuparsi eziandio efficacemente degli emi-

grant! e degli ospizii per loro nei porti piu grandi ;
del servizio di-

vino sulle navi e della cura degli emigrati, appena essi giungono alia

loro destinazione.

Gli storpii e gli invalid! e gli asili di cura e di soggiorno per questi

poveri disgraziati noti furono dimenticati, come neppure la cura si-

stematica pei viziati di alcoolismo ed i provvedimenti da prendere

per loro bene appena siano guariti.

II clero, i presidi di tutte le societa cattoliche giovanili, come

pure i parenti ed i loro sostituti, prendano a cuore col massimo

zelo i giovani cattolici destinati al servizio militare, istruendoli nei

loro stretti doveri verso il trono e 1'altare e coltivando in loro lo

schietto sentimento di pieta per la religione e per la patria *, ecc. ecc.

Ma pur dovendo far punto, non tralascero quel che anzi

dovevo ricordare in primo luogo, come in primo luogo fu di-

scusso nell'adunanza chiusa del lunedi. Gli animi di tutti

erano comraossi per la lettura del Breve pontificio in risposta

alia lettera, gia spedita per tempo dal Gomitato locale,

e s'era con entusiasmo aderito ai telegrammi di ossequio

che la presidenza spediva quella mattina stessa al Papa ed

all'Imperatore, quando fu aperta la discussione sulla prima

proposta intorno la questione romana. Sorse a parlare

1'eloquente deputato del Centre, dott. Porsch, in sostanza

nei termini seguenti :

E dovere di amor figliale, come sempre abbiam fatto neli'aprire

i nostri lavori, di volgere il primo nostro pensiero alia condizione

in cui versa il Padre cornune della cristianita. Noi speriamo, noi

desideriamo, noi imploriamo da Dio, che siano alleggerite al S. Pa-

dre le gravi cure che 1'opprimono e che nella Sede, dove egli vive

gia da 2000 anni, gli sia creata una posizione tale, che sia piena-

mente da lui accettata e che gli conseuta la piena indipendenza nei

governo della Chiesa. Lo stato suo presente porta inoltre con se,

che anche le sue rendite sono ristrette. Ne segue che siamo dop-

piamente obbligati di aiutare il S. Padre con largizioni maggiori per

1 E questa la prima volta che nei Congress! cattolici di Germania si

tocco dell'esercito; ma doveva farsi, poiche il dott. Liebknecht, figlio del noto

socialista e rivoluzionario, non si perito 1'anno scorso, nei Congresso socia-

lista di Jena, di mettere a voti 1'iniqua proposta che le giovani reclute, prima
ancora che entrino nell'esercito, vengano educate all'idea rivoluzionaria,

perche da parte loro non si abbia piu a temer nulla contro il nemico interno !
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1'Obolo di S. Pietro, come gia s' e stabilito 1'aimo scorso a Stras-

burgo. Anche 1'Episcopato ha inviato lettere in questo senso, cosi

ad eserapio il vescovo di Munster. Un giornale di Berlino, sempre
avverso alia Chiesa, se ne e approfittato per dire che in quella let-

tera si contenevano menzogne, sapendosi pur da tutti i grand! sfoggi

della corte papale (rumori). Ora, miei signori, non il vescovo di

Munster ha detto menzogna, ma il bugiardo giornale di Berlino,

nemico della Chiesa ! (giustissimo). Le rendite dell'Obolo di S. Pie-

tro non sono destinate al mantenimento della corte pontiflcia, si

bene a rendere possibile il conveniente governo della Chiesa in tutto

il mondo. Naturalmente il Papa ha bisogno di mezzi anche per la

sua corte, la quale si deve pur comporre di uomini. Ma a tutti e

noto con quanta parsimonia il Papa presente ed il suo antecessore

hanno regolata la loro corte. II danaro di S. Pietro e propriamente
destinato pel governo della Cbiesa, perche questa sia libera ed indi-

pendente. I cattolici francesi, assai generosi in passato, saranno

ora costretti a restringere le loro offerte, dovendo essi stessi, per i

proprii loro bisogni, impiegare mezzi molto maggiori che non in

passato. E pero ripeto con ogni insistenza la raccomandazione,

perche tutti si adoperiiio nel raccogliere abbondanti collette per

1'Obolo di S. Pietro. Preghiamo quindi che sia approvata la se-

guente risoluzione :

La 53 adunanza generate dei cattolici di Germania, come tutte

le adunanze precedent!, presenta al S. Padre in Roma, il Papa Pio X,

1'espressione della sua intima venerazione e fedelta flliale. I catto-

lici tedeschi coi cattolici dell'intero mondo devono di continue esi-

gere apertamente, che il sommo loro capo ecclesiastico, il Papa,

goda di una piena e reale indipendenza e liberta, la quale e la con-

dizione previa assoluta per la liberta ed indipendenza della Chiesa

cattolica. Solo allora potranno essi considerare come assicurata que-

sta liberta ed indipendenza, quando sia ristabilita una tale condi-

zione di cose, alia quale anche il Papa da se stesso possa dare la

sua approvazione. Intanto noi continueremo a prender parte attivis-

sima ai bisogni della S. Sede. Considerando le difficolta sempre cre-

scenti circa la condizione finanziaria della S. Sede, 1'adunanza gene-

rale prega tutti i cattolici tedeschi di sostenere di continuo e gene-

rosamente 1' Obolo di S. Pietro, affinche il S. Padre si trovi nella

possibilita di provvedere ai bisogni della Chiesa con la massima

indipendenza ed in piena misura.

La risoluzione fu accolta unanimemente con intermina-

bili applausi.

1906, vol. 4, fasc. 1352. 11 11 ottobrc 1906.
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So da fonte piu che sicura, che in conseguenza della

raccomandazione fatta 1'anno scorso nell'adunanza gene-

rale di Strasburgo, 1' Obolo di S. Pietro in Germania fu

notabilmenie piu abbondante che non negli anni precedent!.

Tratterebbesi ora di mettere in esecuzione un disegno nostro

particolare e sarebbe 1'organizzazione di una Lega interna-

zionale della stampa cattolica per I'obolo di S. Pietro, con sede

central e al nostro officio della Civilta Cattolica in Roma,
e tutto in questo semplicissimo senso, che le somme com-

plessive accolte e registrate nei singoli giornali cattolici delle

varie nazioni, fossero a noi rimesse, notate nei nostri qua-

derni e consegnate al Sommo Pontefice. Ne ho fatto parola

privatamente con alcuni piu illustri capi del movimento

cattolico di Germania, e li trovai propensissimi e n'ebbi

incoraggiamento non poco; molto piu sapendosi che le

raccolte per 1' Obolo di S. Pietro erano per parte nostra

gia da piu mesi incominciate con particolare soddisfazione

del S. Padre e con frutto di offerte oltre ogni aspettazione

generose, provenienti da ogni parte del mondo e non poche

traqueste della stampa cattolica. Un altr'anno, se piace aDio,

se ne potra fare proposta formale anche all'adunanza gene-

rale di Wurzburg, mentre intanto occorrerebbe stendere le

prime fila dell'organizzazione in Germania, perche la riso-

luzione da prendere abbia un primo fondamento pratico

e gia dimostrato sicuro.

Mi resta a dire delle adunanze pubbliche del Gongresso,
che quest'anno furono particolarmente solenni. Ma di cio

brevemente in un prossimo quaderno.
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lazioni di Matilde di Hackeborn. 6. Le incertezze del D'Ovidio intorno

agli angeli ed a Matelda. Perche Catone stia a' pie della sacra montagna
e Matelda in vetta nel Paradise terrestre, ma separati dalle cornici

purganti 1'amore disordinato. 7. Alcune osservazioni agli argomenti
del D'Ovidio contro Matilde di Canossa, a pro di Matilde di Hackeborn.

8. Le scene del Paradise terrestre dantesco agli occhi dei contemporanei

del poeta e de' suoi moderni lettori. I rebus e le sciarnde del Pnrga-
torio. Gonclusione.

V.

Dissentiamo invece dal D'Ovidio rispetto alia fonte del

ravvicinaraento del Purgatorio al Paradiso terrestre, sgor-

gante,secondo lui e altri, dalle rivelazioni di Matilde di Hacke-

born. Se pur qualcosa 1'Alighieri ne seppe, cosa che finora

niuno riusci a dimostrare o chiarire pienamente, dove egli go-

dere ehe Dio avesse per visione graziosa raostrata alia mo-

mtca tedesca una larva di oltremondo, la quale tanto arieg-

giasse quello da se architettato. Perche, senza negare che egli

per costruire il suo mondo o la sua poesia non isfruttasse con

gusto e seriso mirabile d'artista squisitissimo quanto di

meglio le immaginazioni, i disegni, e 1'arte altrui gli offri-

vano ;
il Purgatorio, quale ci vien da lui presentato, e con-

nesso col Paradiso terrestre, come col centre donde emana
la prima e a cui converge I'ultima idea del secondo regno.

Qualche nesso sporadico di parti qua e la s'incontra nella

letteratura anteriore, teologica o poetica, classica o me-

dievale, mondana o mistica
,
ma it nesso e 1'armonia com-

plessiva, quale da noi si chiari, non procede che dal Genesi.

Del resto, la visione matildina de' sette gradi purgativi

disposti su pel monte, nel cui vertice sta il trono della Tri-
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nita coronato dal nodo aureo della divinita co' quattro rivi

procedenti della divina sapienza, della divina provvidenza r

della divina grazia o abbondanza, e della divina volutta ',

e a cui vicino s'erge il trono di Maria, che canta un inno

al Figliuolo col coro delle vergini, ripetuto da' Patriarchi,

da' Profeti, dagli Apostoli, da' Martiri, da' Confessori e da

S. Benedetto, questa visione, diciamo, accoppia non il Pur-

gatorio col Paradiso terrestre, ma addirittura coU'Empireo,

Di quell'Orto, confessa il D'Ovidio, ove Matilde ammiro il

Trono divino e della Vergine, non ci si dice, che sia il Pa-

radiso terrestre, ne del Purgatorio ch'ei sia proprio sotto

all' Orto
; eppoi la trasmigrazione delle anime da quello a

questo ed il rapimento di Matilde, Vassunzione da questo

a quello, potrebbero insinuarci che i due luoghi siano stac-

cati affatto
2

. E la cagione par chiara. Quell'Orto non era

il Paradiso terrestre, ma il celeste; la presenza della Tri-

nita col suo trono non ci permette di dubitare, benche fosse

solo per fantastica rappresentazione, e in cio il d' Ovidio

s'accorda con noi.

Rimane pertanto sotto il Paradiso celeste solo il Pur-

gatorio e per avventura non contiguo ad esso, co' suoi sette

gradi dell'Umilta, della Mansuetudine, deU'Amore, dell'Ob-

bedienza, della Gontinenza, della Castita, e della Magnani-

mita, virtu le quali press'a poco contrastano a' sette vizi

capitali, tutti. fuorche la gola. ivi accennati. Ne questa vi-

sione coi sette peccati capitali accomodata alia benedettina

fara meraviglia, ove si ricordi che per regola
3 essa udiva

sovente la lezione spirituale tolta dalle Collazioni di Gas-

siano, tra le quali la quinta ragiona a lungo dei sette o otto

vizi. Che le sette cornici dantesche sieno un rimaneggiamento
di questa visione, e che di qui venisse aH'Alighieri la spinta

a tagliare nel monte, su cui frondeggia ii Paradiso terrestre,

il suo settemplice ripiano con le scalette intermedie ci sembra

far torto al genio deU'Alighieri Pammetterlo, come fu gia

1 Del gaudio celeste dice la Scrittura, Ps. 35,9: Torrente voluptatis tuae

potabis eos. -
Op. c., pag. 490, 495. "

Regula S. Benedicti, c. 42.
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un torto fattogli suH'inizio del secolo scorso, quando alia

Visione del monaco Alberico si ascrisse in gran parte il

merito della larga costruzione de\YInferno. Lo schema scien-

tifico, fiJosofico e teologico de' tre regni precede, a nostro av-

viso, tutto 1'edificio materiale. Nella larghezza e varieta delle

linee anco piu generaJi, come YInferno ci richiama YEtica

Nicomachea, e il Paradiso la teorica della carita sparsa

pe' cieli, cosi il Purgatorio ci presenta i sette vizi capitali che

colle loro figlie abbracciano sott'altro aspetto tutte le colpe

dell'ordine morale. Questo grand' esercito gregoriano di vizi

maggiori e gregarii, con profonda tattica etico-teologica, lo

scagliono il poeta su pel dosso del monte coronato del Pa-

radiso terrestre, ne dove stentar molto ad intagliarvene da

se gli accampamenti, anche se durante il lavoro gli venne

a rischiarare il terreno qualche lampo d'oltralpe ; egli, alta

fantasia
,
che con assai piu minuzioso magistero d' arte

aveva dianzi diviso e suddiviso il baratro infernale per di-

stribuirvi 1'immenso popolo che il possiede.

VI.

Alle incerte e dubbie linee, per cosi dire, della plastica

materiale del secondo regno il D'Ovidio aggiugne, con garbo

pero, e con quell'arte fine e lusinghevole ch'e suo privi-

legio, quell e che riguardano i personaggi. Non ch'egli non

faccia del suo meglio per accertarne i lineamenti, gli atti.

le intenzioni, lo scopo e gli uffici, ma, con tutto il buon

volere, molte cose restano ancora nell'ombra, e molte bril-

lano d'una luce, vivace, se si vuole, ma che non persuade
I'occhio della loro veracita obbiettiva. Degli angeli, per

esempio, dice assai, e assai bene, ma si fatti ufficiali

escono dalle sue mani quasi decimati. I due angeli che

ogni sera scendono dal cielo contro il serpente , perche
limitati alia valle, vi sono avventizi *, e perdono pero
il grado di ufficiali . Sommati i custodi de' sette gironi

1

Op. cit. pag. 321, 323.
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col nocchiero tra il Tevere e il lido della purgazione, si

avrebbero dieci angeli in ufficio continue . E se s'ha a

salvare un bel numero nove, quello dell'angelo navicel-

laio si vuol considerare a parte
4

;
cosicche risica d'esser

escluso dal numero degli ufficiali proprio quell 'angelo,

all'apparir del quale il maestro grida al discepolo:

Ecco 1'angel di Dio, piega le mani :

Omai vedrai di si fatti ufflciali *.

Ma questi formano pur sempre il bel numero dodici, con un

vicario di Pietro
,

il quale tra loro e quasi capo e giu-

dice in sulla porta del Purgatorio, che alia fin fine e quella

de' cieli. L'assottigliar questo novero non puo procedere che

dal non assurgere all 'alto concetto che vi si nasconde, qual

e la rappresentazione del collegio apostolico, de' testirnoni

preordinati da Dio a manifestar la buona novella, e coope-

rare alia ristorazione de' danni causati dalla colpa d'Adamo

nell'uman genere. Non si dicano avventizi i due custodi

della valle, ne si rifiuti 1'angelo nocchiero: la loro vita di

moto non impedisce ch'essi non abbiano la lor posta ,

come gli altri che si restan fermi su' ripiani de' sette gironi;

anzi la loro attivita quotidiana, maggiore che non sia il canto

d'un versetto biblico e del ventar dell'ala, li richiama a gran
voce nella schiera degli ufficiali perpetui del secondo regno.

Ma in mezzo a loro, s'aggirano altre due persone, d'in-

feriore natura, ma di non meno importante ufficio: Catone e

Matelda. Assai bene ne discorre 1'acuto D'Ovidio, e in assai

cose conveniamo con lui; ma quel molto che ne dice non e

rischiarato dalla luce alta, continua e tranquilla, la quale si

sprigiona dal simbolo della prima coppia umana. Catone

& piu sculto, definite e delineate ;
Matelda ha ancora qual-

cosa di non caratteristico, che rimane generico, non di-

venta individuale 3
;
insomma potrebb'essere non una donna,

ma un uomo, forse un angelo, piu cortese e gentile di Ca-

tone, se si vuole, sebbene pari a Jui per ufficio virile.

1

Ivi, pag. 321. 2
Purg. II, 29-30. *

Op. e. pag. 593.
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E nondimeno Matelda e Gatone tanto convengono nel

simbolo genesiaco, che J'AHghieri non avrebbe potuto me-

glio designarli e distinguerli di quel che fece.

Adamo, posto custode dell'interno del Paradiso terrestre

e dell'incontaminata liberta umana, per non soffrire alia

virtu che vuole freno a suo prode ,

Dannando se danno tutta sua prole ';

e spogliato de' doni sopran natural! e preternatural!, fu da

Dio espulso fuori del luogo di felicita. Fuori quindi non solo

dell'Eden, ma anco del suo settemplice vallo sta Gatone rap-

presentante antitetico del primo uomo, e quale vindice e di-

fensore della liberta, e sovrano di quelli che si van redi-

mendo dal servaggio d'ogni residuo di colpa, finche non sen-

tano in se libera volonta di miglior soglia
2

. Ha pero in sua

balia tutte Famine purganti, e particolarmente custodisce i

negligent!, cosicche sotto la sua giurisdizione sta tutta la re-

gione del male espiabile. Come tutto derivo dalla male usata

liberta d'Adamo, COST del suo influsso maligno 1'effetto sa-

nabile si estingue a' pied! e su pel pendio della sacra mon

tagna, ove 1'anime si vanno spogliando lo scoglio ch'esser

non lascia lor Dio manifesto
3

;
mentre 1'insanabile vaperen-

nemente dirocciandosi sotto forma di lacrime da' pie' del

Veglio di Greta,

In ver la valle, ove mai non si scolpa
4

.

L'uomo pertanto, il custode nato ed eletto dell'Eden, venuto

meno al suo mandate, vive, nel suo rappresentante antitetico,

fuori dell'eccelso giardino, e nella regione inferiore che piu n'e

discosta, ove peranco possono le intemperie che alia cima

non giungono. Lassu invece, fra le delizie ineft'abili del primo

di, passeggia ancora la donna, iscegliendo fior da fiore, e

cantando come innamorata.

Matelda e piu fortunata custode che non Gatone. Perche

mai? Perche, sebbene piu grave fosse stata la superbia di

1 Par. VII, 25-27.
9

Purg. XXf, 69. 3
Punj. II, 120 k

Punj. XXIV, 84.
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Eva
,
non avvenne pero per la colpa di lei che la progenie

d'Adamo perde colle delizie del Paradiso terrestre la giu-

stizia originale ed i privilegi che n'erano il corredo; ma
solo per il delitto di Adamo, da Dio stato costituito capo
di Eva e insieme di tutta 1'umana famiglia, e unico custode

di tutti i tesori largiti al genere umano. Onde ogni uomo
che viene al mondo contrae non gia la doppia colpa di Eva

e d'Adamo, ma unicamente la prima dell' uom che non

nao.que
2

. E questa e la ragione perche in Catone, il quale

a pie' del monte vive peranco tra le alterazioni atmosfe-

riche, e vi stara finche non riassuma la vesta che al gran
di sara si chiara 3

,
1'uomo ci appare piu punito che non

la donna in Matelda cui in sulla cima dilettano e canti e

fiori e 1'eterna primavera delle prische delizie.

V'e pero tra 1'uno e 1'altra un gran muro di separazione,

le sette cornici del Purgatorio con la cintura di fuoco nella

suprema: quelle cornici e quel fuoco, ove con tanta varieta

di pene si vien purificando il molteplice disordine d'amore,

originate ne' figli d'Adamo dal primo disordinato affetto che

condusse, come dice S. Agostino, il primo uomo a consentire

per amichevole benevolenza alia donna in un medesimo pec-

cato 4
. Gosi nella pena del disordine de' figli trova la propria

il disordine de' progenitori, e la separazione che ne impe-
disce la convivenza castiga la troppo grande unione d'amore

che li trasse al male. Ecco perche Gatone e un veglio solo

e Matelda una donna soletta.

Se mal non ci apponiamo, questa ragione ha una con-

ferma nella Gommedia stessa, la dove e ricordo del reciproco

amore di Gatone e di Marzia, e, a commuover 1'austero cu-

stode de' sette regni, Virgilio gli dice ch'egli e del cerchio

1
Cf. S, TOMMASO, II-II, q. 16:!, a. 4. ~ Cf. I-II, q. 81, a. 5 et ad 2.

3
Purg. I, 75.

4 Cf. S. TOMMASO, II-II, q. 163, a. 4; S. AGOSTINO, De genesi ad litteram,

1. XI, c. ultimo. S. AMBROGIO scrive: Quando Adam solus erat, non est prae-

varicatus, quia mens eius adhaerebat Deo . L. VI, ep. 41 ad Sabinum,
riferit. nel lur. Can. Deer. P. II, Caus. XXXIII, q. 3, de poenit., dist. 2,

c. 33.
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di Marzia sua, che in vista ancor lo prega che per sua la

tenga, e soggiugne:

Per lo suo amore adunque a noi ti piega '.

Catone pero, come bene commenta il Gasini, senza rin-

negare i dolci vincoli d'affetto che gia 1'aveano legato alia

sua donna, vuol pure dimostrarsi indifferente alle lusinghe
di lei, perche il suo ufficio presente non gli permette d'ascol-

tare altre voci fuori di quelle che vengono dal cielo
2

.

II perche confessa che, mentre egli fu in vita, alia sua

donna, per piacerle, avea fatto quante grazie ella voile, ac-

condiscendendo, come narra Lucano, fino a' suoi capricci,

ma oggimai piu non lo puo muovere, perch'essa di la dal

mal fiume dimora
,
e lui e in istato di salvezza. Solo una

creatura dell'Empireo che non lusinga, lo puo piegare; pero

risponde al Mantovano:

Ma se Donna del ciel ti muove e regge,

Come tu di', non c'e mestier lusinghe :

Bastiti ben che per lei mi richegge
3

.

Gatone dunque, 1'uomo perfetto in ogni virtu, cede a

donna, ma ad una donna celeste, a Beatrice, scesa di cielo

a muover Virgilio per invito della Gran Donna profetata

nell'Eden; non a Marzia, e neppur a Matelda, se qualcosa

valesse presso di lui il nome della donna ora custode del

Paradiso terrestre, e pari a lui, se non per autorita di go-

verno, per somiglianza di ministero. Ambedue vivono nel-

1'isola, ma Funo e quasi estraneo all'altra, e se si amano,
s'amano di un amore che non e terrene. Come Catone si

piega all' intercessione di Donna del cielo, cosi Matelda va

meditando il salmo Deledasti, e mentre coglie non i frutti

dell'albero proibito, ma i fiori d'ogni virtu, ond'e pinto tutto

il sentiero di sua vita operosa, a' raggi d' amore divino si

va scaldando,

1

Purg. I, 78-81.

? Commento alia D. C. Purg. 1. c. Firenze, Sansoni, 1903, p. 276.

3
Purg. I, 91 93.
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s'io vo credere di sembiante

Che soglion esser testimon del core *.

Ma quanto e piu acceso d'amore il viso di Matelda di fronte a

quel di Catone, altiettanto piu sicuri e scultorii sono i linea-

menti e le fattezze storiche di questo dirimpetto a quella.

VII.

Chi sia Gatone, niun dubbio; chi invece Matelda, somma

incertezza, al dir d'alcuni.

Per npi la bella donna e la famosa contessa di Ca-

nossa; ma pel D'Ovidio certissimamente non e quella
2
,

sibbene la monaca benedettina Matilde di Hackeborn, di

cui sopra s'e ragionato. E una candidatura difesa pure da

aitri valorosi paladini; e con bell'armeggiare. Noi non vo-

gliamo entrar nel mezzo della lizza, ma faremo solo qual-

che osservazione agli argomenti onde il D'Ovidio pugna

per escludere la contessa di Toscana dal Paradiso terrestre,

e aprirne invece i penetrali alia monaca d'oltralpe.

Al dotto critico par cosa strana che Dante ringiovanisse

la vecchia Matilde. Ma non adopero il poeta nello stesso

modo con Maria Vergine, con Eva, che pur morirono in

buona eta? Per la contessa poi pote egli aver 1'occhio a

ritratti di lei, quali si fossero 3
,
alia fama della donna bat-

tagliera, che non mai apparve si grande e potente e una

precorritrice di Giovanna d'Arco, quanto nel fiore della sua

giovinezza; e la fama, si sa, qual nasce, generalmente resta.

Ne il rappresentar una donna stata altera e bellicosa in

si dolce aspetto qual e quel di Matelda, e inconsueto al-

1'arte di Dante, il quale, secondo il bisogno, trasforma gli

atti de' suoi personaggi, e in quel medesimo ectelso giar-

1

Purg XXVIII, 43-4-5.

8 Shidii sulla D. C., Milano-Palermo, Sandron, 1901, pag. 373 e segg.
11 Purgatorio c il suo preludio, pag. 572 e segg.

3
II PICCIOLA. riporta due ritratti della Gontessa Matilde, 1'uno forse

piu recente dell'altro, in cui essa e rappresentata giovaae (Matelda, Bo-

logna, Zanichelli, 1903, in principio).
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dino fa della sua dolcissima Beatrice una donna regal-

mente nell'atto proterva . Cosi paragona Matelda a ver-

gine che gli occhi onesti avvalli
,
ma non la dice vergine,

come neppur mai Beatrice, e pur questa supera quella in

bellezza e altezza simbolica; cosicche, come le nozze del-

1'una non ostano al concetto dantesco, cosi nemmeno deb-

bono quelle dell'altra escluderla dal Paradise terrestre. Del

rimanente Matilde di Canossa stata sposa, meglio simbo-

leggia Eva che non la monaca di Hackeborn. Che se Matelda

non ha alcun de' lineamenti storici fuori del nome, il D'Ovi-

dio sa meglio di noi quanto ne difettino anco altri perso-

naggi della Commedia, storicissimi se altri mai, i quali dan

pure a' dantisti tanto filo a torcere per accertarli. E, dato

il simbolismo di Matelda, pote benissimo Darite, senza rin-

negare i suoi principii imperialisti, glorificare la contessa

a quel modo che glorifico Costantino, ponendolo tra i sommi

nel ciel di Giove *. La grande fautrice di ambizioni papali

a lui odiosissime
, quel nuovo Gostantino in gonnella ,

come la chiarna il D'Ovidio, potea agli occhi del poeta

irradiarsi della luce dell' intenzion sana e benigna con

cui opero, nello stesso modo ch'egli vede il vecchio Costan-

tino in clamide imperatoria, il quale

Sotto buona intenzion che fe' mai frutto

Per cedere al Pastor si fece greco
2

.

Gome Gostantino e muto in cielo alia vista de'mali di cui

fu matre la sua donazione, cosi Matelda allo spettacolo

delle simboliche vicende del carro della chiesa. Basta la

voce celeste :

navicella mia, com' mai se' carca!

Una donna non dee por lingua nelle cose della Chiesa, e

la bella donna imita Beatrice che a tanto strazio assiste

tacita, sebben dolorosa e pia, e non apre bocca che contro

la volpe dell'eresia, sua speciale nemica.

Gerto, alia candidatura della Gontessa di Ganossa piu

che la parsimonia del pennello dantesco nocque 1'omonimia,
1 Par. XX, 36, 55 e segg.

* Par. XX, 56-57.
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che suono agli orecchi de' moderni, con altre venerande

matrone, onor delle corti e dei chiostri medievali. Ma di

fronte a lei, non ostante i suoi ardenti e dotti difensori,

scompare Matilde di Hackeborn, di cui sol resta 1'autrice

d'immaginazioni non dissimili dalle dantesche ed il nome
di lei... quasi tutto il resto n'e volato via *. Ne ad esaltar

la debole figura della monaca tedesca e buon partito quello

usato dal D'Ovidio, d'abbassare a lei la Matelda del Para-

diso terrestre, perche combaci; col fame qualcosa di sco-

lorito, di non caratteristico... Fideale femminile, nel senso

della bellezza ingenua e della bonta mite, ma in un modo
che rimane generico, non diventa individual . No, Matelda

non e qualcosa di scialbo e d' indefinite
;
non ba dell'an-

gelo, ma della donna; e si 1'ideale femminile della bellezza

e della bonta, perche rappresenta la prima bella donna

rinnovellata dalla redenzione, ma non ha quella mitezza

ingenua che offuschi il suo carattere di operosa, sollecita,

prudente e coraggiosa custode dell' Eden. E una creatura

gentile, ma insieme una delle cose maggiori che Dante sa-

pesse fare. Matelda s'appaia con Gatone, come la donna

coll'uomo; e di tanto si solleva e discioglie nell'aer vivo

la sua bellezza simbolica e cortese di quanto FUticense di-

scende al pie' della montagna, e si riveste di austerita

virile e di riverenza dignitosa e paterna ~. Matilde di Hacke-

born sta bene nel silenzio contemplativo del chiostro; Ma-

tilde di Canossa sta meglio in vetta al monte dell'espiazione:

a quella piacque 1'ombra mite della cella; a questa il campo

aperto e la vista delle battaglie.

VIII.

E di battaglie incruente con trionfi, vittorie e sconfitte

e campo meraviglioso il Paradise terrestre. Quanta luce

quinci piova sopra tutti i tre regni danteschi e quali lampi
1
D'OviDio, op. c. pag. 591.

Vidi presso di me un veglio solo

Degno di tanta riverenza in vista,

Che piu non dee a padre alcun flgliuolo.

Purg. I, 31-33.
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di verita morali, teologiche e storiche si sprigionino dalla

successione e dalF intreccio de' simboli, sempre appropria-

tissimi al pensiero che li anima, li stringe fra loro e li su-

blima nel punto piu culminante della visione dantesca, il

D'Ovidio, che col suo occhio d'acuto e finissimo critico

sarebbe potuto penetrar si a fondo, non voile o credette

bene di non vedere o cercare. Nelle pocbe pagine, troppo

poche *, che vi dedica, son condensate le chiose ai piu. bei

canti del Ptirgatorio, alia breve, di volo, e, come chi s'affretta

e rimanda ad altri. Gi si senie la lena affannata e la stanca

mano del brioso scrittore, giunto al termine di lunga opera,

ove e pur lecito sonnecchiare un poco. L'impressione che

in noi desta e d'un dotto pellegrino il quale sia ito stu-

diando ed esaminando un paese, e capitato verso il tra-

monto del sole, dopo la corsa di tutto il di, a pie d'un

colle, ameno si e degnissimo del suo sguardo, ma un

po' erto, si sente la possa delle gambe posta in forse e si

contenta di farvi una passeggiatina alle radici, e dar uri

paio di sbirciate all' in su.

Di qui quel non assorgere all'altezza ideale delle sublimi

scene, quel rimanere assente dell'animo nel contemplare

quelle meraviglie o nel magnificarle per non restare indietro

a nessuno. Vero e che il poeta, dice il D'Ovidio, e quasi

sempre delicate insieme e grandiose, pittoresco insieme e

suggestive. Ma naturalmente le descrizioni son descrizioni,

le processioni son processioni, le allegoric son allegoric
2

.

Tutto questo sui contemporanei, pieni com'erano di quelle

passioni, e abituati a compiacersi dei sensi reconditi, delle

nozioni e notizie le piu ovvie appiattate sotto figure mi-

steriose, doveva essere di un grande effetto. 11 lettore mo-

derno... ammira 1'efficacia di certi versi o parole, il talento

e la maestria della composizione, i guizzi qua e la di qualche

lampo schiettamente umano, ma non puo prender vero gusto
a trovar nascosti in una serie di rebus e di sciarade in

azione un sistema di fatti storici e di idee politiche
3

. E
si che il proposito del sommo poeta di dir della sua donna

1
Op. c. pag. 593-602. 2

Op. c. pag. 594. :!

Ivi, pag. 599.
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cose inaudite e attuato specialmente qui, perche qui sol-

tanto la personalita e il valore simbolico di Beatrice, in-

trecciandosi alia storia dell' umanita e della Ghiesa, si eleva

ad un'altezza che nello stesso Paradise non raggiunge piu *.

In queste parole ci par di udir proclamare davanti

a' posteri il fallimento poetico deU'Alighieri nella glorifi-

cazione della sua diletta Beatrice, di colei, che all' alto

volo gli avrebbe vestite le piume per fargli fare una vo-

lata d' Icaro. Evidentemente il D' Ovidio qui non seppe
schermirsi da quelle tentazioni dell'arguzia, onde biasima

chi scrisse essere il Purgatorio di Matilde di Hackeborn

un Purgatorio da lavandaia 2

,
e dimentico che tutta la

Commedia non e che profonda e continua descrizione, pro-

cessione e allegoria, la quale ha il suo colmo e il suo

ceritro nel meraviglioso del Paradise terrestre, corona della

concezione del Purgatorio.

Del resto, senza la luce che vien fornita dallo splendido

nesso di tutte le parti del secondo regno e dell'unita mi-

rabile di pensiero e di forma materiale e simbolica che le

avvince fra loro e a vicenda le illumina e chiarisce, anche

i tratti piii lampeggianti di verita e di poesia si sprofon-

dano nell'ombra e nell' oscurita dei rebus e delle sciarade.

Ma cio e difetto nostro, non d'una poesia, qual e la dantesca.

Manea a noilacognizione teologica del poeta, larga, profonda
e viva, la quale impregnava ancor 1'aria di quei tempi, e

percio, conchiuderemo con una bella sentenza del medesimo

D'Ovidio, da luogo a luogo del poema, da finzione a fin-

zione, e necessariaraente diverse il grado di ragionevolezza
cui si possa giungere con lo scandaglio nostro 3

. 11 mare

della poesia dantesca vela un fondo, il fondo del ragio-

nevole e del soprannaturale rivelato che ora e profondis-

simo. ora e basso, ora e magari a fior d'acqua. Tra co-

tali acque la navicella della "critica deve procedere con

circospezione . II D'Ovidio venne meno al suo bel canone;

e la pecca dell'autore getta un'ombra troppo oscura'sulle

ultime pagine del suo bel libro.

1
Op. eit. pag. 600. 2

Ivi, pag. 495 e segg.
3
Op. cit. pag. 257.



DONNA ANTICA E DONNA NUOVA
SCENE DI DOMA1NI

XIII.

A corpo a corpo.

Una mattina mentre la Ida, libera dal servizio, stava

assestando certe robicciuole da portare a una povera madre

con cinque bambini, abbandonata dal marito, clrera fug-

gito con la sua druda, fu chiamata al telefono dalla con-

tessa Aurelia e pregata a recarsi subito da lei.

Appena vi giunse, quesla la abbraccio e bacio in fronte

con grande tenerezza e le disse:

-
Figliuola mia, ho un' impresa scabrosetta, ma delle

piu belle per la nostra societa. Gi vuole un animo caval-

leresco e virile come il suo ; percio ho pensato di affidarla

proprio a lei, sicura che sapra pigliare il toro per le corna

e earpirgli la preda. Si tratta di liberare una povera gio-

vane dalla schiavitu piu infame e di ridonarle la vita.

- Purche la preda si lasci salvare e il toro si possa in-

catenare !

- Di cio non e dubbio se la nostra lottatrice avra co-

raggio. In via dei granchi al n. 15 vi ha una casa male-

detta, casa di turpitudine e di abominazione, condotta da

quella furia d'inferno che nel congresso femminista ha be-

stemmiato sozzamente la SS. Vergine e ha fatta una pro-

posta, di cui arrossirebbero, se ne fossero capaci, anche le

tigri. Qualche giorno fa vi entro un giovane ufficiale, di

ottima famiglia, educato cristianamente in un collegio, ma
traviato dalla vita militare. Si vide dinanzi una povera

giovane che, gettatasi in ginocchio, baciandogli i piedi e

bagnandoli di lagrime, lo scongiuro, per amore della SS. Ver

gine, della madre sua e delle sue sorelle, a liberarla da quel-
v

1'inferno, trovando modo di pagare per lei i 300 franchi, da

cui, come da una catena di ferro, era stretta alia sua tiranna.

Uscl inorridito da quell'ergastolo infame 1'ufficiale, impre-

\
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cando alia brutale ipocrisia della falsa civilta, che delira per

la liberta e mantiene il piu turpe servaggio colla tratta delle

bianche, e racconto il fatto ad una sua zia, dama d'onore

della duchessa ***. Questa, appena n'ebbe contezza, -mando

subito la somma di franchi 300 alia presidenza della nostra

Alleanza femminile, perche con essa si riscattasse e rimet-

tesse in liberta quella infelice.

- Badi - soggiunse la contessa, dopo averle esposto 1'og-

getto e lo scopo della spedizione - che in eseguire la sua

missione, ella deve armarsi di molta calma e di non mi-

nore fermezza ed energia, perche la merce rende assai piu

del capitale impiegato; altrimenti quella volpaccia non se

ne sarebbe irapacciata. Fara quindi di tutto per non venire

allo scioglimento del nodo; ma ella ha in mano un mezzo

infallibile per disarmarla e costringerla ad arrendersi, cioe

la minaccia di denunciare il fatto alia questura, che le fa-

rebbe pagare assai piu cara la sua ostinazione. Vada dun-

que, come Tobia, accompagnata dal suo buon angelo, a

liberare la nuova Sara dai demonii che la opprimono ; e poi

me la conduca pur qui, che penseremo a metterla fuori di

pericolo.

Per quanto cercasse di mantenersi tranquilla e risoluta,

la Ida sentiva battersi il cuore in petto in avviarsi a quella

casa infame, non gia per timore che avesse di misurarsi con

quella trista megera che anzi a dimostrarle il bene che le

voleva, la avrebbe di gran cuore pigliata a schiaffi e scu-

disciate; ma per il ribrezzo che sentiva in dover varcare la

soglia di quella cloaca fetida ed oscena. La brama pero di

strappare una povera vittima dagli artigli del piu lurido

brigantaggio le mise le ali ai piedi, e le infuse un coraggio

superiore all'indole sua e al suo sesso.

Quando fu alia porta, premette fortemente il bottone elet-

trico e questa subito si apri dinanzi a una scala, in capo
alia quale comparve una veccbia segaligna, sulla settantina,

che, invece della parrucca, nascondeva la sua calvizie sotto

un cuffione frastagliato di frange, di trine e di ricami, colle

falde spioventile sugli omeri, e su cui campeggiavano tutti
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i colon dell'iride; il volto poi butterato sembrava incarta-

pecorito ed era solcato di tante grinze e seminato per guisa

di bitorzoli, da poter servire di modello per lo studio della

orografia. Squadro con due occhi da faina la nostra Ida da

capo a piedi e con una voce che sembrava il cigolio di una

serratura irrugginita le domando:
- Che cosa desidera ?

- Vorrei parlare colla signora levatrice.

-Ho capito. Povera colombella senza nido! Resti pure
servita.

La Ida stava per dirle : taci, brutta stregaccia sfac-

ciata ! ma si contenne ed entro in un'anticamera, tutta se-

dili aH'intorno delle pareti, e di li in un salotto, in mezzo al

quale vi era un gran divano circolare, come quelli che s'in-

contrano nei musei e nelle gallerie, dove stavano sparsi qua
e la alcuni album. Ne apri uno e dovette subito chiuderlo

inorridita; alzo gli occhi alle pareti e subito li abbasso sto-

macata per le figure che ne pendevano.
Finalmente si apri una porta laterale e comparve la si-

gnora padrona. In vederla, la Ida senti rimescolarsi tutto

il sangue, ma si vinse ancora e le ando incontro seria e

contegnosa. La comare la saluto piegando il capo e torcendo

il collo a sghembo, con un sorriso equivoco sulle labbra;

la esamino di sottecchi con una specie di rassegna sommaria

e, appena scorse sul petto della ignota visitatrice la fettuccia

azzurra, subito corrugo la fronte, strinse le labbra con atto

di mal represso dispetto e vi lascio spuntare un sorriso ma-

riuolo; poi, fattasi fiera e rannuvolata, le disse:

- Sono qui a servirla. Parli pure.
- Ella ha qui una giovane di nome Giannina Maglioni.
- Potrebbe darsi.

- Lo so di certo.

- che le veloci ficcano il naso anche nell'albo della

questura?
A queste parole la Ida fu tutta in fiamme

; ma, accortasi

che la megera mirava a provocarla per farle perdere la bus-

sola e metterla alia porta prima che si venisse alia conclu-

1906, vol. 4, fasc. 1352. 12 11 ottobre 1906.
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sione, si contenne aile mosse e si contento di dirle con

flemma studiata, che significava la fierezza di una sfida:

- Quando si ha che fare con certe persone, forse ci

vogliono i ficcanasi per renderle innocue. Ma lasciamo le

celie e venianio aU'argomento. Ella ha qui dunque Jagiovane

Giannina Maglioni che le deve 300 franchi, n'e vero?

- Potrebbe darsi anche questo; ma non ho proprio

nessuna voglia di render ragione a lei dei miei crediti e

dei debitialtrui. Pretende forse di farmi I'esaaie di coscienza

o la revisione dei conti?

- Scusi tanto; non c'e bisogno che renda conto a me
di nulla; basta che sappia che son venuta qui per pagare

il debito e mettere in liberta la debitrice.

A questa intimazione, la comare, invece di scattare, si

rabboni e disse con affettata malignita:
- Badi bene, signorina, al passo che vuol fare, perche

potrebbe pentirsene. Le piacerebbe forse di sapersi corbel-

lata da certe persone che iion godono le sue simpatie, e po-

trebbero divertirsi anche sui giornali delmeriotto cuculiaio?

- Quanto a questo ci peaso io; un conto fa il ghiotto

e un altro il tavernaio.

- Ala il ghiotto la vince, quando il tavernaio ha sbagliato.
- E proprio vero il contrario.

- Dunque lei non dubita che la sua protetta ini debba

300 franchi?

-JVo.

- AUora deve sapere anche chi glielo ha detto.

- Sicuro.

- E se me lo dicesse, potrebbe forse risparmiarsi qual-

che guaio.
-
Indovinala, grillo!

- Giacche lei ne sa piu di me di cio ehe awiene in casa

mia, pagM pure i 300 franchi che, cedeodo alia sua insi-

stenza, io accettero a nome della persona indicata, anche

se non mi deve nulla; in quanto poi al inettere in liberta

la debitrice -
sogsgiunse con un fare canzonatorio - oonver-

rebbe che fosse imprigionata per poterlo fare.
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- Ma se e libera di se, me la faccia venir qui e favo-

risca di consegnarmi 1'obbligazione da essa firmata e... cosa

fatta capo ha.

- E se invece la giovane, appunto perche libera di se,

ci sta qui volentieri ne vuole uscirne?

- Me lo faccia apprendere dalle sue labbra, e me ne

andro pei fatti miei, chiedendole scusa del disturbo.

La scaltra megera si accorse che stava per perdere la

partita; percio muto registro e alzandosi inviperita grido,

con un lampo sinistro negli occhi e facendosi piu livida di

quello ch'era abitualmente:

- Oh, insomma a che giuoco giochiamo? Non voglio

ne spie ne poliziotti in casa mia. Ha capito? Se non ha

altro che dirmi, abbiamo gia fmito e quella e la porta.

Arse di sdegno e si fe' di bragia la Ida, ma appunto

percio sent! piu che mai la necessita di frenarsi. Rimase

quindi seduta e disse freddamente:
- Vuole forse che ritorni colla questura?

Invece di dar nelle furie, come si aspettava nuovamente

la Ida, quella vipera velenosa si mantenne in silenzio, guato
con occhio di basilisco la sua accorta nemica, quasi non

la credesse capace di tanta audacia e, appoggiando sulle

anche le mani rovesciate, le disse con accento di compas-

sione misto a disprezzo:

-Colla questura? Colla questura? Disgraziata!

Poi, con voce cupa e cavernosa, stringendo ferocemente

i pugni come se volesse stritolarvi la Ida, digrignando i denti

e schizzando saette dagli occhi, con un aspetto cosi arron-

cigliato, da non sembrar piu lei, ma una furia d' inferno:

- Non sai, le disse, o stupida graffiasanti, che qui sei

in casa mia, che vi sei sola, senza testimonii e che, prima
di denunciarmi alia questura, io .posso fartene passare la

voglia?

Mentre quella vipera vomitava il suo veleno, la buona Ida

^si era alzata in piedi con una nausea insopportabile, che

Tavrebbe spinta a fuggire, se non avesse temuto di mostrare

paura e di pigliar sul serio quelle bestiali minacce.
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Era timida e sensibile come e phi delle altre donne, ma
insieme di carattere ardente, generoso ed impavido dinanzi

all'evidenza della finzione e della fellonia. Gome pertanto
sarebbe rimasta atterrita e annientata se un uomo le avesse

tenuto sul serio quell'abominevole linguaggio, cosi non senti

che dispetto ed esecrazione per il vano tentative d'intimi-

dirla,venutole dauna donna e da una donna di quella fatta,

in cui non vedeva che una volgare commediante, pronta a

pigliare goffamente anche gli atteggiamenti della tragedia.

pur di riuscire nell'intento della sua perfidia.

Si mantenne pertanto cahna e impassibile e, quando
1'altra ebbe finito d' imperversare, le disse posatamente, con

un sorriso glaciale:
- Sicche non volete lasciar libera la giovane Giannina

Maglioni, verso il pagamento di tutto il suo debitof

La comare aggrotto sinistramente le ciglia e tacque. La

Ida soggiunse risoluta:

- Allora non mi resta che farla uscire di qui coi mezzi

di legge.

E si avvio alia porta, senza guardar la comare.

Ma questa con un salto le fu a fronte e, afferrandola

fortemente per le spalle, la spinse indietro verso il divano

e la fece nuovamente sedere come se volesse inchiodarvela T

gridando infuriata:

- Qui starai, o maledetta pinzochera, finche io non ti

abbia permesso di uscirne.

Impallidi la Ida, si senti fremere, agghiacciare il sangue
e venire il batticuore per quell'assalto improvviso. Ma su-

bito si riebbe. arse di sdegno, avvampo d'ira nel volto e

negli sguardi. Tuttavia si rattenne, rimanendo immobile a

sedere dove 1'aveva spinta la comare e fissandola con occhio

impavido, pieno di disprezzo. Sembrava aspettasse con in-

differenza la fine di quella volgare commedia.

A tanta fermezza, la comare stette mutola anch'essa e

come trasognata. Vedendo che ormai nulla giovava a inti-

midire la sua rivale, si senti vinta e disarmata. Ma percio

stesso le sorse in cuore una brama cocentissima di ven-
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detta. Quindi, simile ad un guerriero che depone le armi

e si arrende sol per abbattere poi il nemico con maggiore
scaltrezza e con piu sicuro stratagemma di prima, ritta in

piedi dinanzi alia Ida seduta, coll'indice teso in atto mi-

naccios.o, guardandola biecamente, ripiglio:

Ora tienti bene a mente quel che sono per dirti. La

Giannina Maglioni e tua; puoi pigliartela subito. Ma oggi

stesso incomincia la mia vendetta. Gontinua pure a far la

veloce; non correrai tanto che io non ti sappia raggiungere;

e tutte le veloci con tutte le attente e con tutte le assidue,

compresa la vostra magnifica presidente, non basteranno

a camparti dal mio furore. Quando cadrai colpita da una

mano invisibile, sappi che il colpo sara partito da me e

ricordati di questo giorno e di questo luogo.

La Ida si mantenne imperturbata nella sua indifferenza

e nel suo silenzio. Non era di tal tempra da cedere e ri-

nunciare alia impresa per quella minaccia, sebbene sentisse

che la comare ora parlava davvero e aveva tutta la buona

intenzione di mantener la parola, quando potesse farlo

senza danno proprio ne della sua industria.

Dopo cio quella tigre riprese la sua posatezza e flemma

abituale e disse con una grazia da cagna bastonata:

- Ora che ci siamo intesi da ambe le parti, possiamo ben

conchiudere 1'affare. Ella dunque domanda che io lasci in

libert.a la Giannina Maglioni ed e pronta percio a pagare a

vista il suo debito di franchi 300?

-Si.

- Sono felice di poterla servire e insieme di ridonare la

liberta a quella povera giovane. Aspetti un momento.

Suono il campanello e, appena apparve la vecchia strega

dalla cuffia variopinta, le disse :

- Avvisa che venga qui subito la num. 3, vestita com' e

venuta, colla borsa e colle sole robe che ha portato seco.

Uscita la vecchia scomparve anch'essa per 1'altra porta

v
dond'era entrata e ritorno con una carta in mano, dicendo :

- Eccole la ricevuta.

La Ida lesse attentamente quella carta, che sembrava sot-
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toscritta dalla mano treraante di un vecchio e non gia da

una giovane sui vent'anni, tanto la scrittura n'era serpeg-

giante ed incerta, e ne prolungo a bello studio la lettura

- senza che percio la comare si mostrasse annoiata od of-

fesa non volendo contarle il denaro prima che la giovane
fosse venuta e sperando ch'essa intanto comparisse a trarla

d'impaccio. Ma questa facendosi ancora aspettare, la comare

si mostro impazientita e uscl ad affrettarne la venuta.

Dopo dieci minuti ricomparve conducendo seco la gio-

vane, vestita da contadina, con una borsa sdrucita in mano.

Aveva gli occhi gonfii di lagrime, il volto infiammato, il

passo incerto e vacillante e indarno sforzavasi di reprimere

il tremore da cui era soprappresa in tutta la persona. La

sua taglia quasi gigantesca, snella e proporzionata a pen-

nello in tutte le membra; il volto pieno ed ovale, dalle fat-

tezze nobili e delicate, leggiadramente convergent nella per-

fetta convessita del mento; i capelli d'oro, gli occhi grandi e

profondi, la singolare elasticita e flessuosita del portamento-
tutto insomma il suo esteriore faceva strano contrasto col-

1'arnese contadinesco che aveva indosso e le dava sembianza

di una principessa travestita.

Si guardo intorno smarrita e sospettosa, fissando poi

gli occhi nella Ida come se volesse penetrarne i piu occulti

pensieri.

Ma questa la tolse da quella esitazione con mostrarle

la carta che aveva in mano e domandarle:
- E vostra questa firma?

-
Sissignora.

- Allora va bene.

Trasse fuori dalla borsetta il taccuino, ne cavo tre bi-

glietti da 100 e li consegno alia comare, dicendo alia

giovane :

- Venite meco e saprete tutto.

Appena avuto il denaro, la comare volto loro le spall e e

scomparve senza far motto.

Ida piglio per mano la preda riscattata, ch'era tutta tre-

mante, e la condusse fuori di quella gabbia maledetta.



XIII. A CORPO A CORPO 183

Quando furono alia scala, la vecchia strega, che aveva

gia ricevuto 1'ordine di lasciarle andare, in aprir loro la

porta, disse con faccia da iena e con voce da pignatta fessa .

- Che il diavoio vi porti con tutte le beghlne del

mondo !

- E il Signore abbia pieta dell'anima tua, vecchia di-

sgraziata! rispose la Ida.

Quando furono in istrada, trovarono una vettura chiusa

che le attendeva. La Ida n'ebbe sospetto e domando al vet-

turino chi 1'avesse mandate. Saputo ch'era uu'attenta del

quartiere
- certo dietro ordine telefonico della presidente

-

vi sali colla sua preda, che per tutto il tragitto non fini

mai di piangere e baciare le rnani alia sua liberatrice.

Appena la, vettura si fu fermata dirianzi alia palazzina

della contessa e ne scese la Ida colla sua compagna, che

tosto si apri la porta, prima ancora che avessero suonato.

Nello entrarvi, videro sul pianerottolo la contessa che le

aspettava e le accolse tra le sue braccia, raggiante di gioia

e tutta in lagrime di consolazione.

Ida pure era si commossa per la contentezza dell' im-

presa riuscita e per 1'agitazione dell'aspra lotta, sostenuta

colla comare, che piangeva in silenzio, senza trovar parole

da esprimere i suoi affetti.

Giannina poi non finiva di baciar le mani all'una e al-

1'altra, bagnandole di lagrime e singhiozzando come una

bambina che abbia ritrovato la mamma, da. lungo tempo

perduta,

Quando si fu alquanto calmata e ricomposta, narro alle

due salvatrici la sua storia lugubre e dolorosa.

XIV.

La preda ritolta.

Venuta in citta dalla campagna per cercare servizio in

qualche buona famiglia, Giannina si era riyolta ad una

agenzia di collocamento. Quivi fu tenuta a bada con molte

domande, difficolta e formalita, finche giunse, come a caso.
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mentre stava discorrendo coll'agente, la famosa levatrice,

si uni a lui e gli tenne bordone in dimostrarle quanto fosse

malagevole trovare servizio onorato e sicuro in una citta

come quella, dove tante giovani incaute naufragavano mi-

seramente, per essersi esposte, senza appoggio e senza

difesa, ai mille pericoli della vita cittadina. Quindi, tasteg-

giatala destramente e accertatasi che aveva che fare con

una colomba appena uscita dal nido, tutta fede, pieta e

pudore cristiano. le disse con una unzione ascetica da ma-

trigna bacchettona :

-

Ringrazia la Madonna e il tuo buon Angelo che ti

hanno mandata qui oggi in mano a persone oneste e reli-

giose ;
altrimenti o dovevi ritornare a casa colle trombe

nel sacco, per essere pigliata a gabbo dalle amiche, o eri

una ragazza perduta. Veramente, di brighe e di opere buone

a cui pensare, ne ho gia troppe sulle braccia e non dovrei

lasciarmi si facilmente vincere dal cuore. Ma ... vediamo

un po' ... hai qui in citta qualche persona che ti dia ri-

cetto fmche ti avvenga di trovare un buon servizio ?

- Non ho nessuno. Mi hanno detto ch' essendo gio-

vane e robusta, troverei subito collocamento come dome-

stica o bambinaia. Ho qui le carte. ...

- Fammele vedere.

Le scorse la comare e le mostro all' agente dicendogli

con grande premura :

- Ecco qui, il parroco, il medico e il sindaco danno

di lei le migliori informazioni. Su via, vediamo di aiutare

questa povera giovane.

L'agente si strinse nelle spalle. La comare insistette :

- Ma non c'e proprio nulla per lei ?

- Per ora nulla. Forse tra poco. ...

- Poveretta !
-

ripiglio la comare guardandola con atto

di compassione. - Vuoi dunque ritornare al tuo paese ?

La fanciulla fece col capo un cenno negative.

Ebbene -
ripiglio la comare dopo un momento di

riflessione e con un lungo sospiro
- facciamo anche que-

sto sacrifizio per amor di Dio. Se vuoi, vieni dunque in-
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tanto a casa mia
; quivi potrai vivere sicura finche ti si offra

un servizio conveniente. Sono madre anch'io e sento pieta

del tuo stato, come se fossi mia figlia.

La povera giovane, a cui sarebbe scottato davvero di

ritornare a casa - come diceva la comare - colle trombe

nel sacco, cadde nella rete e fu sottoposta a quella lunga

serie d'insidie e di assalti, onde i carnefici della lussuria

fmiscono sempre con fiaccare qualunque resistenza delle

proprie vittime.

Da prima fu tentata con tutte le lusingbe della sedu-

zione, ammirata, adulata per la sua rara bellezza, vivacita

di spirito e prontezza d'ingegno ;
le fu detto che se vestiva

meglio e pigliava un portamento piu sciolto, piu garbato

e piu elegante, poteva sperare di entrare in casa di qual-

che principessa ;
che c'era gia qualche cosa in cammmo e

pensasse quindi a mettersi in miglior arnese, giacche dalla

prima impressione dipenderebbe tutto.

Vedendo che a questo invito la fanciulla abbassava gli

occhi ed arrossiva, confessando tacitamente la sua poverta,

ecco subito la comare rassegnarsi al grave dispendio, verso

una semplice ricevuta della somma sborsata, che poi pa-

gherebbe comodamente con tanto al mese del suo salario.

Ma la principessa ha dovuto improvvisamente andarsene

lontano per certi infortunii di famiglia, presto pero si offri-

rebbe altra congiuntura ancora piu vantaggiosa; intanto

sottoscrivesse una seconda obbligazione perl'alloggio e vitto

di quelle tre settimane che stava in casa, trattata da si-

gnora, per toglierle, con cibi e vini scelti, 1'aspetto conta-

dinesco e renderle meno volgare e piu bella la carnagione,

darle un'aria piu cittadina.

Un giorno la disgraziata giovane si senti cosi male che

dovette mettersi a letto colle vertigini alia testa e colla

febbre addosso; le sembrava di avere un cerchio di fuoco

intorno al capo e allo stomaco una serpe che le rodesse

.
le viscere. Fu subito al suo capezzale la comare, con un'ansia

e tenerezza da madre, per assisterla, servirla e confortarla;

chiamo il miglior medico della citta, un famoso professore,
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che con certe medicine di grande valore la diede bella e

guarita in pochi giorni.

Allora, per semplifieare le cose e far di tutte le spese

un conto solo, la comare diehiaro alia sua beniamina (come
soleva chiamarla in certi momenti di effusione e di sdilin-

quimento materno) che si addossava ella stessa una buona

parte delle spese, riducendo tutto il debito per vestiti, vitto,

alloggio, medico e medicinali, a soli 300 franchi, da pagarsi

a piccole rate quando incomincerebbe a riscuotere il suo

salario; straccio, alia sua presenza, le due prime riceYute e

le diede da sottoscrivere una nuova del debito complessivo.

L'infeliee a cui, dacche aveva messo piede in quella easa,

sembrava sempre di sognare e che percio si lasciava me-

nare e rimenare come un fantoccio, punta continuamente

da un presentimento sinistro che tutto doresse finir male,

in veder quella cifra, per lei enorrae, di 300 franchi, ebbe

una stretta al cuore e diede in lagrime, dicendo timida-

mente: Come potro io pagare questo debito eosi grosso?
Ma si ebbe in risposta una occhiata si bieca, che le ag-

ghiaccio il sangue nelle vene. Prese dunqae la penna e con

mano tremanle pose il suo no-me e cognome suIla carta

fatale. Da quel momento tutto si cambio intorno a lei.

Fino allora era rimasta segregata da ogni eomunicazione

colte altre compagne in un appartamento risenrato, dove

non vi era nulta che potesse mettere in sospeito alcuna

persona onesta e religiosa. Quivi passaya il tempo in cucire,

rammendare, fare il bucato, stirare panni e biancheria; po-

teva uscire e andare in chiesa, sempre pero accompagnata;
non udrva mai una parola, ne dalla comare nfe da altri,

che fosse meno castigata.

Ora inveee la comare era scomparsa e per lungo tempo
non si fece piii vedere^ Venne bensi a trovarla un'aHra per-

sona, che prima non aveva mai veduta e si disse la diret-

triee del convitto. incaricata di ammeltervela per far vita

comune colle altre compagne.
Di prima giunta la porera Griannina non capt affatto il

significato di tale invito r sebbene 1'improvvisa apparizione di
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quella donna, il suo vestito ricercato e stravagante, 1'aspetto

procace, il cipiglio bieco e imperioso, il ghigno equivoco e

sinistro che aveva sulle labbra, le avessero posto nell'animo

un sentimento di terrore e d' invincibile ripugnanza.

La spiegazione venne tosto e fu intiera, cinica, brutale !

Le fu intimate il nuovo ordine di vita e ripetuto piu

volte che ormai non solo ogni resistenza era inutile, ma
non avrebbe che peggiorata la sua condizione.

Si scosse allora la poveretta, si sveglio come da un lungo

sonno e vide 1'abisso in cui era caduta. Lagrime, preghiere.

guaiti e convulsion!, non ebbero altro effetto che quello di

vedersi trattata con maggiore severita e spietatezza. Per

essere addimesticata, fu data in balia dell a feccia piu per-

duta delle sue compagne, dileggiata, schernita, tormentata

con ostinazione e ferocia diabolica. Ebbe impeti di delirio,

accessi di disperazione e di furore, in cui si sarebbe stran-

golata, se non avesse avuto paura dell' inferno.

Sedatasi alquanto quella terribile agitazione, prodottale

dalla rivelazione della schiavitu infame a cui era condannata,

1'infelice giovane prese a riflettere seriamente sul suo stato

e risolvette fermamente due cose: 1'una di mostrarsi irre-

movibile in difendere la sua onesta contro tutti gli assalti
;

1'altra di adoperare ogni sforzo per uscire presto da quel-

1' inferno.

Si fece pertanto seria, fiera e corrucciata nel tratto e nel

portamento; si chiuse in una mutolezza studiata e quasi

assoluta, lasciandosi riversare addosso tutte le contumelie,

gl'insulti, le beffe, le vessazioni e anche le busse ond'era

fatta segno dalla sua tiranna e da quella ciurmaglia turpe

e brutale; respinse con atti di orrore, con impeti di collera

e con una specie di furore qualunque tentative di piegarla

a quella vita abbominevole; e raccolse, concentre tutti i suoi

pensieri in escogitare il modo di spezzire quelle infami ca-

tene, di riguadagnare la liberta perduta, di evadere insomma,
di uscire per sempre da quella casa maledetta.

Ad essere in cio aiutata dalle persone di fuori non era

da pensare, non solo perche non conosceva nessuno - e
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chi mai si sarebbe curato di una povera contadina, venuta

in citta a guadagnarsi il pane con far la- fantesca? - ma
altresi per la rigorosa sorveglianza a cui si vedeva conti-

nuamente sottoposta in quell'ergastolo del vizio.

Doveva dunque trovare il modo e tentare il colpo da

sola, non lasciandone trasparire alcun'ombra al di fuori ed

evitando a sommo studio tutto che potesse destare il piu

leggero sospetto del suo divisamento. E il colpo si voleva

preparare ed eseguire con tanta destrezza, che la riuscita

fosse sicura o almeno abbastanza probabile; meglio era

altrimenti il non accingersi alia impresa.

Pensa e ripensa, dopo aver indarno torturato per piu

giorni il suo povero cervello in comporre varii disegni di

fuga che, appena architettati, andavano tosto in fumo per

le difficolta che sorgevano a irapedirne la esecuzione, final-

mente le parve che un giorno la Provvidenza la mettesse

sul buon filo per uscire da quel labirinto di guai.

II camerone, dov'essa dormiva con alcune altre com-

pagne, era al piano terreno di una casina, le cui finestre

davano sopra una corte interna, difesa da un altissimo muro

che correva lungo una viuzza pubblica, sita dalla parte op-

posta dell'mgresso principale, verso la campagna, e percio

poco frequentata di giorno e di notte quasi sempre deserta.

Or avvenne che i muratori, occupati in quei giorni a

restaurare il muro dalla parte interna, vi lasciassero una

sera addossata in piedi una scala a piuoli, tanto lunga da

toccar con la cima la sommita del muro.

Se ne accorse subito Giannina e vide che, salendo di

notte per quella scala e traendola poi a se dall'alto del

muro, avrebbe potuto calarla giu dall'altra parte e per essa

discendere sulla strada e porsi in salvo. Del bastarle a tale

operazione le forze non aveva alcun dubbio, avvezza com'era

a ben maggiori fatiche nei lavori di campagna; ne sentivasi

punto perplessa o timorosa di cio che avrebbe fatto dopo
riuscitole il colpo, perche le sarebbe sembrato di avere le

ali ai piedi in correre tutta la notte e il giorno seguente, fino

a raggiungere il suo paese e ricoverarsi nel dolce nido della

sua casuccia e dei suoi cari.
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Quella sera, coricatasi all'ora stabilita, stette immobile

sul suo lettuccio, fingendo di dormire, fino alle tre dopo

mezzanotte, quando poteva sicuramente giudicare che tutti

giacessero sepolti nel sonno.

Allo scocco delle tre di un orologio vicino, si alza con

grande precauzione, sforzandosi di dominare il batticuore e

1'ansieta onde sentivasi tutta tremare, si veste in fretta e,

pigliando in mano gli stivaletti, fattasi alia fmestra piu vicina,

la apre pian piano, ponendo ogni studio per evitare anche

il piu piccolo rumore; sale e si siede per vestire gli stiva-

letti; quindi, afferratasi al davanzale, scivola giu lentamente

e con un salto, facile per la poca altezza della finestra, e

nel cortile.

Con quel po' di chiaro, che le veniva dal luccichio delle

stelle, cerca inutilmente di scorgere la scala addossata al

muro
;

si accosta e vede (?he la scala c'e, ma ahime! sta

coricata ed e posta a giacere sulla lungbezza.
Dinanzi a quell'ostacolo inaspettato sente come una pu-

gnalata al cuore; ma non percio si perde d'animo la povera
Giannina. Prende la scala da un capo, la alza sopra la sua

testa e passando sotto ^olle mani di traversa in traversa,

si sforza di metterla in piedi.

Quand'ecco aprirsi una porta e avanzarsi un'ombra nel

cortile. A quella vista Giannina si sente raddoppiare le forze,

con un colpo mette in piedi la scala, con un altro Fha ap-

poggiata al muro e incomincia gia a salire.

Ma una mano di ferro la abbranca e una voce cupa le

dice freddamente:
- Sciocconaccia! Non sai che di qui non si esce che,

come i soldati, dopo finite il servizio?

Golui che cosi paflava era il piu fidato manutengolo della

comare, che, specialmente di notte, doveva stare all'erta per

sorvegliare e proteggere, aiutare e difendere la comunita e

la casa contro ogni sinistro.

Impensieritasi la comare della ostinazione e della mu-

tolezza, in cui si era trincerata Giannina contro tutti gli

assalti, penso che covasse nell'animo qualche strano divi-
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samento, forse anche un tentative di evasione; ondeche

gliela aveva particolarmente raccomandata come oggetto di

vigilanza special e.

Era egli quindi passato a dormire in un bugigattolo

dappresso, e quella notte, durante la solita ronda che fa-

ceva priraa di coricarsi, aveva trovata la scala ritta sul muro

e 1'aveva posata in terra a giacere. Svegliato poi dal rumore

della fuggitiva nel salto dalla finestra e nello sforzo di alzare

la scala, era accorso e giunto in tempo per attrapparla.

Non oppose la minima resistenza la povera Giannina,

non disse una parola, ma si lascio ricondurre in casa come

una pecorella che va al mercato o al macello, mentre il

cerbero soggiunse con una ghignata di soddisfazione :

- Ora vedrai quanto male hai fatto i tuoi conti! Ti fo

fede io che certi grilli da pazza sbardellata ti usciran del

capo una volta per sempre.

Rinchiusa in un sottoscala fino alia mattina, si ebbe per

asciolvere tale carico di sferzate dalla direttrice, che gliene

rimasero lungamente le lividure.

Final mente fu assoggettata all'ultima prova, a cui nes-

suna riesce lungamente a resistere: chiusa in una stanza,

che riceveva 1'aria dallo spiraglio della porta, e la cui doppia
invetriata era tutta stoppata di ovatta, per impedire che i

suoi piagnistei e le sue grida si udissero al di fuori, non

ebbe altro vitto che pane, acqua e acquavite.

A questo punto della narrazione 1'infelice fu presa da

uno spasimo di angoscia e, piangendo dirottarnente, do-

mando alle sue due salvatrici:

- Mi perdonera il Signore, come alia Maddalena?
- Hai fatto bene di ricordarla - disse gravemente la con-

tessa, ponendole la mano sul capo - percbe il Signore, come

a lei, ti ha gia perdonato. Oggi stesso entrerai la dove potrai

imitarla nella penitenza.

Prima di sera la nuova Maddalena veniva ricoverata tra

le penitenti del Buon Pastore.

La Ida ando all'ufficio piu consolata del solito, mentre

la comare ordiva gia le fila della vendetta.



ALL'ESPOSIZIONE DI MILANO

TRASPORTI DI TERRA E DI MARE.

Con tutte le speranze nella trazione elettrica, che ci abbia

a liberare dalla grave molestia del furno e raddoppiare la

veJocita sulle linee ferrate, il vapore conserva sempre e man-

terra per un bel pezzo ancora il predominio nelle comuni-

cazioni a grand! distanze. Quindi e che le principal! nazioni

deli'Europa continentale hanno fatto a Milano una bella

gara di vetture e di macchine locomotive, dando alia mostra

ferroviaria un'estensione notevole verso le altre sezioni della

mostra generale,

II Belgio ha disposta la sua sopra un mezzo chilometro

di binarii entro certe gallerie annesse al suo bel padiglione

nazionale. Piccolo stato, ma avanzatissimo in ogni genere
d'industria e di progresso, grazie alia poca estesione del

suo territorio e all'agevolezza del medesimo, ha potuto sten-

dervi sopra per ogni verso le maglie d'una fitta rete di i'erro

e raggiungere il vanto, unico iinora al mondo, d'avere la

sua rete ferroviaria completa. L'atteazione delle amministra-

zioni si pud cosi rivolgere tutta al miglioramento del mate-

riale e del servizio,-onsolo colle splendide vetture di prima
e seconda classe, ma con estendere anche alia terza le mo-

derne comodita e persino 1'eleganza delle lunghe vetture,

montate su due carreili indipendenti, su molle soffici, con

ampli cristalli, e passaggio libero pel corridoretto disposto

lungo i'uno dei lati.

Questa vantaggiosa disposizione e quella che omai pre-

vale universalmente nei tipi di vetture esposte dalle diverse

nazioni, massime pei treni diretti e pei lunghi percorsi, riu-

^nendo alia comodita degli stanzini separati lasicurezza della

comunicazione vicendevole e il gran sollievo di poter mutare
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luogo, affacciarsi alia campagna, respirare e camminare an-

che da un capo all'altro del convoglio, anziche restare le lun-

ghe ore inchiodati sulla quinta parte d'un sedile, condan-

nati come ai banchi d'una trireme dall'inesorabile targhetta

Posti 10 . La tendenza manifesta del costruttori odierni

delle vetture ferroviarie e di moltiplicare al possibile 1'am-

piezza dell'aperture, dando nelle pareti la prevalenza al

cristallo sopra il legno e libera entrata ad aria e luce, per

tutti i versi. Alcune vetture della compagnia Paris-Lyon-Me-

diterranee toccano per tal riguardo il supremo della legge-

rezza e dell'eleganza. L'opera di legname sopra le sponde
e ridotta a pochi ritti che reggono il tetto e servono all'in-

telaiatura dei grandi cristalli arrotati, larghi forse l
m

, 50;

dimodoche 1'occhio del viaggiatore trascorre senz'impacci

tutt' intorno come in carrozza scoperta. Ne questo e privi-

gio riserbato all'aristocratica prima classe; le agiatezze e

1'amenita stessa del viaggiare divengono di mano in mano

retaggio di tutte le classi indistintamente.

Qui sarebbe stata curiosa assai una rassegna retrospet-

tiva che mettesse in mostra il graduale sviluppo del carroz-

zone ferroviario e le crescenti esigenze dei viaggiatori, giu-

stificate dal progresso parallelo dell'industria. In Inghil-

terra, che fu la culla delle ferrovie, la forma del carrozzone

prese le mosse dalle vetture postali, e si componeva come

di tre casse di vetture collocate 1'una dopo 1'altra e fissate

sopra un carro comune, ritenendo ancora nelle sagome degli

sportelli e dei fmestrini ricurvi, anzi persino nel colorito

giallo, il ricordo della provenienza. Le valige si ponevano

suirimperiale, dove non di rado trovavano posto pure i

viaggiatori, avvezzi a dominare il cammino dall'alto delle

diligenze e dei break. In quei primi tempi di transizione

avveniva talora che il ricco signore inglese non si sapesse

persuadere di viaggiare in vettura da nolo, fosse pure ti-

rata dalla forza del vapore, ma volesse ad ogni costo ada-

giarsi su proprii sedili e proprii cuscini : ecco allora trovata

una via di mezzo: caricare la propria berlina, legandola bene
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con tutte le ruote e il timone, sopra un carro di merci aperto

a basse sponde, montarvi dentro, e buon viaggio !

I carrozzoni di second a classe, sulle stesse ferrovie in-

glesi primitive, spesso non avevano finestrini ed erano anche

scoperti: come scoperti erano, meschini, incomodi quelli di

terza classe. Soltanto verso il mezzo del secolo XIX si prese

il partito, clie oggi ci sembra cosi naturale e ragionevole, di

riparare con un cielo coperto, con pareti e finestre i viaggia-

tori esposti al violento soffio dell'aria, al fumo ed all'intem-

perie: prima la gente si contentava di meno assai: pareva

loro gia tale inaspettato vantaggio quello procacciato dallo

Stephenson co'suoi 31 chilometri all'ora, che dello stare piu o

meno disagiati non si davano pensiero. L'angustia, i crolli, le

lungaggini delle diligenze erano ancora cosi vicine nelle me-

morial Oggi siamo molto piu esigenti: passo passo si ven-

nero ampliando i compartimenti, riscaldati, illuminati a olio,

a gas, a luce elettrica, forniti di tutto punto, fino a trasfor-

marsi in salotti, in camere da letto e da pranzo; e nei treni

di lusso, che attraversano di corsa non interrotta il conti-

nent.e americano o la Siberia immensa, e provveduto anche

ai bagni, al barbiere, a biblioteca, scrittoio, musica, teatro

e cappella.

In tutto cio hanno dato prova di senso pratico precoce

gli americani, donde le comodita piu notevoli sono passate
in Europa. Gli Stati Uniti pero non hanno esposto nulla

in questa mostra ferroviaria; essa e rimasta la gara delle

nazioni europee, dove anche ]' Italia si presenta con onore,

vestita a festa, cioe dire con bella copia di materiale lucido,

vernici splendide, vetri tersissimi, locomotive e vetture fab-

bricate da differenti ditte private sotto la vigilanza dello

Stato, il quale con paterna provvidenza da un anno ha as-

sunto sopra di se e peggiorato il pubblico servizio, com' era

da aspettarsi, ma quivi espone agli occhi del popolo quella

merce luccicante quasi per invogliarlo a pagare di buon

grado le imposte, promettendogli, come un babbo al figlio

riottoso un vestito nuovo; senz'impegni pero, che quelli

IfJOO. col. 4. fuse. 13~>2. 13 IL> uttobi-e 190(i.
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so-no poeM c-ampioni d'un materiale che non esiste ancora

e non esistera forse se non quando il tipo ne sara gia invee-

chiato e Fait re nazioni gia Favranno smesso per passare

a nuovi progress!.

DelFAustria dice\ a im proverbio un po' maligneUo r ma
non del tutto infondato, ch'essa arrivava senapre un giorno e

un'ora dopo, e con un'idea di meno.. Forse in cose di po-

litica e di guerra il motto aveva la sua parte di vero: io

non lo so, ne m'importa ora di accertarlo; quel die so e

che: ognuno puo vedere a Milano in questi mesi^ si e che la

sua mostra ferraviaria e splendida e solenne, nie sta quivi

solo per parata, mentre si sa che tale servizio cola al pari

di- quello delle poste e ordinato e condotto in modo esem-

plare. I diversi staii ehe compongono la monarchia austro-

umgariea, rnassime la Boemia e FUngheria, cercano a ragione

di farsi innanzi con le loro grand! amcine, che fomiscono

anche agli altri stati d'Europa locomotive di eccellente co-

struzione. La multiforme configurazione del suolo nelle di-

verse- parti dell'impero ha dato occasione di studiare e met-

tere in esercizio tutti i different! tipi di locomotive, quelle

dalle grandi ruote motrici aceoppiate destinate a correre

rapidamente per le vaste distese del piani ungheresi ; quelle

di passo piu corto ma piu pesanti e di maggiore aderenza,

adatte alle linee montuose; altre che dovendo serpeggjare

ed inerpicarsi tra le baize e le foreste, di cui fortunatamente

quelle regioni sono aneora largamente rivestite, per acere-

scere anche piu Fadesione delle ruote alle guide e la forza

di trazione, mettono a profitto il peso stesso del tender,

facendogli fare corpo insieme col motore; disposizioae ehe

si vede adoperata pure per lo stesso motivo sulle poteoti

locomotive svizzere del S. Gottardo.

Con un servizio puntuale e convogli bene allestiti FAia-
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stria poteva dimque senza presunzione invitare anzi allet-

tare il pubblico visitatore dell'esposizioue di Milano a va-

licare le frontiere, o per le Alpi tirolesi, passando sotto

le turrite dolomiti, o per le Alpi Giulie attraverso la va-

riata natura della Carinzia, o anche per le coste dell'lstria

e della Dalmazia, e venire in persona a convincersi quanta
amenita di paese essa racchiuda, quanta varieta di vedute, di

monti, di laghi, di fiumi reali, di torrent! e di cascate spu-

manti per gli orridi burroni, quanto splendore nelle metro-

poli di Vienna e di Praga, quanto decoro e nettezza nelle

citta minori, e grazia nei villaggi, fedeli conservator! dei

loro antichi costumi nazionali, cosi nel vestire come nelle

feste e ne' giuochi popolari. Cotale invito anziche a voce

o per mezzo dell'arida descrizione letteraria, si.reputo con

ragione che dovesse prendere la via dei sens! e parlare

all'occhio soprattutto, in una descrizione gratica di splen-

didi quadri e fotografie, disposte per ordine di region! in

alcune sale annesse alia mostra ferroviaria, delle quali

sono allora il complemento. E basta essersi internati una

volta sola fra le pittoresche valli del Tirolo ospitale, o pel

delizioso labirinto del Salzkammergut, la montuosa zona

coperta di laghi, di boschi e di pascoli, tra 1'Austria supe-

riore e la Stiria; per riconoscere 1'insigne benefizio recato

dalla vaporiera penetrando in quella massiccia ossatura

di monti. e trasportando in poche ore chiunque il vogliu a

quelle altezze tranquille, fra stupende bellezze di natura.

Le ferrovie di montagna hanno fatta la parte di veri

esploratori o rivelatori di paesi per Finnanzi quasi scono-

sciuti, perche difficili a praticare, ancorache situati nel bel

mezzo dei regni e delle province piu anticbe. Tale era in

buona parte la sorte del Vorarlberg avanti che il piccone

o, diciamo meglio, la perforatrice avesse sfondato e trapa-
sato le viscere dell'Arlberg con un traforo lungo 10 240 m.

Allora fu aperto il varco ad una delle piu ardite e interes-

, santi linee dell'Europa centrale, che unisce il bacino del-

1'acque scorrenti nel Danubio con quello del Reno, e rag-
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giunge quest'ultimo fiume poco avanti che sbocchi nel lago

di Costanza.

Quando una nazione, come la Germania, mostra di darsi

gran pensiero dell'estetica nella costruzione degli edifici fer-

roviarii, o sieno stazioni delle principal! citta o delle secon-

darie, ovvero magazzini, ponti, abitazioni per i macchinisti

e conduttori costretti dal servizio a pernottare fuori delle

case proprie : allora si puo argomentare che il servizio

tecnico deve essere giunto ad alto grado di perfezione ed

essere largamente rimunerativo. A ragione percio la Germania

ha voluto esporre col suo materiale ferroviario i disegni in

pianta ed alzato di parecchie stazioni, ove sono intro-

dotte le piu recenti disposizioni per la prontezza del ser-

vizio, la facilita dell'ingresso e dell'uscita, la sicurezza della

circolazione, e at tempo stesso si scorge 1'idea maturata e

voluta di salvare 1'aspetto artistico, non agevole certamente

a conciliare con Tesigenze tecniche.

Gochem sulla Mosella ha una stazione in forma d'un

palazzotto o castello con frontoni e torrioncini e finestroni,

rispondenti ai local i interni dei different! servizii,senzaquella

servile soggezione alia simmetria monumentale, a cui ven-

gono sacrificati spesso tanti comodi e utilita pratiche. Quivi

anzi e ritenuto il carattere nazionale dell'architettura, con

effetto non meno nuovo che piacevole. A Bullay sulla Mo-

sella parimente la stazione ha 1'aspetto d'una grande ma

signorile casa colonica, ordinata secondo i diversi servizi

interni, onde risulta una graziosa e sincera facciata este-

riore. Che bisogno c'e infatti d'adunare sotto un unica tra-

beazione dalle classiche fattezze le sale d'aspetto, il tele-

grafo, i bagagli. i barili .di petrolio e le balle di cotone?

Queste sono stazioni secondarie; ma anche le principal!

hanno saputo conciliare la pratica coll'estetica. A Wiesba-

den p. e. dove si richiedeva uno stile piu solenne, armoniz-

zante col carattere artistico di tutta quella gentile citta, un

grande torrione coH'orologio segna da lontano la destina-

zione dell'edifizio e domina tutte 1'altre parti. Ad Amburgo
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traspare anche all'esterno tutto 1'interno sistema delle grand!

tettoie, ove s'accoglie il grande traffico ferroviario del prime

porto mercantile della Germania.

Si vede che i partiii forniti daH'architettura medievale.

presi in cio che hanno di logico e sostanziale, non intesi

come una letterale imitazione, sono capaci di eccellenti appli-

cazioni. A GoJmar per es. la iiuova stazione presenta in mezzo

una grande vetrata, rispondente all'atrio, indi ai due fianchi

due ali di fabbrica, different! di disegno e di uso, che sal-

vano pero 1'equilibrio ottico con la semplice simmetria di

masse. 11 medesimo concetto ritorna, ingrandito, a Metz,

sebbene perde alquanto di grazia a cagione deil'enorme

sviluppo in facciata.

1 ponti di ferro sul Reno presso Worms, quello di Co-

blenza con due torri merlate ai due capi e quello di Magonza
salvano insieme 1'estetica del monumento e quella del ferro

mentre 1'arditissimo ponte presso Mungsten con un solo arco

metallico di 107 metri si slancia di volo da una sponda al-

1'altra della valle della Wupper. E quello del Wilhelm-Kanal

presso Lowensau con un arco solo similmente copre tutto

un fmme e le sue sponde a grandissima altezza, lasciando

libero il passo a vapori e velieri della piu grande albera-

tura. Veri trionfi deH'industria e architettura del ferro.

Se quell'anima bella del p. Alberto Guglielmotti potesse

per pochi istanti levare il capo dalla sua tomba venerata e

affacciarsi alia mostra retrospettiva dei irasporti marittimi, il

suo spirito letterato esulterebbe di classica gioia. Quivi egli

troverebbe proposti alia vista di tutti i modelli vivi e parlanti

di quelle galee, galeazze, galeoni, triremi, caravelle, brigan-

tini, faste e burchielli, che fornirono ia buona parte gli ele-

menti alia sua Storia della marina pontificia e porsero a lui

campo da deliziarsi in sterminate digressioni tecniche ed
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eleganti nomenclature. Le piu gloriose, senza competitor!,

sono le tre caravelle che sotto il governo di Gristoforo Co-

lombo a di 3 agosto 1492 salparono dal porto di Palos alia

scoperta d'un nuovo mondo. Ricostruite su fondamento di

lunghi studi d'archeologia navale dell'egregio nostro capi-

tano Alberto De Albertis, la Santa Maria, capitana, piu

grande, piu greve e piu tozza, colle compagne la Nina e la

Pinta, bassi e svelti velieri, si trovarono per via di studi se-

parati e indipendenti condotte sul medesimo modello di quelle

conservate nel museo navale di Spagna;ela Santa Maria

in particolare, in perfetto accordo con un modello esposto

dalla Germania per conto suo nella propria sezione.

La capitana, com'era di dovere, portava I'insegne; e non

e esagerazione poetica il dire che coll' onore dell' insegne

tocco a lei, battezzata gia coll'augusto nome di Maria, di

portare la Groce di Gristo al cospetto del nuovo mondo e

di presentarla la prima volta, segno di redenzione, di pace

e di civilta, all'emisfero occidentale della terra rotonda. Una

grande croce rossa spiccava suirimmenso campo bianco

della vela maggiore; mentre il crocifisso dalla rossa bandiera

inalberata sul cassero a poppa distendeva le braccia ane-

lanti verso il continente americano. Era in cio quel senso

cristiano, ereditato dal medioevo che finiva allora, senso

radicato profondarnente e conservatosi piu tenace tra i pe-

ricoli del mare, quel medesimo per cui al grande navigatore

genovese, quando dovette consecrare con un nome la gloria

della prima terra scoperta, non parve abbastanza augusto
il nome d'un re o d'una regina, si chiamassero pure Fer-

dinando d'Aragona e Isabella di Gastiglia, ma la voile de-

dicata al re del cielo, al Redentore del mondo. L'isoletta

di Guanahani divenne San Salvador e restera, finche dalle

coste della vecchia Europa s'avanzi il sole a rallegrare quella

spiaggia lontana, che intravveduta nei vapori dell'orizzonte

dall'occhio acuto del giovane marinaio Rodrigo de Triana,

ailo spuntare del giorno 12 ottobre 1492 fece balzare di gioia

centoventi cuori passati gia per le ansie terribili dell'ignoto.
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II -colpo di eannone, convenuto per segnalare la terra in

vista, parti dalla Pinta, la leggera caravella non <coperta se

non d'un piccolo castello da prora e d'ua cassero da poppa,

che -soprastava all'acque appena per poehe braccia di vivo,

eppure ardi cimentarsi all'immensita deH'oceano. Dinanzi

a questa traversata, Argo ed Argonauti scompariscono per

sempre con tutta la poesia della loro impresa.

Poco discosto dalle caravelle di Cristoforo Colombo fi-

gura una galea genovese del secolo XVI, con vele latine e

56 remi, snella, leggera; rieostruita dal tenente di vascello

Conz; la quale-ha il suo riscontro in un'altra, genovese del

pari e del medesimo secolo, raffigtirataanch'essa, in un ben

c-onservato modello contemporaneo.
Dall'arsenale di Venezia e venuta a Milano tutta una flotta

di modelli, a rappresentare la gerarchia e la varieta di forme,

d'armamento, di servizi, tra i legni da guerra di quei tempi,

ch segnarono il vespro luminoso della grand e nepubblica

di S. Marco. Ecco la trireme del 1500, che i veneziani claia-

mavano galia sottil da banchi 25 da ire remi e tre uomini

per bawco; la fusta a due remi, e due uomini per banco; il

brigantino unrreme: una grandiosa galeazza del medesimo

secolo, che misurava metri 50,46 in lunghezza, m. 12,87 in

larghezza, mossa da 343 rematori su 49 remi, con 700 uowiimi

d'equipaggio e 30 cannoni
; poi il pesante e panciuto galeon,

nave mercantile, d'alto bordo, ma armata, un trasporto, come

oggi si direbbe: la bombarda o galeolta bombardiera il eiii

ufficio e significato dal vocabolo stesso, tozza e lenta, ma
salda altrettanto, frequente ancora nel secolo XVIII e dis-

tinta seeondo la potenza deH'armamento in bombarda di

primo, di seeondo o di terzo rango. Intorno a questi colossi

della laguna ronzava e volteggiava uno sciame di legnetli

d'ogni fatta, gondole grandi e piccole, sandalini legge-
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rissimi, burchielli festosi con vele variegate o dipinte di

soggetti diversi, la luna, o i pesci, o san Giorgio che infilza

il dragone, o altre fantasie. Che il popolo veneziano fu sempre
ed e tuttora amico del chiasso, deH'allegria e della pompa
cosi in terra come in mare, dove fece del suo naviglio d'onore,

il bucintoro, una palazzina d'oro galleggiante. II ponte spar-

tito in due lunghe corsie con sedili di velluto cremisi, aveva

pavimento intarsiato di legni gentili, soffitto dorato, cassero

e castello fregiati d'oro, di sculture e d'intagli, una profu-

sione orientale, ove nei giorni di parata s'aggiravano in

magnifiche toghe di broccato gli eccellentissimi dogi e se-

natori della serenissima.

Allorquando nell'autunno del 1600 Maria de' Medici figlia

del granduca Francesco I di Toscana, salpava da Livorno an-

dando sposa ad Enrico IV re di Francia, avraforse piu d'una

volta fermato lo sguardo sulla bella croce pisana, che fregiava

le vele della splendida galea nuziale, 1'avra posato sul grande
Gristo crocifisso e sul Gristo risorto, dipinti sulle vele me-

desime: e se allora il cuor suo, tutto nelle gloriose speranze
del prossimo avvenire, non valeva a presagire le amarezze

e i disinganni che I'attendevano, doveva pure essere riser-

bata a quella croce la sorte di temperare la crudezza dello

sconforto, la profondita dell'umiliazione, quando quaranta
anni appresso si vide ridotta poco meno che in miseria a

morire a Golonia in terra straniera. Avere portato a Milano

il modello di quella nave, tutta gala d'oro, d'intagli e di gaio

colore celeste, con 1'allegria di terrazzini e ballatoi, e con

la croce solenne sulle vele, e pure una lezione di morale

storica, molto probabilmente aliena dall'intenzione degli

espositori, ma a chi sa intendere le lezioni di cose (come

parla la moclerna pedagogia) non senza efficacia.

Quanto ad armi, alcuni archibugi, cannoncini, petrie-

re, ecc. rappresentano 1'artiglieria primitiva; svariate stampe
antiche suppliscono la marina straniera non presente a

questa mostra in modelli reali, se non di alcuni galeoni

francesi del secolo XVIIJ. Anche questa parte della rasse-
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gna storica del trasporti e manchevole, interrotta da fre-

quenti e larghe lacune, non colmate, anzi rese ancora piu

evident! da alcuni radi oggetti, che emergono come scogli

sulla faccia dell'acque. Tale e la sorte d'una piroga del-

1'eta delle palafitte, modello calcato sull'originale ritrovato

a Merges sul lago di Ginevra nel 1878 : cosi isolata in

mezzo ai secoli, senza precedent]', senza discendenti imme-

diati, quella povera piroga diventa un' anticaglia che non

dice nulla. E poco piu di nulla s'impara, sempre per la

stessa ragione, dalla riproduzione in graridezza natural e

(credo) d'un sottile battelletto dei Vichingi, i corsari nor-

manni abitatori della Scandinavia, quella schiatta rubesta

che in quasi tutte le nazioni d'Europa fece sentire il vigore

del suo braccio, alle volte persino brutale, ma da tutte

seppe trarre ed assimilarsi elementi di civilta. II palischermo

predetto, conservato nel inuseo di Gristiania, e costruito

con mirabile maestria, e nelle rotelle di varii colori dispo-

ste lungo i due bordi attesta la sollecitudine deU'estetica;

sentimento che spunta naturalmente in un popolo, allor-

che egli sente di potere fare a fidanza col mare e d'avere

quivi il nerbo della sua vita e della sua potenza.

Tutta questa marineria antica, per quanto incompleta,

dovrebbe apparire nella mostra di Milano come un pream-
bolo alia moderna, mossa dal vapore e trasformata di pari

passo coirartiglierie e con tutta la meccanica. Le maggiori

potenze navali d'Europa, Inghilterra, Francia e Germania

ban no fatto uno sfoggio magaitico delle loro forze marittime,

ne T Italia e voluta mancare, tanto nel padiglione asse

gnato alia marina intemazionale, quanto in padiglioni par-

ticolari, come quello della Navigasione generale. La quale ha

pensato che la dimostrazione piu conviticente dell'ecceJlenza

del suo servizio, fosse allestire in grandezza ed arredo per-
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fettaraente uguali al vero Finterno d'uno de' suoi piroseafi

piu recenti, la Regina Elena, lasciando ai visitatori Ufoeita

di circolare per entro a loro agio e prendersi lo spasso, il

desiderio e Fillusione d'una traversata dell'A tlantico, salvo

la realta del mal d' mare con tutte le sue piacevolezze, iron

compensate fmora ne dai verdi velluti del salotti, ne dalle

lucide vernici delle cabine.

Inghilterra e Germania sono buone amiche: la diplo-

mazia lo dice; ce ne assicurano i brindisi dei sovrani nelle

loro visile reciproche; e cosa evidente, quasi tanto evidcra'te

quanto i giganteschi cannoni Armstrong da una parle e g*li

enormi Krupp dall'altra, che si guardano in cagnesco, con

un modesto corredo di proietti appuntati, di compatte eo-

razze d'acciaio, di torpedini ed altri gingilli, lavorati -e tor-

niti eon la precisione dell' orologeria, e destinati, 'come si

decreta all'Aia, a servire di nobile passatempo, pe-l tiro al

bersaglio.

I segreti del proprio armamento queste e tutte I'altre

nazioni noo li mettono certamente in piazza pelle spubbliche

mostre, neanco per millanteria o per bravura; cio ehe non

e segreto, ma patrimonio comune della moderna marina

da guerra, e noto gia e s'e veduto a molte riprese in tante

altre esposizioni. Le gallerie della marina adunque piu che

altro sono pascolo di utile curiosita e anche d'istruzione

pel gran pubblico, sebbene possono presentare a tutti un

gradevole concetto della potenza delle flotte modern e negli

svariatissimi modelli di navi d'ogni fatta, e d'ogni ^erviaio,

corazzate e incrociatori, avvisi, torpediniere, traasatlantici

postal! e mercantili, da carico e da pesca, da grano da

carbone, con tutti i loro attrezzi e arnesi da caricare e sca-

ricare. L'Inghilterra massimamente ha voluto qui fare oina

dimostrazione navale, pacifica, ma poderosa, e raostrare an-

corauna volta al mondo, e particolarmente a-11'emula ch'tessa

non e per niente disposta a rinunziare la corona di regina
del mare.

Puro argomento di pace e invece 1'adattarneDto del mo-
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tore a benzina alia navigazione. Lo specchio tranquillo del

laghi e le acque costiere in mare sono per ora e forse sa-

ranno sempre il campo destinato al rapido solco del canotto

automobile, sebbene anche piu arrischiate iraprese in alto

mare abbiano gia meritato onorevoli e invidiate palme all'in-

dustria italiana, associando nella vittoria della gara interna-

zionale i motori della Fiat di Torino con gli scafi del Gal-

linari di Livorno. Italia e Svizzera hanno fornito un copioso

e splendido barchereccio automobile: piccole lance e grandi

palischermi, gondole eleganti con la cameretta (che a Ve-

nezia chiamano felza) riparata da lucidi ampii cristalli, o

formata di graziose tende e cortine: poi un motorino che

piglia pochissimo spazio e quasi non ingombra, talora per-

sino e dissimulate sotto una coperta di bandone: il tutto

disposto per allettare alle piu rapide corse che mai abbia

sostenuto sopra di se il liquido elemento o sia di acque
dolci o di salse. Lance di 12 metri in hmghezza con motore

di 80 cavalli hanno raggiunto gia i 40 chilometri all'ora,

cosa inaudita anche per i piu celeri piroscafi postali, e che

rasenla quasi il limite teorico di 13 metri al minuto se-

condo, cioe dire 46,60 chil. all'ora, cioe in cifra tonda 25 nodi.

Una speciale difficolta nella costruzione dei navigli au-

tomobili e 1'inversione del movimento; giacche il motore

per se non avrebbe che il movimento progressive, mentre

per approdare, girare e scansarsi il naviglio esige piena

liberta e facilita d'andare innanzi e indietro. Si richiede

percio un ingegno intermedio tra il motore e 1'albero del-

1'elica. Ma, nessuno puo prevedere dove si debba arrestare

Findustria novella e pure cosi rapida ne' suoi progress!.
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LA CORRISPONDENZA CANISIANA.

Volge gia quasi un anno da che il p. Ottone Braunsberger
donava al mondo degli eruditi il quarto volume della monu-
mentale collezione, che sono le lettere e gli atti del b. Pietro

Canisio '. Mettendo a ruffronto la mole di questo tomo con quella
dei tre precedent! vien fatto di pensare che 1'indefesso editore

abbia tolto a suo motto in questo immane lavoro 1'emistichio

vergiliano sopra la fama: Vires adquirit eundo ; tanto il volume

s' accrebbe, quasi a dismisura, con le sue milledugentosei

pagine, cui troviamo affidate seicentoquarantanove tra lettere

e documenti, la maggior parte inediti, un cinquecento anno-

tazdoni, spesso assai lunghe, eruditi prolegomeni ed indici copio-

sissimi. Pero, se il libro sotto il rispetto estrinseco dell'arte

tipografica non si presenta gran che elegante e tutt'altro che

maneggevole, Tabbondanza e sceltezza della suppellettile lo rende

oltre modo prezioso ai cultori della storia ecclesiastica nella

seconda meta del secolo XVI. Questo speciale carattere, gia messo

in rilievo nei tre primi volumi 2

,
si manifesta. a nostro credere,

anche piu cospicuo in questo che ora abbiamo sotto degli occhi,

si che crediamo di ben collocare 1'opera nostra imprendendo ad

occuparcene succintamente.

Ogni non disattento studioso, che tolga a svolgere queste cen-

tinaia e centinaia di carte con qualche mediocre diligenza, non dura

fatica a convincersi che se in tanta doviziosa messe di do-

cumenti ve ne hanno d'importantissimi, o come sogliamo chia-

marli di primo ordine, per la storia della Gompagnia di Gesu

in Germania ed altrove e per quella altresi della vita del Canisio,

non si fanno punto desiderare, anzi abbondano, quelli sopra gravi

1 Beati Petri Canisii Societutis lesu Epistolae et Acta, Collegit et adno-

tationibus illustravit OTTO BRADNSBERGER eiusdern Societatis sacerdos. Vo-

Jumen quaitum. 1563-1565. Friburgi Brisgoviae, Herder. MCMV, 16,

LXXXII. 1124.

- Cf. Cifiltd Cattolica XVI, 8, 596; XVII, 2, 69-72; XVIII, 5, 434-446.
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negozii e spinose question! della Ghiesa universale. Riesce facile

rintracciarne la causa, chi ponga mente all'anno col quale s'inizia

il breve periodo di quel solo triennio, cui appartengono i mo-

numenti. II 1503, cui spettano le lettere piu antiche, fu negli

annali del Tridentino uno degii anni piu memorandi che vedesse

il celeberritno sinodo. Non e qui luogo di venire enuraeramlo le

ragioni del fatto, ammesso nel resto coinunemente da tutti gli

storici; ci basti solo dire che in quell'sumo, proprio alia vigilia

della chiusura, ardeva piu clie mai viva, tra gli stessi cattolici, la

questione del come raggiungere effettivamente uno dei fini pre-

cipui pel quale i padri gia da meglio di tre interi lustri erano la

prima volta couvenuti in Treuto. La brama, piu che il desiderio,

di vedere riformata la Ghiesa e stabilita una controrifornia da

opporsi a quella, menzognera ed inettissima al fine, escogitata

dai novatori, era assai cornune in tutli i buoni, santamente te-

naci nella professione di schietto cattolicismo e di fedelta a Roma

papale. Tanto cio e vero che la vediamo di venire quasi una

propria impronta del cinquecento avanti e durante il Concilio;

impronta che ti ricorre sempre dinanzi tra le piu svariale ma-

nifestazioni della vita, in quella singolarissima eta, e puoi

anch'oggi contemplarla coi suoi netti contorni nei dispacci non

meno dei politic!, e uei carteggi dei letterati e di altri gravi per-

sonaggi, che nelle piu umili epistole familiari. Se non chel'univer-

sale cospirazione delle volonta nel proporsi un solo e medesimo

scopo non ebbe neppure allora, come non ha spesso all'eta nostra,

tanto di efficacia da produrre uguale concordia rispetto ai mezzi

da scegliere per conseguire 1'intento. Quando dai principii, con

unanime consenso ammessi, discendevasi alia loro attuazione

pratica, ecco sorgere divergenze profonde, dalle quali sviluppa-

vansi varii partiti, non certo distinti coi nonii odierni, di radical!

e moderati ed altri somiglianti, ma, rispetto alia sostanzn, non

guari da questi nostri diff'ormi. Uno dei cap! di massimo mo-

mento, dove piu si desiderava 1'unione di tutti i cattolici, era

quello della podesta ed autorita da attribuirsi al Romano

Pontefice, vero caposaldo dell'intima costituzione della Ghiesa di

Gristo. Su questo campo appunto il quarto volume della corrispon-

denza canisiana ci offre una messe prelibata di document!, dai

quali i sinceri storici, senza ombra di sforzo, potranno derivare

liberi fasci di viva luce che tutta d'ogni suo lato pervadano e

rischiarino 1'ardua questione.

Prendansi, per atto di esempio, le due stupende lettere la-



206 LA CORRISPONDENZA

line di uno dei president! del Goncilio, 1'insigne Stanislao Hosio

al p. Canisio. Di esse ebbe a scrivere meritamente, pochi giorni

dopo da che erano state spedite. un collega e degno emulo

dell'Hosio, il cardinale di Augusta, Ottone Truchsess, parergli

come due quadri nei quali contemplava ritratti i danni arrecati

alia repubblica cristiana da quei medesimi che avrebbero dovuto

impedirli, a costo ancora della vita e del sangue
1

: si presso al

vero, per testimonio di questo autorevolissimo contemporaneo,
era riuscito all'Hosio di lumeggiare le difficolta che alia riforma,

sinceramente voluta dal sinodo e dal Papa, creavano certi cat-

tolici, precursor! nati di alcuni loro seguaci dei giorni nostri, i

quali, pur gridando senza posa, riforma, riforma, si confidavano

di potervi arrivare per distorto cammino.

11 sig. Gommendone, cosi dunque scrive 1'Hosio al Ganisio,

mi ha recapitato le lettere tue nelle quali, giusta la tua pieta,

vai lamentando il presente stato della Ghiesa degno della commi-

serazione di tutti i buoni. Si corre infatti pericolo che, sotto lo spe-

cioso titolo di riformarla, non vengasi a eformarla spaventosa-
mente. Che non mancano ancor tra' nostri di quelli che vogliono
sia ridotto all'ordine colui, pel quale sin qui e Fordine e 1'unita

in una gran parte dell'orbe e la maesta stessa dei principi fu-

rono mantenute. Bene a ragione puo al presente la Chiesa ri-

petere di se medesima: I figli della madre mia mi fecero guerra:
Se un mio nemico avesse parlato male di me, certamente avrei

pazientato, e se uno di quelli che mi odiavano avesse malignato
contro di me, avrei forse potato guardarmi da lui; ma tu uomo
di un solo spirito con me, con quel che segue. Cio che ci at-

tendevamo dai protestanti si va facendo da coloro che si pro-

fessano figli della madre Ghiesa. Si prese a disputare del diritto

divino con ogni altro diritto, a mio giudizio, che col divino. il

quale inculca al servo del Signore di non litigare; e passo la

1 Ai 6 di marzo 1563, il Truchsess, che era allora in Roma, scriveva al-

1'Hosio per mano di quell'esiraio umanista che fu Giulio Pogiani suo secre-

tario : Perculsus binis tuis ad Canisium literis, quibus tanquam in tabula

depictam vidi calamitatem reip. invectara ab iis, a quibus potissimum pro-

pulsanda esset vel corporura oppositu, et coramunis quies ac tranquillitas

sanguine et morte redimenda, non possum facere quin exclamem: Salvum
me fac, Domine: quoniam defecit sanctus, quantum diminutae sunt ve-

ritates a filiis hominum, et quae sequuntur; quae mihi omnia in hoc reip.

tempus et in istos seditiosos ac turbolentos homines cadere videntur . BHAUNS-

BERGER, 73, che toglie il passo dalle Epistole del Pogiani, edite gia otti-

mamente dal LAGOMARSINI 3, 246-247.
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cosa con tante liti da doverne temere vi si spegnesse la ca-

rita ehe e indubitabilmente di ragione divina. La residenza dette

la mossa; quindi si tolse a discutere eon quale diritto venis-

sero istituiti i vescovi e con tjuale altresi fossero superior! ai

sempiici saeerdoti. Si voleva da certuni che ogni cosa fosse di

ragione divina a tal segno ehe li udimrno sostenere se essere

stati istituiti da Cristo; non Pietro, non il Pontefice averli chia-

mati a succedere nelle sollecitudini del pastorale governo. Nella

quale congiuntura debbo rendere onorevole testimonianza al re-

verendissimo vescovo di Fiinfkirchen (mons. Giorgio Drascovizio)

che in questa materia disse egregiauiente il parer suo ; rnereecche

protesto di non avere udito, come gia gli apostolu la voce del

Salvatore o, come Paolo quel vigoroso riehiamo: Saulo, Saula,

perche mi perseguiti, bensi la parola del Vicario di Cristo che

gli ordinava di pascere il gregge suo nella diocesi di Fimfkir-

chen. II perche in questa forma risguardava se stesso costituito

pas-tore da Gristo che iieppure la sua istituzione uon poteva pro-

vare senza rimettersene alia chiamata ricevuta dal suo Vicaxio.

Non fu senza scandalo quest'argomento trattato, e inolte

proposizioDi dovemmo ascoltare in pazienza, le quali pure non

potevano sopportarsi indifferentemente. Che se i padri venivano

ammoniti, stessero al punto, tralaseiando cio che non era con-

troverso tra noi e i dissidenti, gridavasi ineojalanente alia vicv-

lata liberta del concilio, quasi che essa fosse riposia nel consen-

tire ad ognuno di sostenere con audacia tutto cio che puo per-

turbare 1'ordine della Chiesa * J
.

Di questa tenore va innanzi il cardinale e vescovo di Erme-

land descrivendo al minuto il procedere di quel partito, non

tanto esiguo, che pure non volendo per niun conto passare ai

novatori, anzi ostentando a suo modo sehietta professione cat-

tolica, non. s'indueeva tuttavia a deporre la diffidenza verso Roma
e solo col depriniere 1'autorita del Pontefice. s'imprometteva di

potere stabilire nella Chiesa la tanto necessaria riforma. Come i

predicanti delle sette eterodosse non avevano altro in bocca

che la parola di Dio ed il Vangelo, cosi costoro non rifinivano

mai di parlare di Cristo e di diritto divino. Ma guai se alcuno

dei cattolici, riverenti e devoti alia Sede di Pietro, dissentiva

da essi ; te lo bollavano subito col marchio di nemico- del santo

diritto divino e per poco dello stesso Cristo 2
.

1 BRAUNSBBHGER, 63-64.
~ Si quis dissentipet, is iaai divim iuris, et modo non ipsius Christ!

hostis esse dicebatur . Ivi, 65.
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Onde 1'Hosio asseriva che un simile contegno se lo sarebbe

aspettato dai novatori di Sassonia, non mai da figli della ma-

dre comune, cosi miseramente acceeati da non iscorgere, men-

tre pure vantavansi zelanti dell'onore di Gristo e delle sue divine

ragioni, che il riconoscere la grandezza del suo vicario e il man-

tenergli intatte le sue alte prerogative tornava in fine a somma

gloria di lui *.

Su questa descrizione dello stato degli spiriti di parecchi

cattolici, in un momento storico rilevan tissimo, ritorna 1' Hosio

con maggiore insistenza e con certo passionate calore nell'altra

sua lettera inviata al medesimo Ganisio la dimane seguente al

giorno in che gli aveva spedito quella or ora riferita soltanto in

parte
2

. Offendeva il suo sentire, schiettamente ortodosso, la do-

inanda di alcuni principi e vescovi che pretendevano intervenisse

direttainente il concilio a riformare la curia di Roma. A eonvin-

cere d'irragionevolezza la pretensione, appella, tra gli altri argo-

menti, aU'esempio di Costantino rifiutatosi di chiamare al suo

tribunale i pastori del gregge di Cristo. Ricorda inoltre F ope-
rato, allora tenuto autentico, dai padri del supposto concilio di

Sinuessa, che proclamarono qual principio indiscutibile non do-

versi la prima sede giudicare da niuno in terra. E perche questo
suo modo di opinare non venisse attribuito ad avversione alia

vera riforma, piuttosto che a contrarieta verso il modo preferito

da alcuni cattolici per attuarla, prende a dissipare siffatto so-

spetto, da lui giustamente ritenuto offensive a chi per obbligo
dell'alto grado doveva procurare il maggior bene della Ghiesa

e il non fucato splendore del suo visibile capo in opere egregie

di santita e di giustizia.

No, non sono io tale, esclama francamente, che voglia

j>rendere a scusare le colpe della curia romana. Io le detesto

non meno di quello che gia fece il santo abate Bernardo, il

quale nondiineno seppe cosi flagellaiie che, pur volendole ster-

pate, voile pero salva Fautorita e dignita della prima sede. De-

vesi senza dubbio correggere cio che v'e di difettoso in quella

curia
;
chi mai potrebbe negarlo o qual cristiano di animo pio

potrebbe non desiderarlo con tutta Fanima ? percbe non di-

remo anche noi : Giudica tu stesso la causa tua e della tua

corte
; stanteche la prima sede da niuno pud essere giudicata?

1 Loc. cit.

2 La prima lettera ha la data del 18 o 19 febbraio 1563; la seconda

del 19 o 20 dello stesso mese. Cf. BRAUNSBERGER, 63, 68.
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Per qual motive non ricerchiamo da lui che egli piuttosto svella

dall'ime radici le male piante che giustamente offendono il no-

stro sguardo? In questa guisa, sterpati i vizi, non verra a risen-

tirsene la dignita e I'autorita della prima sede. Ma volere che il

pastore delle pecorelle, il capo delle membra, il sovrano sia

sottoposto al giudizio dei sudditi suoi mi sembra per fermo

non minor peccato che non siano tutti quegli abusi per i quali

s' invoca il rimedio. Perfino gli stessi settarii lamentano che

tutto oggidi volge all'anarchia. E che altro mai si verra a fare

se non ad istabilire una vera anarchia, quando volessimo sot-

toporre al giudizio delle membra il capo di tutto Forbe cristiano

e le miserie de' suoi ministri disco prissimo a tutto il mondo ?

Questa riforma richiesta con si alto strepito, non sembra a me
riuscirebbe di tanto vantaggio, quanto sarebbero di nocumento

i mali che dovremmo attenderci da un tal modo di riformare.

E diro, forse senza temerita, ch'io veggo in essa maggior peri-

colo, che non sia nel dissimulare le piaghe tollerate fin qui dalla

Ghiesa *.

Siffatto modo d'intendere la riforma cattolica e di volerla

introdotta senza rumore e commozioni violente rispecchia con

gran fedelta il pensiero del Ganisio sullo stesso argomento. Ora

la prima volta vede la luce, merce le cure diligentissime del

Braunsberger, il voto che il Beato ai 2 U2 di febbraio 1563 in-

viava da Innsbruck a Giorgio Sigisrnondo Seld, vicecancelliere

dell'impero, sopra i celebri diciasselte quesiti proposti dall' im-

peratore Ferdinando a quattro teologi, tra' quali era appunto
il Canisio, perche ognuno separata rnente dagli altri vi desse

coscienziosa risposta
2

. Questa scrittura nella quale la soda

1 BRAUNSBERGER, 71.

*
I diciassette articoli, preceduti e seguiti da un eruditissimo commen-

tario bibliograflco e slorico, vengono ripubblicati dal BRAUNSBERGER (56-62)

sull'esemplare ms. vindobonense. II voto del Canisio (75-102) si puo dire,

come ben prova 1'Editore (XXIV-XXV) che nella sua integrita vegga ora

per la prima volta la luce. Ci avverte il BRAUNSBERGER che di questo in-

signe docuraento era noto soltanto un compemlio scritto ab Italo quodam,
per quern Canisius in longissimis illis litteris conscribendis vel potius adura-

brandis adiutus erat (XXIV). Dalle quali parole ci sembra poter forse

dedurre che al chiaro Editore sia rimasto ignoto il notne dell' italiano

adoperato a compilare il predetto sunto. Stando pero al Pallavicino pare
che il compendio fosse tutto lattura del celebre segretario del Commea-

done, Antonmaria Graziani. Di lui scrive lo storico del Goncilio che es-

sendo amico del Canisio ed avendolo aiutato a scrivere intorno ad essi

(cioe agli articoli) i pareri suoi, prolissamente dettati secondo il costume

1906, vol. 4, fasc. 1352. 14 12 ottobre 1906.
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dottrina, la severa rettitudine e la prudenza squisita del servo

di Dio danno di se bellissima mostra, si rivela, chi ben la con-

sidera, tutta informata, dalla prima all'ultima linea, da quel me-

desimo spirito di che sono ripiene le due lettere dell'Hosio teste

ficordate. Anche il Canisio insiste nel ripetere che una seria,

compiuta riformazione si aveva da promuovere in ogni possibile

guisa. Ma quando viene a rispondere se andassero proposti al

sinorlo gli articoli risguardanti la persona del Sommo Ponte-

fice e la curia romana, si dichiara risolutamente pel no. E ne

allega le ragioni seguenti che svolge con ricco apparato di testi-

monii di padri e di sacri canoni. 1. Non convenire che Cesare,

soggetto per diritto divino al Papa, come pecorella al pastore,

sembrasse volere a lui dettar legge per mezzo del concilio. 2. Ove
cio si facesse, verrebbesi a confermare 1'opinione di coloro che

il concilio ponevano superiore al Papa. 3. Si doveva temere

nori prendessero alcuni di qua occasione per appellare dal re-

gnante Pontefice al concilio. 4. La sola proposta della questione
nel Tridentino, in mezzo ad uno stalo di animi si turbolento, co-

stituire senz'altro un pericolo, ne esser possibile il farlo senza

detrimento dell'autorita pontificia in tante guise combattuta e

spregiata. Infine non avervi esempio che alcuna cosa di somi-

gliante fosse stata attentata nei sinodi, anche vetusti, celebrati

sotto pontefici dai quali si poteva bene esigere un'eguale e

molto piu grancle riformazione; trovarsi invece elevato a dignita
di canone e stabilito come principio che Dio abbia bensi voluto

defmire per mezzo di uomini le cause di altri uomini, riser-

bando pero a se medesimo quelle del presule della sede di Roma *.

Non guari altrimen ti dall'Hosio, prevedeva il Ganisio che il

suo ardore per mantenere le prerogative del pastor dei pa-

stori sarebbe giudicato effetto d'animo legato alia causa del

papa e percio solo non sinceramente devoto a quella della ri-

forma 2
. A sventare la calunnia e mettere in chiaro che la di-

screpanza era tutta riposta non gia nel fine, ma nei mezzi da

adoperare per conseguirlo, cosi proseguiva con mirabile liberta

delle scritture tedesche, signified al suo padrone che tali pareri, a suo

avviso, eran formati con molta pieta e prudenza; e di parecchi si per la

notizia che n'ebbe, si per le memorie che pote riserbarne, tnando un som-

tnario succinto . Istoria del Cone, di Trento lib. 20, c. 4, p. 657 dell'ediz.

romana del 1657.

1 BRAUNSBERGBR, 85-94.
* Cf. gli eccellenti testimonii che in confermazione di questo punto si

trovano allegati dal BRAUNSBERGER nella nota a p. 972-973.
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di linguaggio. Poiche sommamente importa che la riforma, se

pur si vuole che avvenga, cominci dallo stesso capo e dalla

prima Chiesa, conviene si dia opera con ogni diligenza possibile

affinche 11 pastor del pastori applichi tutto se a quest'opera si

santa e necessaria, liberando la chiesa di Roma dagli abusi che

ofi'endono tutto Foibe, danrio pubblico scandalo e sono in inano

del novatori validissima arme a prornuovere presso il volgo i

loro interessi. Onde che la Maesta di Gesare si acquistera grand.i

meriti con la Chiesa di Dio, se prendera a trattarne di preseriza

col Pontefice a lui cosi intimo: voglia il Signore che il fatto

segua tra breve '.

Questa disquisizione, sopra le particolad vedute di due grandi

personaggi cattolici circa il modo da tenere perristorare i profondi

mail della Ghiesa nel secolo XVI, e un tenue saggio soltanto del

molto che si puo attingere alia ricca sorgente della corrispondenza
canisiana. Quante questioni, o rimaste avvolte in fitta caligine,

o presentate sotto un punto ialso di luce saranno per mezzo

suo rischiarate debitamente; quante inesattezze di scrittori talora

involontarie, tal altra naturale portato di spirito partigiano e

malevolo, come parecchie del Sarpi '. verranno la merce di

qu^sti docurnenti a lasciar libero il campo della storia con

merito incontrastabile della sana critica moderna. Gi sia corisentito

addurne in prova noil piu che un esempio.
Non e infrequente il caso di abbattersi in autori che dell'azione

spiegata dai primi gesuiti nel Tridentino, parlano in guisadainge-
nerare in chi legge F idea che essi vi fossero quali arbitri, come

oggi si dice, della situazione, potenti in si alto grado da fare

sempre trionfare il loro parere. Accreditarono presso molti questa

opinione, benche per diversa via e con intento diverse, cosi

gli scrittori ostili alia Chiesa e alia Compagriia di Gesu, come

parecchi di quelli che, pur essendo sincerarnente all' una e

all'altra devoti, non seppero evitare certe ridicole esagerazioni,.

cancro maligno della storia, le quali alfine, allo stesso modo
del falso, approdano ad un medesimo perniciosissimo ter-

mine, vogliam dire al perfetto svisamento del vero. Qui, alia

luce del nuovi monumenti, illustrati dal Braunsberger con quella

profondita ed esattezza che di parecchie delle sue annotazioni

1

BRAUNSBERGER, 88-80.
2
Veggasi come a p. 48 del BRAUNSBERGER resti convinto di falsita il Sarpi

in cio che scrisse nel lib. 7, n. 65 della sua Storia del Concilia circa il

viaggio del p. Natale ad Innsbruck nel febbraio 1563.
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fanno altrettante compendiose monografie, pud ognuno convin-

cersi quanto altramente passassero le cose da quello che fu

sognato e si ando ripetendo fino a' di nostri l
.

Ecco per es. veniamo ad apprendere che nel proporre la

si controversa dottrina della gerarchia ecclesiastica non vollero

i legati adottare i canoni composti dal Lainez per ordine de' padri

delle particolari congregazioni, nelle quali questa difficile materia

veniva specialmente studiata 2
. E notissimo che nel Tridentino

venne ristretta la potesta sino allora goduta dagli arcivescovi

rispetto alia visita dei vescovi suffraganei. Or, cio che non tutti

forse sanno, il Lainez perfino nella pubblica sessione non lascio

di dichiararsi contrario a questa mutazione, ma sempre indarno 3
.

Ne ebbe miglior fortuna il pio e dotto generale dei gesuiti quando
si oppose, con quanto vigore gli fu possibile, affincbe non ve-

nissero dichiarati nulli i matrimonii clandestini 4
. Esempi suf-

ficienti a persuadere che 1'autorita grande goduta dal Lainez,

specie questa terza volta che sedette nella veneranda assem-

blea tra i capi d'ordine, non pervenne giammai a tal segno da

fare sempre prevalere il suo avviso nelle private e pubbliche

deliberazioni, quando il peso intrinseco degli argomenti da lui

addotti non aveva forza bastante da tirare a seguirlo i legati

ed i padri.

Ci piace ora sul conchiudere di richiamare 1'attenzione degli

studiosi sopra una nuova classe di fonti, in tutto inedite, che il

quarto volume delle lettere canisiane dischiude ai gravi cultori

della storia del Tridentino. Cio sono le relazioni del p. Alfonso

di Polanco, teologo del concilio e secretario del Lainez, inviate

da Trento in diverse bande a parecchi suoi confratelli. II ca-

rattere intimo di questa corrispondenza le da un colore schiet-

tissimo di verita e la rende pregevole non meno di qualunque

carteggio degli uomini piu illustri di quel tempo, chiamati a

prendere parte ai conciliarii lavori. V'ha ancora di piu. Per al-

quante minute question! che toccano 1'attitudine mantenuta

dalla giovane Compagnia di Gesu nel gravissimo affare della

1 Degna di leggersi sopra questo punto e la bell' opera dell'AsTRAiN,

Historia de la Compafiia de Jesus en la Assistencia de Espana, Madrid,

1902, p. 526-527 laddove dimostra le amplificazioni in che caddero gli anti-

chi storici dell'Ordine, quando si fecero a descrivere 1'operato dai pp. Lainez

e Salmerone al Concilio di Trento nel 1546.

Cf. BRAUNSBERGEH, XXVII, 267, 290.
3

Ivi, 390-392.
1

Ivi, 327, 389.
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riforma da introdursi nella corte di Roma, nella tutela del di-

ritti del pontificate romano ed in certi interessanti episodii

della vita di san Carlo Borromeo l

presso lo zio Pontefice, le

lettere e gli atti del b. Canisio contenuti in questo volume,
sono fonti di capitale importanza, ne si trovera storico di vero

merito che possa in avvenire esimersi dall' attingervi a piene
mani. Si abbia dunque il chiaro Editore, insieme col plauso tri-

butatogli dall'universale degli eruditi, i nostri umili, ma cordia-

lissimi rallegramenti. Egli li merita rispetto a questo volume

anche per un nuovo titolo, qual'e Fessersi infine arreso al con-

siglio venutogli da diverse parti, di omettere la versione in la-

tino delle lettere e degli atti scritti in alcune delle lingue vol-

gari. Gosi 1'edizione, che certamente non procedette lenta sin

qui, potra d'ora innanzi avanzare di piu buon passo. L'eletta

dottrina poi e 1'arte squisita che pone il Braunsberger in li-

cenziare al pubblico questi nuovi monumenti, tenendo sern-

pre in vista il fine pel quale vengono in luce ed i bisogni spe-
ciali di coloro che li avranno ad usare, gli procacciano giustissimo
titolo all' ammirazione e alia riconoscenza di quanti hanno lume

per degnamente pregiare la tenacia dell' ingegno e la costanza

del lavoro richiesti a condurre innanzi opere cosiffatte che, pur

troppo, prima del gaudio di vederle compiute, adducono all'uomo

onorata e, voglia Iddio, ancora verde vecchiezza.

II.

UN PRETBSO DISCENDENTE DEI GENTURIONI DI GENOVA A GlNEVRA.

NICOLA OLTRAMARE (1611-1680).

Una vita di un pastore protestante, che gli editori Bocca si

degnarono d'inviare a noi pure con vivissima preghiera di recen-

sione 2
, vedemmo con gran lode commendata da A. Gantono, cen-

sore per lo piu cosi rigido degli autori cattolici, specie se tra-

1 Alludo alia vita straordinariamente ritirata che il giovanissimo car-

dinale prese a menare con dispiacere di Pio IV nel 1564, attribuita al solito

a mene dei gesuiti, ed in ispecie ai suggerimenti del p. Ribera. Gf. BRAUKS-

BERGEH, 530-536.
2 J. E. CERISIER, Le pasteur Nic-olas Oltramare, 1611-1680. Sonorigine,

sa vie et son temps. Avec des illustrations et une preface de M. le pasteur
P. DB FELICE. Torino, Bocca, 1905, 8, VIII-308 p.
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dizionali, nel Bollettino bibliografico della defunta Cultura so-

ciale (21 febbraio 1906). Egli comincia ricordando che la Sviz-

zera e stata sempre la terra ospitale del perseguitati polilici e

religiosi alia quale famiglie italiane e francesi convertite al

protestantesimo (una volta si dicevano apostate dal cattolicismo)

domandarono la liberta che non godevano in patria e finisce

lodando il lavoro siccome condotto non solo con serieta di me-

todo, ma anche con un senso di equita e 1'autore cbe scri-

vendo con metodo severamente critico la biografia di Nicola

Oltremare... ha voluto cooperare alia storia del protestantesimo

perseguitato .

Abbiamo letto anche noi attentamente questa vita del pa-
store protestante di Ginevra, che ci e rappresentato come discen-

dente della famiglia illustre dei Centurioni Oltremarini di Geneva.

Ma, pure ammirando la pazienza dell'autore a raccogliere da ogni

parte notizie e documenti che in qualche modo, comunque alia

lontana, si riferissero al suo soggetto, non vi possiamo lodare

assolutamente nulla di cio che vi loda il Cantono, e molto meno
vedervi quel metodo severamente critico ch'egli esalta, purtroppo
con poca competenza in punto di metodo e di critica storica.

E infatti, lo stesso pastore protestante Paolo de Felice, che

vi fece una breve prefazione, a preghiera dell'autore, cosi ne

parla, assai piu rettamente del sacerdote cattolico: Bisogna

pure ammirare il Cerisierper essere riuscito, con dati cosi asso-

lutamente ristretti, a comporre tutto un volume. Senza dubbio

egli ha dovuto parlare piu di tante altre cose che non dell'eroe

stesso del suo libro, e la sproporzione fra il quadro e la cor-

nice che gli sta intorno, non manca di ferire il lettore... To non

diro che questo metodo non abbia avuto alcuni inconvenient!,

ne presentato alcuni pericoli. Era, se non impossibile, almeno

singolarmente difficile all'autore, per la cagione medesima della

multiplicity di soggetti ch'egli ha affrontati, di avere in tutto

una sicurezza d'informazione che basti. Si vorrebbe trovare, in

certi casi, piu di precisione, piu di rigore storico nei particolari,

qualche cosa di meno diverse, ma di piu vagliato (fouilU) . E
sul finire, egli esprime anche il timore che il lettore, dopo aver

ammirato e il lavoro e la pazienza dell'autore, non provi qualche

rammarico, pensando al piccolo numero di documenti, di cui

1'autore si e potuto servire, coiichiudendo solo che il partito da

lui trattone mostra quanto avrebbe potuto fare, se ne avesse

posseduto di piu .
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A questo giudizio tuttavia noi dobbiamo aggiungere che

anche il.modo, ond'egli trae partito dai document:, non e serapre

lodevole, ne conforme al senso di equita storioa o d'imparzia-

lita, giacche altri document!, che non doveva ignorare, egli dis-

simula, altri intende a suo grado, leggendovi quello che punto
non dicono.

E anzitutto il Gerisier (seguito poi dal Gantono) che chiama

appunto la Svizzera il paese della tolleranza (pag. 12), non po-

teva, non doveva ignorare che sorta di tolleranza usava, sino

dai primi inizii della riforma, il partito protestante, per es. di

Zurigo, verso quelli che le si opponevano; non poteva, non

doveva ignorare qual uso fecero nel secolo XVI, e di poi fino alia

guerra famosa del Sonderbund, i cantoni protestanti della gene-

rosita usata loro dai cantoni cattolici, dopo che li ebbero sconfitti

cosi gloriosamente nella celebre battaglia degli 11 ottobre 1531

presso Cappel. Molto meno poteva ignorare le leggi cosi miti e

liberal! di Galvino a Ginevra, le sentenze e le esecuzioni pietose

da lui ordinate, per es. contro il poeta Gruet, che vi fu giusti-

ziato nel 1547, contro Daniele Berthelier. i due Comparet ed

altri patriot! di Ginevra da lui chiamati Libertini e man-
dati al patibolo, contro il Serveto che vi fu bruciato nel 1553,

e contro il Gentile, che si salvo solo con una solenne ritrattazione,

ma che di poi (nel 1566) fu decapitate a Berna; le disposizioni

che vigevano per ogni sacerdote che si fermasse in quella terra

ospitale per ogni cattolico cittadino o straniero che per fedelta

alle sue convinzioni religiose . come parla 1'autore, avesse vo-

luto servire al Dio della sua coscienza seguendo la religione

dei suoi padri, cioe professandone il culto cattolico scopertamente.

Queste e tante altre prove della tolleranza del protestantesimo,

anche troppo note ai tempi nostri di critica storica, confermate

da cosi numerosi document!, avrebbe dovuto ben ponderare il

Cerisier, prima di parlarci della odiosa oppressione delle co-

scienze che egli suppone in Italia '. Parimente non bastava

1 Lo scrittore protestante di Ginevra doveva almeno conoscere 1'opera

famosa di CA.LVINO, Fidelis expositio errorum M. Servcti et brevis eortttn

refutatlo, ubi docetur, iure gladii cocrcendos csse liaereticos. 1554, CALV.

Opusc. p. 686 s., e quell'altra di TEODORO BEZA, De haereticis a civili ma-

gistratu puniendis. 1554. Anzi il Beza voleva giustiziati gli antitrinitarii,

anche quando si fossero ritrattati. Ne il dolce Melantone era molto piu mite,

come lo mostrano le congratulazioni da lui inviate a Calvino (Ep. Galv. n. 187)

e i suoi pareri e consilii teologici (Consilia et iudicia theologica, ed. PEZEL,



UN PRETESO DISCENDENTE DEI CENTURIONI DI GENOVA

affermare, ma bisognava dimostrare le ricchezze religiose e mo-

rali che 1'ltalia ha perduto, perdendo un Pietro Martire Ver-

migli, un Bernardino Ochino, un de Vergerio e simili, che la

storia certo non rappresenta come fiori di religione e di mora-

lita, massime al tempo della loro apostasia. Cosi anche con-

veniva ricordare e riconoscere lealmente, che ben altre cause,

tutt'altro che onorevoli, oltre a quelle di religione, condussero

molti di quegli italiani a fuggire la patria e rifugiarsi a Ginevra,

come spesso avviene anche oggidi in tanti fuggitivi per co-

scienza non troppo netta.

Ma per restringerci al pastore protestante, di cui il Gerisier

vuol narrare la vita, egli stesso ci confessa che fu mosso a cio

non da doti o da opere straordinarie di lui, che nulla ebbe di

singolare, ma dalla curiosita di sapere quale fosse stato questo

pastore che portava un nome ben conosciuto - - onde s' in-

trattiene cosi lungamente nella storia degli Oltramare, o piuttosto

Oltremarini, di Genova, famiglia stata certo delle piu illustri di

quella gloriosa republica, appartenente alYalbergo Genturione e

imparentata coi piu nobili casati, quali i Gattaneo, i Lomellini, gli

Spinola. i Grimaldi, principi di Monaco, ed altri. Ma egli dimen-

tica di mostrare, cio che piu gli doveva essere a cuore, come

si provi discendente dei Centurioni Oltremarini di Genova la

famiglia degli Oltramare o piuttosto Outremer, di Ginevra, detti

anche Autremer, Doutremer ecc. Questa, secondo Finsinuazione

dell'autore, avrebbe per capostipite un Agostino, figlio del cele-

bre Marco Centurione Oltramarino e di Bettina (veramente
Battina = : Battistina) Negrone (di Negro), il quale sarebbesi

rifuggito a Ginevra per causa di religione, cioe per apostatare da

quella fede, che era stata sempre, com'e ancora ai tempi nostri,

la gloria di casa Genturione. Da questo Agostino sarebbe nato

Antonio Oltramare, ricevuto cittadino di Ginevra il 4 aprile del

1608. e da Antonio, nel 1611. il nostro Nicola, che e 1'eroe

del libro.

Cosi niostra di supporre 1'autore, ma e ben lontano dal provarlo
con quel metodo severamente critico che sarebbe necessario

e che il Cantono gli attribuisce. Egli (a pag. 50) dice An-

FI, 204) ; particolarmente invocava egli pene corporal! contro i cattolici (Corp.

Reform. IX, 77). Ma su questo argomento vi sarebbe troppo che dire; ne

qui e il luogo. Cf. anche il GABEREL, Hist, de i'eglis. de Geneve depute lc < <>m-

tncncemcnt de la reform. 3 voll. Geneve 1858-1862: e 1'opera recentissima

del ROUQUETTE, L'inqnitition protentant<>. Lcs victitnex de Call-in, Parig 1906.
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tonio Oltramare figlio d'Agostino di Geneva, ma nel documento

che riporta appresso (a pag. 52), cioe nella carta di cittadi-

nanza datagli dal Consiglio della citta di Ginevra, Antonio

e detto Antoine Aultremer. de Brigantin en Italic cioe di

Bergantino presso Rovigo, e cosi di nuovo a pag. 54 e non

meno chiaramente neH'appendice (a pag. 260), parlandosi del

padre di lui Agostino. Questo e un groppo per la dimostra-

zione dell'autore; ne egli si cura di scioglierlo, come vor-

rebbe la serieta del metodo
,
anzi la lealta di scrittore, che

rispetti se e i suoi lettori.

Parimente non si da egli pensiero di mostrare come e perche
abbiano relazione fra di loro e con 1'eroe del suo libro ile due

genealogie, che egli reca degli Oltramare, Tuna tolta dagli ar-

chivii di Geneva, 1'altra forse dal Galiffe; quella italiana, questa

francese, la prirna cominciata dalle origini note, cioe da Guglielmo
di Paragi presso Portofino (1165), 1'altra da un Agostino Oltra-

mare (dal 1550 incirca). Evidentemente egli mostra di supporre
cio che appunto e in quistione, essere le due famiglie collegate me-

diante quell'Agostino che fu uno dei tanti figli di Marco, nel quale

egli chiude senz'altro la prima genealogia, Ma quel suo sfoggio di

erudizione genealogica e le susseguenti digression! piu o meno
critiche possono fare illusione, non vera prova storica. L' identita

del nome di Agostino appare una mera coincidenza, anche dalla

semplice lettura dei pochi document!, su cui 1'autore sorvola

cosi leggermente. Ma noi abbiamo voluto acquistarne nuova

certezza, anche per altre prove dirette, e abbiamo percio fatto

ricerche negli archivii stessi del principe Giulio Genturione,

che ci furono aperti con la gentilezza tradizionale anche negli

agenti di quella nobile casa. Quivi abbiamo potuto riscontrare

come quell'Agostino, figlio di Marco Centurione, che il Cerisier

mostra di supporre essere fuggito nella Svizzera e divenutovi

capostipite degli Oltramare di Ginevra, espressamente si dice

morto senza successione; e in parecchi altri alberi genealogici

neppure piu compare il suo nome tra la numerosa figliuolanza

di Marco.

Di un altro Agostino abbiamo trovato menzione in due copie

di alberi genealogici ;
ma quest!, che appare figlio di Luciano e

fratello di Adamo padre di Marco, molto meno puo essere con-

fuso comechessia col profugo di Ginevra, come neppure altri

due suoi disoendenti che portarono il nome stesso di Agostino,

essendosi spento questo ramo cadetto, e probabilmente illegittimo,
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dopo poche generazioni fedelraente registrate nell'albero genea-

logico da noi consultato l
.

L' indole di una rapida recensions non ci consente di entrare

nello studio di altri particolari ragguagli che confermerebbero

sempre piu vana la pretensione di una discendenza diretta

dei protestanti Oltramare di Ginevra dalla gloriosa famiglia dei

principi Centurioni Oltramarini di Geneva 2
. Gio che ne abbiamo

accennato su buoni document!, e piu che baste vole a dimostrare

la mancanza di qualsiasi valore storico della dimostrazione, o

piuttosto supposizione, del ch. Cerisier, come anche del giudizio

di chi ne ha tan to esaltato fra noi il metodo severamente critico.

Che se manca la serieta del metodo severamente critico in

questo punto, da cui il Cerisier fu mosso alle sue ricerche e che

tiene in tanto conto da fare troppo larga parte nel suo libro agli

Oltremare in generale, come osserva lo stesso pastore De Felice

iiella prefazione accennata (p. V), crediamo inutile di fermarci

a discutere su tanti altri punti, trattati con manifesta par-

zialita, a favore del protestantesimo, come ogni studioso di storia

4 Ecco la successione di questo Agostino, .diversa affatto da quella, che

il Cerisier riporta, dell'apostata di Bergantino rifuggitosi a Ginevra:

Agostino

I I

Giulio Niccolo

morto senza prole

~T~ ~~j
Carlo Agostino Ferrando

raorto senza prole morto senza prole

Giulio Gio: Batta
morto senza prole

I I

Lazzaro Giov: Agostino
morto senza prole

Giulio Gio: Franco Lazzaro R. Gio : Batta

morto senza prole morto senza prole morto senza prole

2 11 Gerisier novera Genova, con Venezia, Padova Cremona e Lucca, tra

le citta d' Italia che avevano fornito il contingente piu notevole ai rifu-

giati italiani di Ginevra (p. 11); ma, nonche provarlo con metodo severa-

mente critico, resta confutato dal catalogo stesso dei profughi, da lui riportato

nella sua appendice V (p. 250). Chi scrive, senza essere ne genovese ne ligure,

crede di poter affermare, come cosa accertata storicamente, che la citta di

Genova fu anzi tra le citta italiane tutte (e non solo al confronto di Venezia,

di Padova o di Lucca) una di quelle che dettero minor contingente al prote-

stantesimo, serbandosi piu profondamente cattoliche e unite alia Santa Sede

anche nei tempi piu luttuosi della Chiesa.



A GINEVRA 219

riconoscera facilmente. Molti del resto sono digression! general],

in cui il pastore Nicola non entra che punto o poco, giacche

della vita di lui pochissimo ci e noto: battezzato nel 1691, iscritto

nel 1629 all'universita di Ginevra, nel 1631 o 1632 si trova in

Inghilterra, predicante nella chiesa italiana di Loudra; di poi,

per la sua mediocrita fallitogli il disegno di essere inviato a

Costantinopoli, diviene ministrodiquella piccolacommunita rifor-

raata, nel 1638 ritornaagli studii, recandosi aU'universita di Leyda;
verso il 1640 si riconduceaLondra, enel 1646 il calvinista diviene

pastore anglicano in un piccolo villaggio di Cornovaglia. anzi nel

1661 sisottomette a ricevere I'ordinazione episcopate; ilchemostra

una facile elasticita di lede, non rara tra i protestanti. Ne di poi

altra cosa notevole di lui conosciamo che il suo testamento (del

7 luglio 1671) dove lo stesso pastore De Felice afferma di non

potervi proprio vedere tutto quello che vi ha veduto il Cerisier

(p. VIII), e infine la morte avvenuta nel 1680. Si direbbe che

veramente grande debba essere la scarsezza di uomini insigni

tra i pastori protestanti, se anche ad uomini mediocri come

questo pastore Nicola Oltramare, di cui il solo documento ve-

ramente personale secondo il medesimo pastore De Felice (p.VIII)

e un povero testamento che per noi non ha proprio nulla di

straordinario, si consecrano monument! storici di tante ri-

cerche, di tanto lavoro.

Questa e 1' impressione che lascia in ogni lettore meno che

superficiale la lettura di quest'opera. in cui e qualche apparenza
ma niuna solidita di metodo veramente critieo. Un'altra impres-

sione piu disgustosa e pero quella che ci lasciava nell'animo la

lettura della recensione tanto encomiativa del Cantono nella

Cultura sociale; ne la esprimiamo ora se non per mettere in

guardia lui e gli altri del giovine clero da un nuovo pericoloso

andazzo, che sotto pretesto di critica e di nuova cultura, da ben

poca prova di serieta e di critica storica. Esso e quello di pa-

recchi scrittori cattolici, giovani sacerdoti massimamente, i quali

mentre sono pure assai facili ad abbassare le o|)ere tutte di spirito

schiettamente cattolico. si mostrano cost pronti ad esaltare le

altre, e ad abboccarne subitamente, senza punto vagliarle o di-

scuterle, tante conclusioni non solo dubbie, ma affatto insussi-

stenti. La serenita e la giustizia nel giudicare di opere prote-

stantiche o razionalistiche e una cosa, ma la servilita e la leg-

gerezza e un'altra : se quella puo essere nobile e commend e vole,

questa e colpevole e degna di biasimo, particolarmente in chi si

fa cosi rigido censore di parte cattolica e i-appresentante di un

indirizzo nuovo su pel giornali e le riviste di nuova cultura.



Mgr. LATTY, eveque de Chalons. Considerations sur 1'etat present

de 1'Eglise de France. Paris. Poussielgue, 1906, 8, 112 p.

Se la vostra Chiesa non riesce

a riconquistare, coi miracoli del suo

zelo, queste moltitudini pagane, per

fame un popolo di credent!, la civilta

francese e bella e finita ! Queste

parole del Taine a un vescovo fran-

cese ritraggono la tendenza della pre-

sente pubblicazione, dovuta allo zelo

sapiente e fecondo dell'illustre mons.

Latty, vescovo di Chalons. Egli esa-

mina attentamente la crisi terribile

che travaglia la Chiesa di Francia,

sonico-radicale-socialista ; presagisce

le maggiori prove a cui sara sotto-

posta in awenire
;
ne trae pero argo-

mento di confldenza e di coraggio,

dichiarando le ragioni, per cui il cat-

tolicismo, liberate dai vincoli che lo

legavanoallo Stato, potra ritemprarsi

e risorgere a nuova vita, compien-
do una vigorosa riforma interna,

che lo renda capace di uscir vit-

torioso da ogni prova e di salvare

percio stesso la patria francese dallo

sfacelo.perseguitata dal giacobinismo mas-

L. A. GAFPRE et A. C. DESJARDINS. -- Le divorce entre 1'Eglise

et la Republique. De Clovis a Loubet, d'Anastase II a Pie X. Con-

ferences donnees al'Athenee Saint-Germain par 1'abbe L. A.GAPFRE.

Paris, Douniol, 1906, 16, XVIII-419 p. Fr. 3,50.

Nelle prime tre conferenze il ch. il finale trionfo della Chiesa di Fran-

L. A. Gaffre fa passare in rassegna cia, la cessazione del fatale divorzio

sotto gli occhi dei lettori tutta la sto-

ria delle relazioni tra la Chiesa e lo

Stato in Francia, sotto i Merovingi e

i Carolingi, i Capetingi e i Valois, i

Borboni, la Rivoluzione e il Diret-

torio. Nella quarta espone la storia

del concordato flno alia sua recente

abolizione per opera del blocco mas-

sonico-radicale-socialista. Nella quin-
ta finalmente egli si la a guardare
in faccia 1'avvenire e presagisce, at-

traverso tutte le prove e persecuzioni.

o apostasia della Francia ufflciale dal

cattolicismo e il ritorno della nazione

traviata e tradita alle sue gloriose

tradizioni cristiane. Queste confe-

renze sono dettate con grande affetto

alia Chiesa e alia patria, vigorose di

robusto raziocinio e di calda eloquen-

za. II ch. A. C. Desjardins le~ha rese

piu utili e piu istruttive con arric-

chirle di una prefazione dottrinale e di

note storiche molto opportune, che

accrescono il valore del libro.

VOX CLAMANTIS. Nos eglises. Leurs histoire, leurs epreuves, les in-

ventaires, la spoliation. Montpellier. Serre, 1906, 16, X-172 p.

Nella esecuzione degli inventarii parazione, il popolo della diocesi di

delle Chiese, ordinata dal governo Montpellier spiego la piu fiera intre-

francese in virtu della Jegge di se- pidezza in opporsi all' invasione pro-
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fana del sacri luoghi. Tutte le chiese

della citta e del villaggi furono difese

dai parrocchiani per guisa, che non

si poterono aprire altrimenti che co.la

forza. Ora 1'autore, che si cela sotto

il titolo di Vox clamantis, tesse la

storia delle singole chiese di quella

diocesi, e le prove, cioe le vessazioni,

spogliazioni e invasioni, a cui furono

sottoposte in passato; per cosi ani-

J. PRAVIEUX. Au presbytere.
Sono descritte alcune scene della

vita popolare di sacerdoti, tendenti

a dimostrare i terribili nemici della

patria, dell'ordine pubblico, della mo-

rale repubblicana, che la terza repub-

mare i fedeli a difenderle, senza vio-

lenza esagerata e con fermezza incrol-

labile, contro i nuovi attentati, mi-

nacciati dalla iniqua legge di sepa-

razione, e a provvederle del necessa-

rio, sacriflcando all'uopo parte del

proprio tempo, dei proprii agi e del

proprio denaro. Ottimo consiglio, fe-

licemente eseguito colla presente pub-
blicazione !

Paris. Plon, 1906, 16, 332 p.

blica combatte in quegli uomini ! L'A.

intanto da a vedere nella diversita

delle opinioni politiche che dividono

la Francia, quanto diventi difficile

1'adempimento dei doveri sacerdotali.

P. CARON, cure de Sommieres. Les principes de 1'action catho-

lique. Paris, Bloud, 1905, 16, 19(5 p. Fr. 2,25.

L'opera e scritta appositamente

per lettori francesi. Pero contiene certi

consigli chiari, sodi, i quali potreb-

bero esser utilmente meditati ancheda

noi, trovandoci tutti impegnati nella

lotta che mette la Chiesa alle prese,

non soltanto coi nemici del di fuori,

ma sfortunatamente col nemico in-

terno, il liberalismo sempre combat-

tuto e sempre vivo.

Tuttavia non possiamo approvare

certe idee difese dall'autore con molto

ardore, e troviamo assolutamente in-

fondata 1'accusa di liberalismo diretta

contro la valente Action liberate po-

ptilaire francese : accusa che, come

tante altre simili, viene dal difetto

d'una serena distinzione fra tesi ed

ipotesi. L'epilogo stesso del libro, pro-

nuova, rAction catholique francaise,

rassomiglia troppo ad un appello sci-

smatico destinato, anziche a rime-

diare ai mali presenti, piuttosto a

mettere un'ostacolo nuovo a quell'u-

nita che 1'autore, cosi giustamente e

fortemente raccomanda come neces-

saria condizione d' un' attivita frut-

tuosa. Tutti i cristiani dovrebbero

praticamente capire che I'linita non

si puo ottenere fuori dello spirito di

obbedienza e di disciplina, e senza il

sacriftzio delle proprie idee; ed una

volta che un'associazione importante

come 1'e 1' Action liberate populaire

lavora coll'evidente incoraggiamento

dell' autorita competente, il dovere

chiaro del cattolico e, non soltanto di

non combatterla, ma di prestarle gene-

roso ed attivo concorso.ponendo ai lettori nn'organizzazione

F. M. ENIGMA. --La setta verde in Italia. Lavoro interne. Roma.

Desclee, 1906, 16, 72 p. L. 0,60.

Quest'opuscolo e un nuovo con- degli affigliati alia setla verde. Si

tribute alia cogni/ione deU'organismo
interno della massoneria, delle norme

che regolano 1'arrolamento, 1' inizia-

zione, la disciplina e I' educazione

legge volentieri e vi s' impara a sem-

pre piu detestare le tendenze sata-

niche e sovversive della setta anti-

cristiana.
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G. KURTH. -- Saa Bonifacio. 080-755. Traduzione dal trancese.

( I Santi ). Roma, Desclee, 1905. 16, 208 p. L. 3.

Aoche questa breve vita del gran-

de apostolo della Germania porta in

fronte un nome illustre di storico, il

quale sa unire ai pregi della sodez-

za critica le attrattative di una pia

e briosa narrazione: Goffredo Kurth.

Egli si e proposto di risuscitare la

tigura del santo nella sua viva ve-

rita e dare al lettore I' impressione
di aver vissuto con lui

; noi pos-

siamo aggiungere che vi e riuscito,

quanto la ristrettezza di questa col-

lezione glielo consentiva. Cosi nella

rapidita del racconto ci brilla d'in-

nanzi 1'immagine di Winfrid che non

ancora settenne, diviene oblato al-

1'abbax.ia di Exeter, nella sua nativa

InghiHerra ;
indi monaco a Nursling,

allievo e maestro, massime di esege-

si e di poesia, unendo gia alle occu-

pazioni degli studii le fatiche della

predicazione e I'austerita della peni-

tenza
; finche trentenne e sollevato

al sacerdozio (c. 710) e sei anni do-

po, varca il mare e tenta la conver-

sione della Frisia. Ma riusciti vani i

primi sforzi, nel 717 noi lo troviamo

in Roma ai pietli di Gregorio II, che

gli muta il nome di Winfrido in quello

di Bonifacio. Su questo punto 1' au-

tore si scosta dalla narrazione di Wil-

libald (Vita S. Bonifacii, c. 6), se-

guita da molti (anche dall' Hergen-

rother-Kirsch), che assegna la mu-
tazione del nome al secondo viaggio;

come da quelli che credono piu e-

satta la versione Bonifazio (Bonifa-

tius, Eutyches, fortunate) che non

Bonifacio (benefattore) : disquisizio-

ni queste, come tante altre, su cui

egli fa bene, del resto, a non fermarsi

in una biografia popolare.

Dopo il primo viaggio di Roma, Bo-

nifacio risplende ai nostri occhi nella

sua gloria piu propria, di missionario

indefesso e di apostolo, nella Turin-

gia e nell' Assia particolarmente ; poi
da Gregorio II consecrato vescovo in

un secondo suo viaggio a Roma; e

da Gregorio III, in un terzo viaggio,

create arcivescovo coi piu ampii po-

teri, stende 1'opera sua civilizzatrice

su gran parte della Germania e del

regno dei Franchi: fondatore di scuo-1

le e di monasteri, istitutore di chiese

e di vescovadi, convocatore di sino-

di, riformatore del clero e del po-

polo, e in tutto modello di religiose

e di prelate, dipendente in ogni cosa

dai cenni della Sede apostolica : da

ultimo, vecchio venerando di 75 an-

ni, ritenta 1'entrata nella Frisia,

e vi coglie la palma del martire,

degna corona della sua vita di apo-

stolo. Tale in pochi cenni il gran

Santo, di cui il Kurth fu primo a

'narrare la vita ai francesi nella loro

lingua. E noi godiamo che abbia a-

vuto una traduzione in italiano, ma

gliel'avremnio augurata migliore, cioe

tale almeno che avesse p. es. lasciato

da parte i personaggi di illustre

estrasione ,
i ranglii , gli stra-

ti del popolo, e simili gemme.
A questa vita, benche popolare

e spoglia dell'apparato di erudizione,

aggiunge merito e pregio un' appen-

dice, cioe la bibliografia critica

del Santo (p. 191-206), dove notiamoin

particolare 1' avvertenza dell' ingiu-

stizia e prevenzione di molti autori

protestanti, anche moderni, contro ii

Santo che e la gloria della Germania
- e cio per la divozione di lui alia

S. Sede e contro gli scrittori cat-

tolici che 1'hanno illustrate (p. 203 s.).

E questo valga per certi scrittori ocon-

ferenzieri di parte nostra che in ma-

teria di storia della Chiesa, di agio-

grafla e simili, credono ancora di
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poter trarre il piu e il meglio dei stanti o razionalisti. Troppa inge-

loro poveri scritti da autori prote- nuita fra tanto vanto di critical

P. CHAVIN DE MALAN. Storia di S. Caterina da Siena. Ver-

sione italiana e prefazione di PIETHO VIGO, arricchita di 15 illu-

strazioni. Sietia, S. Bernardino, 1906, 24, XXX-256 p. L. 9.

La celebre vita della verginella

senese (1347-1380), scritta dallo Cha-

vin de Malan, ha pregi letterarii ed

artistici piu forse ancora che critic! ;

e a noi gode 1'animo di vedere clie

anche la traduzione e 1'edizione ita-

liana li ha in buona parte conservati,

come nella correttezza dello stile, e

in qualche cosa superati, come nella

nitidezza dei tipi e nella bellezza di

non poche illustrazioni.

Ma questa e per il lettore intel-

ligente e pio la minore delie attrat-

tive; ben piu forte e quella che muove
dalla soavita delle virtu, dalla varieta

e grandezza delle opere di quest'am-
mirabile eroina, non meno che dalla

freschezza delle scene che ci si pa-
rano innanzi ad ogni poco, comin-

ciando da quella del buon lacopo di

Benincasa e di Lapa Piaganti, la for-

tunata sua sposa che ogni anno ral-

legrava del soniso di un nuovo an-

gelo I'limile casetta di Via dell'Oca,

dov'era la bottega del tintore senese ;

il quale ebbe cosi la bellezza di ven-

ticinque figli, e tra essi colei che

doveva essere la gloria non della sola

famiglia, ma di Siena, dell' Italia,

della Chiesa.

In questo libro noi seguiamo la

Santa, giusta 1'ordine cronologico,

quasi passo passo, e nella sua infan-

zia mirabile e nella sua giovinezza

esemplare, guidata nello spirito dal

b. Raimondo di Capua, ascritta nella

milizia di S. Domenico tra le sorelle

della penitenza: che si santiflca da pri-

ma nella ritiratezza, tra le contraddi-

zioni domestiche e le sofferenze atroc-i

di animo e di corpo, indi e chiamata

ad unire alia vita contemplativa una

vita attiva straordinaria
;
e allora il

soprannaturale sembra divenire come

1'impronta delle sue imprese, che stor-

dirono i contemporanei e strappano
ancora le ammirazioni della posterita.

Cio basta bene, sembra a noi, perche

non si debba voler esajjerare questo

elemento stesso di soprannaturale,

che si manifesto da se tanto splen-

dido nella semplice narrazione delle

geste dell'uniile flglia dei Benincasa,

della illelterata flglia del popolo di-

venuta maestra di dotti, consigliera

di re e di principi, anzi di due sommi

pontefici (Gregorio XI e Urbano V),

paciflcatrice di popoli. angelo di con-

forto nelle guerre e neTle desolazioni

della peste, strumento di Dio nel ri-

condurre il ponteflce sonmio in Italia,

a Roma: miracolo vivente del suo

secolo! Inesc-Lisabili dunque e quei

che lo negano e quei che lo svisano!

LUDOVICO DA BESSE. Tl B. Bernardino da Feltre e la sua opera.

Versione del sac. ANGELO ACQUARONE. Siena. S. Bernardino, 1905,

8, XX-420
;
428 p. L. 8.

si applica con inesausta fecondita a

sanare e ristorare anche le miserie

economiche del popolo. II ch. Auto-

re, noto per altre sue pubblicazioni

e specialmente per la sua propaganda

Questo libro ci narra la vita e

1'infaticabile operosita di un grande

apostolo sociale ed e una prova pal-

mare della mirabile efficacia, onde il

cattolicismo, predicate in tutta la

sua austera ed amabile semplicita, pratica nel campo economico-sociale,
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non ha risparmiato ne studii, ne fa-

tiche, ne indagini, ne viaggi, per

procacciarsi in fonte tutte le cogni-

zioni necessarie ed utili a svolgere,

colla maggior competenza possibile,

il suo soggetto e offrirci un' opera

che soddibfacesse alle esigenze mo-

derne di un lavoro biograllco per-

fetto. E il lettore imparziale dovra ri-

conoscergli il merito di essere feli-

ceraente riuscito nella sua impresa.

Intorno all'indole del libro, 1'Au-

tore cosi si esprime nella introdu-

y.ione :

Scrivendo la vita di un santo, noi pen-

.siamo soprattutto a fare un'opera di apolo-

getica. Certamente la pietii trovera la sua

parte nel racconto delle virtu praticate dal

B. Bernardino. Ma le vile scritte per edifi-

eazione dei fedeli sono innumerevoli. Non
e cosi dei libri che fanno risaltare 1' in-

fluenza sociale della santitA. Si cerca a' di

nostri di colmare questo vuoto; lavoro gran-
demente utile alia riorganizzazione cristiana

delle nazioni. Noi abbiamo voluto portare
una pietra a questo edifizio.

L' opera e divisa in due parti,

che formano i due volumi di questa

pubblicazione. La prima racconta la

vita e le fatiche apostoliche del Bea-

to, in cui sono intessute le istitu-

zioni molteplici da lui fondate in

varii paesi, e riluce 1'azione sua bene-

flca a vantaggio tanto spirituale che

temporale delle popolazioni. Nella se-

conda si studia accuratamente la

grande opera sociale del Beato, cioe

il prestito ad interesse colla creazio-

ne dei monti di pietd, per combat-

tere e sanare in radice 1'abuso de-

testabile dell' usura e liberare il po-

polo da questo spietato carneflce. Cosi

il B. Bernardino e stato il precur-
sore e 1' iniziatore dei moderni isti-

tuti di credito, dove si raccoglie il

risparmio pubblico, per distribuirlo

poi con intelligenza a fecondare il

lavoro. Senza di lui e senza il favore

dei Papi, suoi giusti apprezzatori, il

popolo cristiano sarebbe rirnasto pre-

da dell' usuraio giudaico.

L'esempio di un umile flglio del

Poverello di Assisi che, cinque se-

coli fa, animato dallo zelo piu puro
e piu ardente della divina gloria, af-

fronta coraggiosamenie la piu intri-

cata e vitale questione economica, la

sviscera e la scioglie praticamente
nel modo piu giusto e piu vantag-

gioso al povero popolo, la impone al

suo secolo, attraverso mille ostacoli

e persecuzioni, colla fermezza incrol-

labile di un eroe, o meglio di un

apostolo, e determina per tal guisa
un nuovo assetto economico-sociale,

liberando gli oppress! e i diseredati

dalla tirannide del capitale usura-

rio
;
ecco una lezione luminosa ed

eloquente ben opportuna ai tempi

nostri, che addita al clero I'azione

sociale come mezzo efficacissimo di

apostolato, per riconquistare il ter-

reno perduto e impedire 1'apostasia

del popolo dal cattolicismo.

Senza voler qui entrare malleva-

dori di ogni singola idea, esposta
dal ch. Autore in questa sua opera,

riconosciamo tuttavia ben volontieri

ch' egli ha trattato il suo soggetto
con grande maestria, con una intel-

ligenza teoretica e pratica singolare,

con un calore di affetto e di elo-

quenza, che onora degnamente un

flglio del Patriarca di Assisi, nobil-

mente intento e felicemente riuscito

a farlo rivivere, anche nel campo

economico, quale benefattore della

societa, in uno dei piu solerti con-

tinualori dell'opera sua, elevato per-

cio all'onore degli altari.

P. F. PIAZZA dei Ministri degli Infermi. - II celeste protettore

degli ospedali e degli ammalati, S. Camillo de Lellis fondatore
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dei CC. RR. Ministri degli infermi. Cremona, Arti graflche, 1906,

16, 234 p. L. 1 a vantaggio di un'opera pia.

Questa vitina di S. Camillo de

Lellis (1550-1614), scritta in un sem-

plice stile e ornata di numerose illu-

strazioni, si propone di far conoseere

agli infermi e ai sofferenti il loro

celeste Patrono, mostrandone soprat-

tutto l'aramirabile carita; sicche in

essa, come ci avverte 1'autore, vien

riguardato come secondario tutto cio

che non e esercizio di questa regina

di tutte le virtu . Non e pero che

delle svariate vicende di S. Camillo

non si tocchi almeno di volo: vi sono

accennati i suoi traviamenti giova-

nili e il suo ritorno ;
il suo ingresso

tra i cappuccini, da cui 1' infermita

per due volte lo costringe ad uscire,

1' avveramento della predizione di

S. Filippo suo confessore, il primo
abbozzo e la fondazione del novello

0. PREMOLI b. -- S. Alessandro

lano, Cogliati, 1905, 8, 144 p.

Sono note copiose e document!

con bello e grande studio trascelti

dall'egregio P. Premoli, i quali e le

quali lumeggiano la simpatica santa

flgura del Sauli. Ce ne dimostrano la

nobilta del casato, la tempera eletta

dell'mgegno e la vita d'innocenza e

di studio ; ne chiariscono pure le

Ordine religiose, obligato da un quarto
voto eroico di servire agli infermi

anche tocchi dalla peste. Ma in tutti

questi casi, e massimamente in quelli

che riguardano lo spirito del S. Fon-

datore e del novello Ordine, e sempre
la carita quella che spicca e in pro

delle anime non meno ch dei corpi,

flno a esporre la vita pei suoi fra-

telli, che e il maggior segno dell'a-

more, secondo la parola di Cristo.

Possa questo libretto, benche scritto

senza pretensioni critiche, produrre

quel frutto di edificazione, che il pio

autore vagheggia, massime a pro dei

suoi cari infermi e delle anime di-

vote ; alle quali tornera pure utile la

raccolta di massime e detti di S. Ca-

millo De Lellis che chiude il volu-

metto grazioso.

Sauli. Note e documenti. Mi-

L. 2.

grandi cose operate in Pavia, e le

amichevoli relazioni che lo legarono

al santo arcivescovo di Milano, Carlo

Borromeo. Ma perche non aver illu-

strate del pari la vita dal Santo me-

nata tra tante fatiche e disagi nella

dioceai di Aleria, che fu il vero campo
della sua gloria?

MARIO NORT. I responsi di Clio e il modernissimo Parnaso ita-

liano. Torino, tip. Editrice, Piazza Savoia, 8, 104 p. L. 1.

Clio e un poemetto dove Mario

Nort esamina se i poeti nnovi siano

veramente degni di tanta stima e

ammirazione, quanta oggi viene loro

prodigata. Non nega ogni merito alia

nuova poesia, ma si vede forzato dal-

1'evidenza dei fatti a conchiudere, che

troppo spesso la tecnica e amorfa, la

sostanza vacua, sucida e blasfema.

Con ben riuscito umorismo il Nort

rifa il D'Annunzio:

1906, vol. 1, fasc. 13-11.

Grande arteflce insonne, innumerevoli

dramati scrivo e poetnati a iosa,

che '1 mondo lauda, perche son laudevol'i.

Inflne compare la severa flgura del-

1'Alighieri che profetizza il tramonto

della nuova scuola. II ch. autore

guidato, nella sua ri vista poetica, da

Clio, musa della storia, che a lui

spiega i meriti e i demerit! della

moderna numerosa schiera poetica,

che va dal Carducci, dal Rapisardi,

15 i:-l ottobrc 1906.



Stecchetti, Pascoli... giu flno all'Aga-

noor, a Giulio Orsini, al Fogazzaro,

Manni, Salvador!, Pastonchi ecc., non

ne raanca nessuno.

Lo sti^e raoderno, la vivacita del-

1'espressione, 1'eleganza del verso, il

brio continue dello scherzo e della

satira rendono quest'operetta molto

simpatica e veramente attraente agli

stessi amanti della ruova poesia.

Laonde vogliamo raecomandato que-
sto elegante libretto in modo spe-

ciale ai giovani, che si occupano di

poesia.

A. LECLERE, docteur es lettres. - - Le Mysticisme catholique et

1'ame de Dante. Paris, Bloud et G. ie
, 1906, 8, 155 p.

L'autore grida giustamente nel

conchixidere la sua trattazione : Chi

ci salvera dall'abuso della critica?

(pag. 154). Ma in questo scoglio urto

pur lui, ne seppe scherrairsi dall'an-

dazzo moderno di filosofare e teolo-

gizzare co'principii che corrono nelle

scuole laiche sopra cio ch'ei chiama

misticismo cattolico; del quale, ben-

che dica assai cose giuste, 1'applica-

zione che ne fa all'anima di Dante

rivela in lui insufficiente profondita

di cognizioni intorno alia dottrina

del poeta e alia filosofia e morale

pratica della vita medievale. Egli fa

di Dante quel che il Sabatier fece del

Poverello d'Assisi, esponendo nella

storia di lui, non il vero spirito del

Santo, come afferma il Leclere, ma
una sua fantastica chimera. Dante

parimente e un degenere seguace

del misticismo cattolico autentico;

se non perde di vista Iddio, si serve

pero del sentimento religiose come

di mezzo ad esaltare e nobilitare le

sue passioni per 1'Impero e per Bea-

trice, tanto solo puriflcandole quanto

I'abbandonarvisi. Cosi il divino poeta
altera la dottrina e la morale del

Vangelo il quale non divinizzava

punto il create, ne pareggiava il

divino a Dio. V'e dunque in Dante

un eretico che ignora se stesso >

(pag. 135) ; un ingenuo che crede-

va di affaticarsi per Dio e la sa-

lute dell'anima propria, mentre an-

dava cercando ben altre cose. Tale e

la sentenza dall'autore propugnata in

questo libro. e alia quale i piu illu-

minati dantisti sorrideranno come a

cosa vieta. Ognun sa che Dante non

era impeccabile, ed ei lo oonfessava ;

ma le sue pecche quali si fossero, non

offuscarono mai 1'ortodossia della sua

fede, perche in teologia 1'Alighieri non

aveva le traveggole del Rossetti e di

alcuni suoi bacati interprets. Tuttavia

qualche idea buona s'incontra nel libro

del Leclere; ma gli studios! poco di

nuovo e d'importante vi troveran-

no, all'infuori dell'aria scientiflca e

del sistema psicologico, onde I' au-

tore awolge la vita intima di Dante

e la genesi della Divina Comme-
dia.basti per non risentirne rimorso nel-

A. CAPPA-LEGORA. La politica di Dante e di Marsilio da Pa-

dova. Roma-Torino. Casa Editrice nazionale Roux e Viarengo,

1906, 8, 121 p. L. 2.

L'egregio autore paragona la po-

litica di Dante con quella del famoso

Marsilio da Padova, difensore di Lo-

dovico il Bavaro, e ne studia le reli-

quie dell'influsso nel concetto politico

moderno. La tesi non e nuova nelle

sue parti, se non ne'rafEronti. Ma se

il giovane scrittore avesse riflettuto

come le dottrine dell'eretico Marsilio

furono da Giovanni XXII condannate

solennemente, perche contrarie alia

Scrittura, nemiche alia fede cattolica,
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eretiche, ereticali, erronee
, egli per

certo non avrebbe ripetute le lodi

tributate dagli arruffapopoli exdai gior-

nalisti al libro del Menandrino, De-

fensorpads, quasi fosse il protoevan-

gelo dello stato moderno scristianiz-

zato e della sovranita del popolo, ne

avrebbe chiaraato utopia il De Mo-

narchia dell'Aligliieri, il quale, coi

suoi difetti, e pure a mille doppi assai

piu cattolico e profondamente scienti-

flco, per quel che spetta ai principii.

Poiche insomma Marsilio, dot-

tore dell' Universita parigina, non

altro che un gallicano, un precur-

sore di Lutero, come lo vantano i te-

deschi
;
e della lode di primo poli-

tico italiano veramente profondo e

geniale* (pag. 102), ne va dato par-

te, come chiarisce il Pastor (Storia

de' Pap I I, pag. 66) anche a Giovanni

Gianduno aiutatore di lui nella com-

pilazione del Defenser fjacia, e come

lui incensatore di tiranni ed odiatore

del Papa, mezzo patareno e ghibellino

arrabbiato Pochi libri di quei tempi,

scrive 1' autore, presentano la soli-

dita e la profondita di questo lavoro

di Marsilio (p. 114).

Del resto, siccome 1'autore stesso

confessa che il suo lavoro non e d'altro

maggiore che potrebbe farsi, se non

piccola parte puramente abbozzata

(p. 12), siamo persuasi che quando Pe-

gregio Gappa Legora avra agio di tanto

profondamente ricercare 1'opera del

Padovano, quanto la scandaglio Paolo

E. Meyer colla sua tesi presentata alia

facolta di teologia protestante diStras-

burgo (Etude stir MarsiledePadoue,

Strasbourg, 1870), riconoscera con

lui i potenti sofismi e le miserabili

confusioni del preteso filosofo, la sua

ignoranzu della natura e dello acopo

della Chiesa e dello Stato; riconoscera

insomma che Dante Alighieri non ha

nulla che fare con Marsilio da Pa-

dova.

Dr. G. I. BULL. Pourquoi je suis devenu catholique. Preface de

M. 1'abbe H. BREMOND. Qeme ed. revue et augmentee. Paris, Le-

coffre, 1906, 16, VIII-74 p.

Narrazione Candida , ediflcante

della conversione di un'anima gene-

rosa, che prima sviata nellc tenebre

del protestantesimo e dell' incredu-

lita, si avvia a poco a poco, sotto

P impulso della grazia e 1' efflcacia

della preghiera, verso la luce, e in-

flne giunge, con la piu nobile delle

soddisfazioni, al giort/o radioso della

fede. Qui essa narra con un accento

pieno di sincerita e di fede, non

tutte le particolarita, ma le princi-

pal! vicissitudini della sua muta-

zione interna, e traccia, a cosi dire,

le grandi linee, i sommi tratti, del

cammino percorso, additandoli a tan-

ti che si aggirano smarriti nelle te-

nebre, ma deside'rano la luce; A que-

ste anime ii fervido coavertito rac-

comanda anzitutto la preghiera, se-

gnatamente P invocazione liturgica.

da cui egli riconosce tutta la sua tra-

sformaxione interna : Vieni, o Santo

Spirito, e riempii cuori dei tuoi fedeli .

Ma se ci ricrea il soave profumo
di pieta, la schiettezza semplice della

narrazione, non vogliamo dissimu-

lare che ci displace e ci ripugna il

tono alto alto, ora direbbero egoti-

stico, della prefazione del Bremond,

che vuol provare, questa conversione

essere toute netvmanienne, e insom-

ma una conferma della sua dottrina

newmaniana sulla Pslcologia della

fede, dottrina di cui il Bremond e

uno dei volgarizzatori piu eleganti e

piu briosi, ma non sempre chiaro ne

esatto in punto di teologia e di fllo-
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sofla cristiana. Per esempio, a noi

stride, e ci pare quasi poco france-

se, com' e poco chiara, la solennita

dell'esordio ex abrupto di questa sua

prefazioncella : Non, le tnoi n'est

pens liaissaWe, con quel che segue.

Questo dire che 1' io non & odioso,

che la nostra testimonianza a Gristo

sara tanto piu efflcace quanto piu

personate e meno simile a una co-

stmzione d' idee, pud signiflcare

lante cose..., eanche un poco di quel

soggettivismo, di quell' immanenti-

smo, che e certo assai noto al Bre-

mond. Eppure subito appresso, dice

egli cosi bene, che se lo scrittore

enfle la voix, s'il fait de phrases,

nous soupconnerons, a tort ou a rai-

son, que son experience manque de

profondeur .

Del resto, il buon senso di que-
sto convertito insegnera qualche cosa

anche a chi si abusasse del nome del

Newman per insinuare certi concetti

di evoluzione e di mutazioni nei

dogmi, di liberta e di larghezza di

opinioni ecc.; per es. a pag. 14, dove si

lamenta dei suoi maestri protestanti,

che se vantaient de la largeur de

leur vues sur les questions doctri-

nales
,

e intanto non gl' insegna-

vano 1'essenziale, cioe che per far parte

della Chiesa di Cristo, dovevasi cre-

dere tntto do die la Chiesa di Cri-

sto insegna.

Quanto e vero poi, quanto istrut-

tivo cio che dice altrove dell' effica-

cia dei costumi e della purita del

cuore per ottenere o conservare la

purita della fede!

MICHELE M. MUSTO, S. I. Le avventure del P. Ambrogio, o sia

la morale per tutti condita col sale e col pepe. Napoli, M. D'Auria,

1906-, 8, 340 p. L. 2,50.

Le avventure richiamano le

consultazioni del p. Ambrogio,

pubblicate dal medesimo A. 1' anno

scorso, anch' esse in bella e nitida

edizione. II p. Ambrogio e il perso-

naggio tipico intorno a cui s'intrec-

ciano, in questo come in quell'altro

volume, dialoghi svariatissimi e brio-

si, ragionati e sodi. Egli anzi ne

e il protagonista che, nella sua schiet-

ta ed intelligente bonarieta, risponde

a tutte le question! che gli si muo-

vono a dritta e a manca, e o rintuzzi

o assalga, decide e risolve sempre
come uomo che sa bene il fatto suo,

perche e pari in lui la dottrina e la

pieta. Le sue parole hanno 1'impor-

tanza di lezioni, senza averne il tono

cattedratico e pesante : sono lezioni

familiar! e garbate, tutte sale e pepe
di buoni argomenti e di buon senso.

Tanto piu che i temi scelti non po-

trebbero essere piu appetitosi e atti,

col solo titolo, a destar il piu vivo

interesse : le signore che vanno a

messa il lotto lo spleen,

il flirt, 1' amor platonico il

giornale, il romanzo, i libri cattivi

lamoda le donne elettrici

e cento altri simili, tutti a un modo
interessanti e pratici perche rientrano

neH'ambito di quella morale spicciola,

che purtroppo non e la piu corrente.

Per tutto questo, siam certi che

il favore, onde vennero accolti gli al-

tri numerosi scritti dell' infaticabile

P. Musto, non verra meno neppure a

questo che e il piu recente, ispirato, co-

me i suoi fratelli maggiori, al giusto

criterio dicondurrelemoltitudini alia

dottrina e alia morale evangelica per

la via piu piana e piu breve, quella

della trattazione facile, pratica e di-

lettosa.
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Roma, 28 settembre - 12 oltobre 1906.

I.

COSE ROMANS

1. Pellegrinaggi francesi. 2. Nuove disposizioni della Congregazione del

S. Ufflcio per il digiuno nelle diocesi d'ltalia. 3. Istituti scolastici

in Roma.

1. Anche questa volta abbiamo da registrare nuove schiere di pel-

legrini francesi che nei pericoli della tempesta sentono il bisogno di

ritemprarsi nella fede presso la cattedra di Pietro. Nella mattina

del martedi, 2 ottobre, il Santo Padre ricevette in prima un nume-

roso gruppo di sacerdoti francesi, ai quali rivolse affettuose insieme

e gravi parole che rivestivano maggior importanza dalle circostanze

presenti: La presenza dei sacerdoti, egli disse in sentenza, con-

forta grandemente il Papa a conferma delle belle e consolanti notizie

che egli ha ricevuto e riceve dalle diocesi, le quali assicurano il con-

corso di tutti i sacerdoti di Francia al lavoro ed al sacrificio stretti

attorno ai loro vescovi, come i vescovi si stringono attorno al Somrao

Pontefice. II Papa fa loro una sola raccoraandazione : di ricordare cioe,

che propter peccata veniunt adversa, e che qualis sacerdos talis po-

pulus. Se quindi nella loro vita c'e qualche difetto da riformare, cia-

scuno vi provveda invocando la divina misericordia in modo ancora

piu intenso : e con la parola e piu coi fatti che essi conquisteranno le

anime. Questi sforzi toccheranno il cuore di Gesii del quale la Francia

ha propagate 1'amore in tutto il raondo con tanto zelo. Di questa

buona opera sua la buona Francia avra grandi grazie . E benedi-

cendo i presenti insieme coi loro amici, collaborator} e parrocchiani,

il Santo Padre ripeteva : Voi direte a tutti che il Papa li ama e

prega per loro .

Nella sala vicina, Sua Santita trovava raccolte le signore della

Opera detta Giovanna d'Arco e ad esse pure rivolgendo la pa-

rola, e ricordando come alia eroina lorenese la Francia debba oggi di

aver conservata coll'indipendenza politica anche la fede cattolica :

Che il suo esempio, aggiunse, parli al vostro cuore. Nei tempi dif-
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ficili che attraversiamo compito essenziale e di conquistare le anime

che sono lontane piu per ignoranza che per cattiva volonta. Dio be-

nedira i vostri sforzi e mediante la protezione di Giovanna d'Arco

voi avrete la consolazione di raccogliere i frutti del vostro aposto-

lato . Tra le present! al ricevimento era la signora Maugeret, ini-

ziatrice in Francia del raovimento femminile cristiano.

Altri gruppi ancor piu ragguardevoli venuti dalle diocesi della

Francia settentrionale furono ricevuti la mattina del 5 ottobre nella

sala regia, ed il Santo Padre, dopo aver fatto il giro dell'ampia sala

accogliendo paternamente ciascuno dei pellegrini presentati dal vi-

sconte du Laurent, raccoraando a tutti di pregare per la loro patria,

ed invoco la benedizione celeste sopra di loro e sopra tutti i suoi

figli di Francia, anche i prevaricati, perche illuminati dalla grazia di

Dio, riconoscano i loro torti e tornino all'ovile.

2. Da parecchi anni i Vescovi d'ltalia indirizzato avevano frequenti

preghiere con le quali ciascuno chiedeva per la propria diocesi, alia

Santa Sede una mitigazioue della legge ecclesiastica sul digiuno e

1'astinenza, rispondente alia presente condizione dei tempi. E nel chie-

dere questa mitigazione desideravano ancora che, stabilita un'unica

disciplina almeno per le regioni vicine, si arrecasse un rimedio ai

non leggier! inconvenienti che spontaneamente seguivano dalla varia

osservanza della legge.

Discusso cio presso la Suprema Congregazione del Santo Ufficio,

gli Emi e Rmi Signori Cardinali Inquisitor! General! uelle cose della

fede e dei costumi, ogni cosa attentamente considerata, nella adu-

nanza plenaria tenutasi il 5 del corrente mese di settembre, decre-

tava di stabilire quanto appresso :

1. In tutte e singole le regioni d'ltalia comprese ancora le dio-

cesi di Malta e di Gozo, che in questa materia sogliono usare delle

disposizioni date per 1'Italia, il digiuno ovvero la legge di un'unica

refezione per ogni giorno, dovra cosi osservarsi :

In tutto il tempo di Quaresima, eccettuate soltanto le domeniche;
Nei venerdi e sabati dell'Avvento;

Nei mercoledi e venerdi e nei sabati dei Quattro Tempi dell'anno.

Nelle vigilie della Pentecoste, dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo, di

Maria Santissima assunta in cielo, di tutti i Santi e della Nativita

di N. S. Gesu Gristo.

In quei giorni poi nei quali si comanda il digiuno, e vietata in-

sieme, sempre ed assolutamente, non eccettuate neppure le domeniche

di Quaresima, la promiscuita della carne e del pesce nella medesima

refezione.

&. Oltre il digiuno (come sopra) nelle regioni d'ltalia, dovra os-

servarsi ancora la legge dell'astinenza dalle carni e da tutto cio che



COSE ROMANE 23

trae origine dalla carne, cioe latte, burro, formaggi'o, uova, e dal

condiment! di grasso di qualunque animale:

Nel venerdi dei Quattro Tempi di Quaresima ;

NeJ venerdi santo
;

Nelle vigilie dell'Assunzione di Maria Vergine e della Nativita di

Nostro Signore Gesu Cristo :

3. Invece nel primo giorno del digiuno quaresimale ;

Nei venerdi e nei sabati di Quaresima ;

Neli venerdi e nei sabati dell'Avvento;

Nei mercoledi, nei venerdi e nei sabati dei Quattro Tempi; !

Nelle vigilie di S. Giuseppe, sposo di Maria Vergine, dell'An-

nunciazione, (dove queste feste si celebrano sotlo precetto, ed in quanto
alia vigtlia dell'Annunciazione, purche essa cada in Quaresima) della

Pentecoste, dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i Santi, dovra

osservarsi soltanto 1'astinenza dalle carni e dal brodo spremuto in

qualunque modo dalle carni; di guisa che sia lecito di cibarsi a pia-

cere nella refezione principale di uova e latticinii, e. tanto nella me-

desima refezione principale quanto nella piccola refezione, di servirsi

di qualunque grasso, del burro, della cosi detta margarina e di si-

mili condiment!.

4. Questa medesima astinenza dalle carni soltanto e dal brodo

di carne, dovra osservarsi parimente in tutti e singoli gli altri ve-

nerdi dell'anno, senza pero 1'obbligo del digiuno, e conseguentemente
senza far nessuna distinzione quanto al libero uso delle uova, dei

latticini e di condiment! .

5. Ogni qual volta, in qualsivoglia dei sopradetti giorni con-

secrati al digiuno od alia astinenza, o all'uno ed all'altra insierae,

cadra qualche festa delle piu solenni della Chiesa o la festa del Ti-

tolare o del Patrono principale di qualche luogo o diocesi, o qualche
straordinaria solennita religiosa (come centenarii, pii pellegrinaggi e

simili), pubbliche flere annuali che si celebrano con insolito concorso

di popolo, si concede agli Ordinarii dei luoghi. eccettuato il tempo
di Quaresima e dello Avvento, che possano anticipare in altro giorno

libero a loro piacimento, o anche, pero per gravissime cause, dispen-

sare tanto il digiuno quanto 1'astinenza e per tutta la diocesi, o,

secondo i diversi casi, per alcuni determinati luoghi.

6. Questo decreto non riguarda i digiu'ni e le astinenze da os-

servarsi in alcuni luoghi per voto particolare. Per quel che concerne

poi le famiglie Regolari dell'uno e dell 'altro sesso non astrette da

voto speciale di astinenza o digiuno, si stabilisce che esse possano
servirsi della medesima legge come i semplici fedeli.

7. Col presente decreto si revoca, si abroga e si abolisce del

tutto qualsiasi indulto locale in contrario, concession!, privilegi

consuetudini anche immemorabili, non eccettuata neppure la Bolla
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Crociata (dove e sotto qualsiasi forma vige in Italia). Ma gli Ordi-

narii esortino grandemente i fedeli a loro soggetti che procurino di

compensate 1'apostolica indulgenza con altre buone opere.

II 6 di questo stesso mese Sua Santita Pio X nella consueta

Hdienza concessa al R. P. Signer Assessore di questa Suprema Con-

gregazione, si e degnata di approvare e confermare con la Sua su-

prema autorita tutte e singole queste cose riferitele, comandando a

tutti quelli ai quali spetta, che, portate opportunamente a cognizione

dei fedeli, le osservino e facciano osservare da tutti findalla prima

domenica dell'Avvento del corrente anno 1906, nonostante qualsi-

voglia cosa in contrario.

Dato in Roma dal Palazzo del S. Ufficio il 7 settembre 1906.

PIETRO PALOMBELLI

Notaio della S. R. U. I.

3. Roma non ha difetto di opere scolastiche cattoliche: e chi co-

nosce i pericoli e le insidie tese alia gioventu inesperta dall'inse-

gnamento e dagli esempi di certa scuola laica, cioe miscredente, in-

tende facilmente il favore delle famiglie cristiane verso gli istituti

religiosi di istruzione e di educazione. Vi sono in Roma circa trenta

scuole elementari maschili dipendenti dalla Commissione pontificia

per le scuole primarie: venti collegi, convitti e semiconvitti, istituti

maschili diretti da religiosi: trentacinque educandati, convitti e se-

miconvitti femminili tenuti da religiose, con ventotto scuole a paga-

mento oltre piu di quaranta gratuite dirette pure da Congregazioni

femminili, senza contare gli asili e le scuole preparatorie alle scuole

elementari.

Recentemente vediamo che a tutte le precedenti vennero aggiunte

due nuove istituzioni di grande utilita, ciascuna pero per ragioni assai

diverse. La prima e piu importante e una Scuola normale femminile,

presso I'Istituto di Santa Dorotea - piazza Indipendenza
- (una sola

scuola preparatoria agli esami magistrali esisteva finora nell'Istituto

Santa Cateriua alia Pilotta) il cui bisogno si faceva vivamente sen-

tire per il sempre crescente numero delle giovani che si avviano al

magistero, e che qui trovano unito, alia serieta e all'efficacia dell'in-

segnamento impartito a norma dei programmi governativi, il rispetto

c la difesa della loro fede dagli inganni e dagli insulti dell'empieta

gabellata spesso per dettami di scienza.

L'altra e una modesta scuola elementare che conta gia due anni

di vita- vicolo Alibert - diretta da maestri tedeschi cattolici, paten-

lati, i quali insegnano in tedesco tutte le materie delle scuole ele-

mentari italiane, in modo che i bambini imparino correntemente il

tedesco, ma con metodo che permetta loro di seguire poi, se vogliano,
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gli studii classic! o tecnici italiani presentandosi ai rispettivi esami.

Cosi, come gia per il francese e 1'inglese, anche per la difficile lingua

di Goethe che ai molti resta un arcano nonostante sforzi tardivi,

e data facilita alle fatniglie di sostituire la costosa istitutrice con

assai minore dispendio e con poca fatica arricchire 1'eta piu tenera

e la memoria piu fresca di un cosi prezioso tesoro.

II.

COSE ITALIANS

1. Congresso dell'Associazione per la difesa giuridica degli inleressi reli-

giosi. Suoi deliberati. Un nobile indirizzo ai giureconsulti francesi.

2. Congresso dell'Unione Magistrate italiana. Orientaraento verso i par-

titi popolari. Scuola laica. Avocazione allo Stato della scuola elementare.

1. Sarebbe una lista curiosissima quella che raccogliesse per la

posterita il titolo di tutti i congressi morali, politici, economici, so-

ciali, scientifici, artistici, t-'portivi, ecc. ecc., radunatisi in questo

periodo autunnale a Milano: e di molti si puo dire che il titolo e

la sola cosa che di loro resti alia storia. L' indole della nostra cro-

naca, come gia notammo, fa restringere i nostri ragguagli a quelli

ne' quali piu direttamente si trovava congiunta la questione religiosa.

II principale di essi che merita speciale ragguaglio e il congresso
indetto dall'Associazione per la difesa giuridica degli interessi reli-

giosi, tenutosi net tre giorni di lunedi 10, martedi 11, mercoldi 12 set-

tembre nella sala del Gabinetto cattolico milanese. Ne fu presidente

I'avv. Filippo Pacelli di Roma, vice-presidenti il conte Carlo Radini

Tedeschi e I'avv. Gastaldis di Venezia. Potevano prender parte ai

lavori di questo congresso non solo i membri deirAssociasione, ma
tutti coloro che avevano uno dei primi due titoli richiesti dal suo

Statuto, oltre la professione della fede cattolica, una laurea di di-

ritto civile o canonico. Tra i numerosi aderenti sono da notare gli

arcivescovi di Napoli, Vercelli e Palermo
;

il cardinale arcivescovo

di Milano si era fatto rappresentare da mons. Angelo Nasotii, ma fu

pure presente alia tornata del secondo giorno. Apertesi le adunanze

con una breve funzione nella cripta di S. Ambrogio, i primi due

giorni furono impiegati ad udire e discutere le relazioni intorno ai

temi proposti nel programma che erano i seguenti : La conversione

della rendita e gli enti ecclesiastici, relatore I'avv. Sav. Fino: Lo
studio del diritto pubblico ecclesiastico in Italia, relatore il profes-

sore Don Anastasio Rossi : La condisione giuridica delle congregasioni

religiose in Italia, relatore I'avv. Ant. Boggiano: La istruzione reli-

giosa nelle scuole, relatore I'avv. Luigi Bazoli, tutti temi di pratica

importanza e, come si suol dire, di incalzante attualita. Da queste



234 CRONACA GONTEMPORANEA

discussion! vennero poi tratte le coaclusioni che sotto forma di voti

o deliberazioni vennero proposte all'approvazione dell'assemblea Delia

seduta finale del terzo giorno tenutasi a Rho nel collegio di quelli

Oblati sotto la presidenza di Mgr Valfre : e noi ci restringiamo a

citarne qui il contenuto come il miglior riassunto dell'opera del Gon-

gresso medesimo.

E prima di tutto fu approvata per acclamazione la seguente di-

chiarazione di principii proposta e formulata dal prof. Toniolo:

L'Associasione italiana per la tutela giuridica degli interessi reli-

giosi, nella sua riunione a Gongresso in Milano, crede proprio dovere di

pronunciare un prirao e massimo voto, che si augura aleggi costante sul-

1'attivita futura del sodalizio : ed e, che si increment! e fiorisca la schiera

del giuristi cattolici italiani, i quali, eon tutti gli argomenti dell' odierna

cultura. illustrino e propugnino i diritti della Chiesa nella loro integrita e

in tutte le relazioni del vivere civile, in conformita alia sua costituzione

e missione divina ed alle storiche tradizioni
;
sicche trapassi a fondo nelle

menti dei dotti e nella coscienza del pubblico la convinzione, che il diritto

della Chiesa, mentre riconosce e rispetta nella propria sfera la pienezza

dei diritti dello stato, con sapiente coordinamento ai flni comuni della so-

cieta, e destinato a rimanere anche per 1' avvenire presidio inestimabile

all'autorita ed ai progress! del giure pubblico e private, salvaguardia di

liberta per i popoli. fattore d
r

incivilimento per tutti*.

Venendo quindi alle singole materie discusse nelle riunioni del

congresso, il primo deliberaio messo ai voti ed approvato riguarda
il tema della rendita degli enti ecclesiastic! ed e del tenore seguente :

II 1 Congresso di diritto pubblico ecclesiastico convocato dal la Asso-

ciasione italiana per la difesa giuridica degli interessi religiosi,

Considerate che la legge 29 giugno 1906, consolante affermazione del

progresso economico nazionale non pud ritenersi applicabile agli enti

ecclesiastici conservali, 1 perche con le leggi 6 luglio 1866 e 15agosto 1867

lo stato si e impegnato a corrispondere in perpetuo a tali enti un reddito

netto eguale a quello denunciato per la tassa di manomorta
;

TI perche essa

legge 29 giugno 1906 non ha modificato i rapporti dello stato verso i suoi

creditori, se non in quanto questi abbiano prestato il loro consenso; con-

senso non mai possibile da parte degli enti ecclesiastici conservati inquan-
toche a questi non venne data e non puo darsi la scelta fra la riduzione

della rendita liquidata e la restituzione del valore dei beni immobili appresi,

onde il reddito degli enti ecclesiastici conservati costituisce una eccezione

incompatibile col concetto informatore della legge 29 giugno 1906 medesiraa ;

Considerate che di fronte a questo stato di cose gli enti ecclesiastici

conservati potrebbero sostenere coll'azione giudiziaria il loro diritto all'irre-

ducibilita del reddito come sovra assegnato in sostituzione di quello dei beni

immobiliari assoggettati alia conversione in virtu delle ricordate leggi 1866

e 1867.

Considerato pero che le ragioui di giustizia e di equita che militano a

favore degli enti ecclesiastici conservati sono tali e cosi evidenti da dare
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affidamento che lo stato vorra riconoscere 1' integrita del reddito di gia asse-

gnato, togliendo in tal modo anche ogni inconveniente di quella contraddi-

torieta che si verificherebbe nell'applicazione della leggc 29 giugno 1906 con

le precedent! del 1866 e 1867 di quella 4 giugno 1899 sulle congrue,

invoca dai poteri pubblici o una interpretazione autentica della legge 1906

nei sensi sovra espressi o provvedimenli integrator! che rappresentino una

seria e precisa garanzia a favore degli enti interessati.

II congresso convenne pure di concentrate tutti gli sforzi asso-

ciandosi esclusivamente all'unico ricorso gia presentato alle autorita

governative e parlamentari dall'arcivescovo di Vercelli : e rimettere

le altre rivendicazioni dopo la definizione della presente vertenza.

Intorno alia questione della Scuola laica 1'avv. Bazoli pro-

pose ed il congresso approve il seguente ordine del giorno :

II 1 Congresso di diritto pubblico ecclesiastico promosso dalla Asso-

ciazione italiana per la difesa yiuridica degli interessi religiosi ; Gonsi-

derando che lo stato non puo, senza eccedere i liraiti della propria corape-

tenza riconosciuti anche dalla piu moderna dottrina giuridica, prescindere

nel regolamento della istruzione pubblica, dalle condizioni reali del paese ;

constatando che sono dati di fatto non contestabili nemmeno dagli avver-

sari dell' insegnamento religioso: a) che la grande maggioranza del popolo

italiano e di confessione cattolica; b) che nessun sistema scientifico o pra-

tico e stato flnora accettato come base comune di moralita e sostituito alia

concezione e alia sanzione religinsa ;
constatando pure che, per cornune con-

senso, la scuola primaria non deve essere spogliata della sua funzione edu-

catrice, la quale appunto consiste nella formazione della coscienza morale
;

afferma essere dovere giuridico dello stato indipendente da ogni suo ossequio

a qualsiasi religione positiva e dall' indirizzo della sua politica ecclesiastica,

di conservare nella scuola primaria 1' insegnamento religioso come quello

che, solo, in rispondenza ai caratteri obbiettivi della coscienza nazionale,

puo attuare 1'officio educative della scuola stessa
;

e di assicurare a tale

insegnamento una situazione conforme all' importanza deH'ufficio.

Plena ratifica ottennero pure le imnortanti eonclusioni dell'avvo-

cato Boggiano intorno ai diritfi di vita comune e di proprieta delle

Congregazioni religiose :

II 1 Congresso italiano di diritto pubblico ecclesiastico, convocato

dalla Associazione italiana per la difesa giuridica degli interessi reli-

giosi, pur ritenendo che dall'esame delle discussion! parlamentari che pre-

cedettero 1'emanazione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico e claU'esame

della lettera stessa della legge che mal si piegherebbe a diversa interpre-

tazione risulta certo e indiscutibile. che queste leggi ebbero per iscopo es-

senziale di togliere la personality giuridica alle congregazioni religiose e di

restituire al libero commercio i loro beni immobili e di impedire nel con-

tempo la formazione della manomorta ; ritenuto altresi che sempre e con

dichiarazioni esplicite dei ministri proponenti, accettate dalla maggioranza
dei membri del parlamento fu fatto salvo ai singoli membri delle soppresse
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Congregazioni il diritto di possedere ;
ritenuto inflne che la liberta di asso-

ciazione sancita dallo statute fondamentale del regno non venne mai linii-

tata in Italia a nessun ordinc di cittadini, e tanto meno quindi a coloro

che per scopi leciti, quali sarebbero quelli dell'esercizio della carita o del-

1'insegnamento, avessero creduto di far vita in comune e rivolgere 1'opera

loro all'attuazione dei loro flni a tal uopo anche riunendo i mezzi di cui

ciascuno dispone ;
edotti tuttavia da recent! esempi di nuove ed ingiuste

repression! avvenute in altre nazioni, ma pur confldando che da parte del

patrio legislatore non si immutino i principii in quelle leggi stabilite; riaf-

ferma il diritto che a rigore di legge e in virtu delle guarentigie costitu-

zionali hanno i merabri delle disciolte congregazioni religiose di associarsi,

di far vita in comune, e in comune godere i beni conferiti dai singoli i

riafferma inoltre il diritto che e in essi di accettare uti singuli donazioni

e legati, senza ehe possa elevarsi 1'eccezione di una destinazione del legato

della donazione a persona morale inesistente, e sostenere la nullita della

graziosa disposizione sotto pretesto di una interposizione di persona ;
rae-

comanda inflne agli ascritti o congregazioni religiose di difendere virilmente

1 loro diritti in proposito e di avere 1'avvertenza di richiedere pareri auto-

revoli in ordine all' impiego dei loro averi ed alle forme da darsi agli im-

pieghi medesimi ; e dichiara che a tal fine 1' Asyociazione promotrice del

Congresso pone a disposizione di questo 1" opera sua di consiglio e d' assi-

stenza .

In due voti distinti fu esposta dal prof. D. Auastasio Rossi la

materia del diritto pubblico ecclesiartico. Nel primo, il Congresso:

ritenuta la dottrina cattolica circa la rispettiva potesta della Chiesa

e dello stato, e riconosciuta nel diritto che dalla Chiesa emana circa la ma-

teria ecclesiastica una vera e propria efficacia legislativa ;
ritenuto che sus-

siste di fatto una legislazione dello stato in materia ecclesiastica sistemata

e designata come diritto ecclesiastico ; considerate che di tale diritto eccle-

siastico e substrato il diritto canonico, sicche a questo il diritto ecclesia-

stico si riferisce e si rannoda
;
considerate pure che il diritto canonico a

sua volta si ricollega al diritto ecclesiastico quanto alia propria attuazione

ed applicazione di fronte allo stato; afferma I. la necessita di un maggiore

impulse allo studio collaterale del diritto canonico e del diritto ecclesia-

atico
;

II. I'opportunita del coordinamento dei due diritti mediante un indi-

rizzo della legislazione civile temperate e rispettoso dei diritti derivanti

dalla divina missione della Chiesa cattolica
;
e mediante 1'auspicata codifl-

cazione e riforma del diritto canonico in corrispondenza colle condizioni

storiche della societa e degli stati .

Nel secondo, levandosi dalle relazioni tra i due diritti a quella

tra i due. euti, Stato e Chiesa il Congresso :

Considerate che la legislazione ecclesiastica italiana presenta contempo-

raneamente i diversi caratteri del separatismo, del coordinismo e del giu-

riddizionalismo aconfessionista ;
considerate che percio diverse tendenze po-

tranno ispirare lo sviluppo della legislazione stessa, ma che qualunque
indirizzo prevalga, gravi pericoli sovrastano per la dignita e per la liberta
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della Chiesa cattolica, e che sono contestati e minacciati i suoi diritti ine-

renti alia natura di societa, perfetta, indipendente nel suo ordine; onde e

doverosa un'azione preventiva di difesa generale e particolare; facendo plena

adesione agli insegnamenti del roraano PonteHce in tema di rapporti fra lo

Stato e la Chiesa ed in particolare a quelli recenti sulla separasione, e

protestando contro il sospetto che 1'organizzazioae ecclesiastica possa rap-

presentare come tale un pericolo contro gli ordini politici costituiti, ed i

loro diritti, sospetto addotto a sorreggere nella coscienza del vari popoli le

limitazioni della indipendenza religiosa, invita i cattolici italiani a fronteg-

giare 1'eventualita di una qualsiasi nuova condizioae legislativa, mediante

1'unione e la concordia sul terreno della difesa religiosa, e gli enti eccle-

siastic! ad associarsi per una comune azione legale di salvaguardia e di ri-

vendicazione dei loro diritti e interessi .

Dopo la votazione dei precedent! deliberati, 1'avv. Meda lesse un

nobilissimo indirizzo che la presidenza proponeva e fu approvato

per acclamazione da inviare a Mgr. Vescovo di Perigueux presi-

dente del congresso giuridico cattolico di Francia che ivi si terra

sul principio di ottobre. Tra le molte cose che in quella letlera erano

nobilmente espresse, non possiamo omettere il seguente passo :

Troppo bene comprendiamo i riguardi internazionali, per voler

corapiere con questa nostra manifestazione un atto di ingerenza negli

affari interni dello Stato francese
;

e troppo bene sappiamo quanto
siano costi profonde la devozione alia causa sacra e la dottrina giu-

ridica per osare consigli o incitamenti. 11 nostro e un semplice e

cordiale atto di solidarieta
;
e una protesta della nostra anima non

solo di fedeli, rna di giuristi che in presenza d'una situazione cosi

grave come quella che interessa attualmeiite 1'opinione pubblica di

tutti i paesi, sentono di potere, anzi di dovere affermare, che il di-

ritto della Chiesa ad essere riconosciuta, non gia come societa pri-

vata di credenti, ma come istituzione sociale autonoma e organizzata,

si identifica col diritto delle coscienze ad essere libere che si voile

vanto di tempi nuovi, ma che e invece il cardine del secolare inse-

gnamento cristiano.

Pare infatti a noi che nessuna offesa al principio schietto di li-

berta sia maggiore di quella che si perpetra subordinando il culto

a formule dettate da laici non soltanto incompetenti, ma dichiara-

tamente ostili al principio religioso e convinti ch'esso sia destinato

a sparire nel progresso 'della civilta
; perche con cio il culto, lungi

dall'essere la espressione sincera delle anime credenti nelle verita

soprannaturali, diviene una concessione transitoria ispirata ad una

mera, e mal sofferta opportunita politica, da uomini che nell'atto

stesso di regolarlo obbediscono all'intimo proposito di affrettarne la

soppressione e la scomparsa. Tale non sara mai la liberta che noi

invochiamo; la quale scaturisce dalla fede in uno spirito immortale
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che costituisce 1'essenza dell'uomo, e in una vita ultraterrena di

giustizia universale ed eterna
;

e non puo pereio essere limitata

a seconda degli interessi e delle passioni a cui questa fede si oppone
inesorabilmente.

Nella tornata di chiusura fu spedito un telegrarama di omaggio
e di devozione al Santo Padre.

2. Di ben diverse spirito era animate un altro congresso che si te-

neva quasi contemporaneamente nel salone deWIstituto dei ciechi, dove

si radunava una folia di delegati maschili e femminili per il IV con-

gresso dell' Unione magistrate nasionale. Veramente il tema dell'anal-

fabetismo fissato alle discussioni dei congressisti non pareva inti-

mare nessuna dichiarazione di guerra antireligiosa : ma, come spesso

e costume settario di seguire vie tortuose per meglio raggiungere
uno scopo non confessato, all'ombra del tema ufficiale si maneggiava
nascostamente per la introduzione di tali deliberati che, legando la

Unione a partiti popolari e socialisti, la trascinasse in braccio al piu

volgare anticlericalismo.

Difatti ancor innanzi che si aprissero le tornate, un avviso sot-

toscritto dall'on. Cabrini, da Carlotta Clerici, da Linda Malnali, dal

Merlini, dal Mastropaolo e dal Mariani a nome della sezione Maestri

iscritti alle Camere del lavoro, convocava quei delegati i quali siano

di principii nettamente anticlericali, fautori della scuola laica e della

solidarieta fra le organizzazioni magistral! e quelle del proletariate

manuale ad un privato convegno preparatorio per gli accordi da

prendersi affine di far trionfare quei principii nel Congresso presente.

E degli accordi presi si videro subito gli effetti negli umori che la

cricca dominante impose all'assemblea nelle sedute tumultuose spesso

piu da accozzaglia di piazza che da maestri di educazione civile. Gia

fin dalla prima i capibanda, disapprovata con ironiche esclamazioni

la lettura di un saluto inviato dal ministro della Publica Istruzione

d' Italia, applaudirono a gran chiasso un simile telegramma del mi-

nistro della istruzione publica francese. Poi tra le arruffate chiac-

chiere in cui si trovo modo perfino di fare 1'apologia del Forrer, il

ricettatore del regicida Morales, venne in mezzo la questione del-

1' indirizzo politico dell' Unione che, quantunque nulla avesse che fare

col programma, era la discussione piu ardente, era la bomba pronta
a scoppiare al primo urto che si aspettava. Un sacerdote maestro

genovese, don Facco, con molta logica e franchezza prendendo a fon-

damento lo Statuto della Unione, invito serenamente il Congresso a

lasciare in disparte la politica ed occuparsi della scuola : critico 1'in-

dirizzo partigiano voluto imprimere alia societa gia prima dal Credaro

approvando 1'orientamento verso i partiti popolari, e poi dal Caratti,

succeduto nella presidenza, col favorire la laicizzazione della scuola,
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contro il voto manifesto della maggioranza dei padri di famiglia che

domandano 1'istruzione religiosa. II coraggioso sacerdote a conferma

di tali idee propose un ordine del giorno che affermasse nuovamente

la neutralita della Unione ed il rispetto alia liberta di coscienza contro

le prepotenze settarie. Aperta cosi la discussione nei termini piii pre-

cisi, Ton. Cabrini, sempre presente, non sappiamo per qual titolo, a

questi congressi, sorse applaudito dai compari ancor prima che par-

lasse, a patrocinare le idee combattute dal Facco : e fini col proporre

egli pure un ordine del giorno in questa sentenza :

II Congresso, udita e discussa la relazione morale della Presidenza

sulla sua opera dal Congresso di Cagliari ad oggi, riconoscendo che

tale azione ha fedelmente seguita la direttiva segnata dalla relazione

del De Robbio, approvata dal Congresso di Perugia ed animata da

quello spirito di politica scolastica che per 1' integrita morale del fan-

ciullo vuole 1' insegnamento civile, 1'organizzazione degli educatori

del popolo solidale con quella delle altre categorie dei lavoratori del

braccio e del pensiero, schiettamente democratiche e di indirizzo gene-

rale ferma restando 1'assoluta indipendenzadell' U. M. I. da qual-

siasi partito politico plaude all'opera della presidenza e in parti-

colare all'attivita dell'on. Caratti, riserbandosi di esaminare in altra

sede le eventuali proposte intese a migliorare il funzionamento dei

diversi organi dell'Unione e passa all'ordine del giorno.

Bisognerebbe essere stupidamente ciechi per lasciarsi ingannare
dal convenzionalismo di certe frasi qui adoperate o prestare ancor

fede all' ipocrisia di quell' inciso ferma restando 1'assoluta indipen-

denza da qualsiasi partito politico dopo le dichiarazioni espresse

nelle righe precedent!. La cosa non isfuggi certamente ai congres-

sisti. Pero e assai notevole che di cinquecento delegati delle sezioni

magistrali piu della meta si sbandarono e non furono presenti alia

votazione nella quale, sopra 242 presenti, 1'ordine del giorno Cabrini

ottenne 229 voti favorevoli e ne ebbe 11 contrarii con due asten-

sioni : 1'ordine del giorno Facco non raccolse che 5 voti.

Dopo questa manifestazione antireligiosa, che era quanto stava

a cuore ai caporioni, le discussioni perdettero di importanza, se non

forse in quanto nel terzo giorno la solita maggioranza approvo la

proposta di un'agitazione in favore dell'avocazione della scuola ele-

mentare allo Stato. Intorno aH'analfabetismo poi la discussione fu

una gara di amenita. Trattandosi dei mezzi di combatterlo ci fu chi

propose di obbligare i fldanzati a frequentare le scuole serali ed otte-

nere poi un attestato di istruzione : altri suggerirono come utilissiuio

il suffragio universale che imponga al governo tutte le riforme sociali;

altri imaginarono di limitare agli analfabeti il diritto di passaporto :

oppure di prolungare per essi la ferma militare : od anche di adi-

bire la forza pubblica alia ricerca dei genitori che trascurano di
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mandare i figli alia scuola. E cosi quei maestri elementari, superbi

della loro patente e della nomina a vita (osserva giustameate la Scuola,

italiana moderna) liberi pensatori e liberi sprezzatori della povera

gente che va in chiesa, decretano che la scuola sia atea, laica, socia-

lista e poi impongono per giunta che guardie e carabinieri vadano

a strappare dalle campagne i figli dei miseri contadini per condurli

colla forza a genuflettere alia loro presenza! L'analfabetismo tra

le sue cause conta queste principalissime : la poverta delle campagne
e la superbia dei maestri irreligiosi.

L' Unione Magistrals si e condannata da se dinanzi alia coscienza

non solo dei cattolici ma degli uomini onesti. Ormai essa non puo
essere che un covo di settari e un semenzaio di sovvereivi.

FRANCIA (Noslra Corrispondema). 1. L'Assemblea dei veseovi. 2. Lo

statu quo. 3. Maneggi del governo. 4. Conseguenze immediate della

legge di separazione. 5. La legge sul riposo domenicale.

1. Domenica 23 settembre in tutte le chiese di Francia e stata

letta la pastorale collettiva dei veseovi, affermanti 1'unione di tutti

loro col Papa, e proscrivente le associazioni cultuali gia condan-

nate da esso. Qaesta lettera episcopale fu dettata di comune accordo

nell'iiltima adunanza plenaria. Coloro che avevano sperato che po-

tesse avvenire una scissura nell' episcopate francese, hanno visto

dileguate le illusion! fattesi, al leggere questo solenne documento.

L' intesa e saldamente stabilita e conchiusa nell'episcopato. Questa
bella armonia, che regno in tutti i suoi lavori, fu speciale caratte-

ristica dell'assemblea plenaria, e colmo di gaudio il cuore dei ve-

seovi. Accennerovvi un aneddoto. Mentre celebravasi a Notre-Dame

in Parigi la solenne cerimonia di chiusa, un canonico si appresso
al cardinale Richard arcivescovo di Parigi per chiedergli a nome

dell'officiante mons. Ardin arcivescovo di Sens, se si avesse a can-

tare il Te Deum. La domanda meraviglio alquanto e non si vide a bella

prima quel che giustificasse il cantico trionfale di ringraziamento.

Mons. Ardin spiego poi, che la piena concordia manifestatasi fra i

veseovi di Francia in quella seconda assemblea era si gran bene,

ch'ei sentiva 1'impulso di ringraziarne Iddio. Soltanto la tema che

questo pensiero di mons. Ardin venisse franteso e travisato, impedi
che si aderisse all' idea di lui. Ma, ditemi, non e d'alto significato

la proposta di quel vescovo e il gaudio suo fra le ambascie present!,

sentendosi^cosi unito co' suoi fratelli nell'episcopato? All'uscire dalla

Nota. La Direzione del periodico, nel pubblicare le relazioni de' suoi corrispon-

deati esteri, come si affida alia serieta delle loro informazioni e rispetta la conveniente

liberta de' loro apprezzamenti, cosi lascia loro la responsabilita de' fatti e delle opinion!

eomunicate.
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basilica i vescovi furono accolti da interminabili acclamazioni, che

porsero novella prova dell'affezione devota dei fedeli pel loro pastori.

2. Ecco qui in sunto le risoluzioni prese duraute 1'assemblea e

ricordate nella pastorale collettiva. Non saranno istituite ne asso-

ciazioni cultuali ne associazioni canoniche legali, poiche sono ripro-

vate dal Papa, ne associazioni libere, poiche, secondo una circolare

del sig. Briand rainistro de' culti e relatore della legge di separa-

zione, ogni associazione libera che attendera ad ordinare il culto od

a sussidiarlo sara considerata quale associazione cultuale e come

tale soggeita alle prescrizioni della legge del 1905. L' assemblea

dei vescovi ha giudicato essere meglio non fare veruna mutazione

neH'organizzamento presente, ed attendere a pie fermo i provvedi-

menti che credera dover prendere il governo. Tutto dunque rimarra,

flno a nuovo ordine, nello statu quo, tranne 1'istituzione delle opere

pel denaro del culto; iraperocche fa d' uopo che per I'll dicembre

vegnente, alia data cioe dell'applicazione della legge, si sia in grado
di sostentare il culto in future. I consigli di fabbriceria continue-

ranno nei loro ufficii. Cosi pure non si creera nessun nuovo ordina-

mento, ne sara apparecchiato alcun edificio per la celebrazione del

culto in appresso. Resistenza passiva, ecco la regola stabilita.

Nei varii corsi di spiritual! esercizii per gli ecclesiastici molti ve-

scovi hanno speciflcato in questo senso il contegno che il clero dovra

tenere nelle rispettive diocesi : i. Resistensa passiva. Si rimarra nelle

chiese e nelle case parrochiali ; 2. Non si promuovera resistenza

attiva, ma non si puo guarentire che non ne avvenga ;
3. Non si

toglieranno i suggelli apposti agli edifizii sequestrati, ma, se i sug-

gelli scompariscano, si terra a mente la decisione di assicurare per

quanto e possibile il culto nei luoghi, de' quali vuolsi ingiustamente

togliere il possesso alia chiesa di Francia.

3. In seguito a dichiarazioni ministeriali corse voce che alcuni ve-

scovi francesi avessero tentato di aprire trattative coi membri del

governo; ma questa voce fu smentita dal card. Lecot arcivescovo di

Bordeaux, il quale dichiaro che 1' episcopate francese, mentre con

tutto il cuore facea voti che sopravvenisse un accordo, non poteva
aceettare di essere intermediate di negoziati che la santa Sede igno-

rasse. dacche il governo sol esso di propria iniziativa ha infranto

un patto che vincolava del pari le due parti contraenti, ed, in onta

di tutte le diplomatiche costumanze e delle piu elementari conve-

nienze, ha ricusato alia santa Sede ogni mezzo di negoziati officiali.

Certo e che al presente il governo trovasi in impaccio. II ministro

della pubblica istruzione sig. Briand ha detto chiaro : Noi mette-

remo in pratica la legge, tutta qual e. La stessa cosa dicono i de-

putati radical! e socialisti. II sig. Clemenceau, ministro degli affari

1906, vol. 4, fasc. 1352. 16 13 ottobre 1906.
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interni, dal canto suo asserisce: La legge seguira il proprio corso,

ma non chiuderemo nessuna chiesa. II consiglio dei ministri nel

suo complesso ha manifestato qual sara il suo future contegno, for-

mulandolo cosi : II governo ha deliberate di mettere in pratica la

legge, essendo cosa intesa che questa legge non esige immediati prov-

vedimenti da parte sua . Infatti la legge non contempla il caso di

togliere le chiese al culto, se non agli 11 dicembre 1906. Nel qual

giorno se non le abbia richieste per se veruna associazione cul-

tuale, gli ediflcii in uso di culto saranno destinati ad uso diverso.

Ma di qui a quel giorno, e chiaro che 1'applicazione della legge non

esige nessun provvedimento da parte del governo, dal sequestro in-

fuori
;

al che, come abbiamo detto, esso non vuole risolversi. In

quanto al poi, si stanno elaborando segreti disegni, si concepiscono

speranze, e flnora se ue pud indo\rinare 1'indole e lo scopo. Dice il

sig. Briand : V'ha due elementi nella costituzione della Chiesa cat-

tolica: i preti e i fedeli. Volete che castighiamo i fedeli di una colpa

eommessa dai preti ? giacche vi sara colpa, vi sara delitto, quando
un prete senza associazione cultuale esercitera il culto in una chiesa

qual e che sia. Come ha fatto notare il sig. de Mun deputato del

Finistere, tutto il disegno di guerra sta racchiuso in queste poche

parole: Ci sono i preti, ci sono i fedeli. Di pari passo, coll' inten-

dimento esplieito di addossare ai preti, considerati quali faziosi,

tutto il peso delle rappressaglie, apparisce il secondo fine del governo,

4i scindere in due parti la massa cattolica, di separare cioe il clero

dai fedeli. Codesta per altro fu la prima idea che mosse gli autori

della legge, e che si vide trasparire piii volte, mentre il parlamento

la stava discutendo
;
codesta idea ne ispiro la mente e ne suggeri

le principali disposizioni. II sig. de Mun 1'ha disvelata in questi

termini: Separare il popolo dal clero, disgiungere i fedeli ed i preti,

tentare 1' indipendenza dei laici mediante 1'appoggio della legge, of-

frire ad essi gli spedienti giuridici per ripudiare la direzioue gerar-

ehica; tale fu 1'idea precipua che guido tutti gli sforzi degli adepli.

II reggimento delle associazioni cultuali e interamente congegnato

per corrispondervi e farla trionfare . II sommo Pontefice, scorta

I'insidia, ha condannate le associazioni cultuali, e appresso a lui

tutti i vescovi le hanno condannate. Ma nondimeno il signer Briand

eontinua a fare i suoi conti, e del pari il governo con esso. Egli ha

lasciato intendere, in ripetute confidenze alle gazzette, che i cattolici

non avrebbero a far altro che costituire fra loro delle associazioni

cultuali senza che il clero v' abbia parte veruna, e poscia recarsi

ad offerire ai vescovi ed al clero il possedimento delle chiese. Questo

astuto raggiro non ha ventura alcuna di riuscimento, perche ben

san no i cattolici che il Papa ha proibita la costituzione delle as-
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sociazioni cultuali tauto ai fedeli laici quanto al clero. Finora si

noverano otto associazioni cultuali istituite secondo la 'legge, in:

comunelli molto discosti fra loro, ov'erano parrochi in poco buont-

termini col proprio vescovo ed alcuni gia sospesi a divinis. In questo

pero non havvi alcun fondamento alia menoma speranza dFscisma. La

grande massa dei fedeli rimane stretta in ordinauza intorno?ai pastori,

e secondo le istruzioni episcopali sta in attesa degli avvenimenti.

Dappoiche il governo dal canto suo dice di essere deliberate ad at-

tendere per operare, non sembra che la questione volga a pronto scio-

glimento. Ma c'e da fare i conti con le due camere : gia parecchie

delle interpellate annunciate si riferiscono alia applicazione della

legge, ed il governo, prima di stabilire fermamente le norme della

propria condotta, dovra tener conto delle deliberazioni del parlamento.

4. Cotale intromissione del parlamento puo far si, che 1'attuazione

della legge di separazione abbia conseguenze piu immediate di quelle

dianzi accennate. A mo' di rappresaglia molti deputati richiederanno

che siano soppresse le pensioni e le sovvenzioni (allocations) con-

sentite dalla legge ai preti e gia date quest'anno. Cosi sarebbe com-

piuta 1'opera di spogliazione, per valermi dei vocabolo adoperato da

S. S. Pio X. Similmente, per la non accettazione della legge, pud
accadere che i preti ed i seminaristi veggansi privati dei privilegi

oude fruiscono rispetto agli obblighi della milizia e vi sieno incorpo-

rati pel titolo civile. Ma, ripeto, aspettiamo i fatti. Per adesso, in

quanto agli ecclesiastici che hanno meno di 27 anni e che hanno

soddisfatto al servizio militare, il ministro della guerra sig. Etienne

ha dichiarato che la legge non avrebbe effetto retroattivo. Un'al-

tra conseguenza : il formulario governativo non riconosce piu oggi-

mai gl' iusigniti di dignita ecclesiastiche ne assegna loro piu luogo,

sia nei ricevimenti, sia ne' cortei officiali. In occasione del recente

viaggio del presidente della repubblica a Marsiglia, il vescovo di

quella citta non e stato ammesso a presentare il suo clero al signor

Fallieres.

Si dibatte ora una questione, d' ordine tutto speciale, ma sorta

da quella generale della separazione; vo' dire la questione del ma-

trimonio religiose e del matrimonio civile, sulla quale ebbero gia

piu volte a dare sentenza i tribunali. Durante il reggimento con-

cordatarib i preti dovevano asteuersi dal celebrare un matrimonio

religioso, ove raancasse loro la prova da parte degl' interessati che

si era compiuta la cerimonia civile. Adesso, compiuta la separazione

delle Ghiese e dello Stato, che cosa hanno a fare i sacerdoti?

L' articolo 199 del codice penale punisce con ammenda da 16 a

100 franchi per la prima volta qualsiasi ministro di un culto che

procedera alia cerimonia religiosa di un matrimonio, senzache gli sia



CRONACA CONTEMPORANEA

stata fornita la prova di un atto di raatrimonio ricevuto dagli offlciali

di stato-civile . L' articolo 200 punisce il ministro del culto che

fosse recidivo, con la prigionia da due a cinque anni per la prima

recidiva, e con la reclusione (detention) per la seconda . Parecchi

ecclesiastici, specialrr.ente della diocesi di Langres e di Reims, sono

incorsi nell'ammenda sancita dall'articolo 199, e i tribunali rispet-

tivi sono stati solleciti di condannarli. Nessun prete finora e incorso

nelle pene sancite pei recidivi dall'articolo 200. Nondimeno la que-

stione e recata nel campo pratico, ed ora nella diocesi di Cambrai

e oggetto di grave dibattito. Perche, essendo gia decisa la separa-

zione, pretenderebbe il governo d' inframmettersi nell' amministra-

zione de' sacramenti, compreso il matrimonio ?.. D'altra parte, dinanzi

alia Chiesa non esiste pei cristiani matrimonio civile e matrimonio

religioso ;
non e vero matrimonio se non il sacramento del matrimonio,

il matrimonio cioe contratto innanzi al parroco nelle forme prescritte

dalla Chiesa. Che cosa dee fare questa per risguardo alle preten-

sioni di uno Stato, il quale in altre cose non fa conto che ella esista?

Non e a meravigliare che il clero e grandissimo numero di cattolici

chieggano una risposta logica a codesta domanda, e si augurino che

almeno poi il governo rinunci a tener ferma la proibizione formu-

lata e sancita dagli articoli 199 e 200 del codice penale.

5. Si sta applicando in Francia la legge sul riposo domenicale.

Tutti i partiti collaborarono a questa legge, richiesta da lunga pezza

e da gran tempo discussa; e la camera la delibero con quasi una-

nime suffragio. Devesi tener conto dell'energico contributo recatovi

nel senate da due senator! cattolici, i signori de Lamarzelle sena-

tore del Morbinan, e de Las-Cases senatore del Lozere. Certo che

il testo deliberato e lungi dall'essere perfetto ;
ma cio che importava

era che fosse scritto nella legislazione francese il principio del riposo

domenicale. Ma, pure statuendo questo principio, la legge ha ammesse

molte eccezioni, temporanee o permanent!, ed i massoni si affaccen-

dano assai e lavorano presso il governo, acciocche di queste eccezioni

sia ampliato indefinitamente il campo.

GERMANIA (Nostra Corrispondenza). 1. Lo scandalo coloniale. 2. Un
discorso dell' Imperatore Guglielmo a Breslavia. 3. La controversia

per la successions nel Braunschweig. 4. Le elezioni nell'Alsazia-Lo-

rena. 5. L'adunanza generale del partito socialista a Mannheim. -

6. II nuovo Generale dei Gesuiti. 7. II giubileo episcopate di mon-

signor Korum, vescovo di Treviri. Dimostrazioni ostili alle Union i pro-

fessionals cristiane. 8. Onoriflcenze imperial! al Card. Kopp ed at

vescovo Thiel.

1. La scoperta delle irregolarita nell' officio coloniale, fatta dal

deputato del Centre sig. Erzberger, tiene gia da piu mesi altamente
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sospesa la pubblica opinione. II fatto doloroso ebbe per conseguenza
la carcerazione del maggiore Fischer, il quale fu messo in istato di
accusa per sospetto di corruzione. II maggiore Fischer, quale pre-
sidente dell' officio di fornitura per le truppe di difesa in Africa,
doveva insieme preparare e disporre tutti i contratti di approvvi-
gionamento. Le accuse sono rivolte in prima linea alle sue relazioni
con una grande ditta di Berlino, per nome Tippelskirch, la quale
aveva saputo accaparrarsi ogni sorta di fornimenti militari per
1' Africa. Ora da questa ditta il maggiore Fischer sarebbesi fatto
dare a poco a poco un prestito di 100,000 raarchi. Nel corso del-
1'istruttoria venne pure in luce che 1'attuale ministro d'agricoltura,
e gia prima e durante il suo officio quale segretario di Stato delle
R. Poste, era uno dei component! la ditta Tippelskirch. E ben vero
che poi se ue scioJse, ma mettendo in suo luogo la sua signora. In

conseguenza di queste rivelazioni la dimissione del ministro parve
sicura. Frattanto pero la sua posizione si e apparentemente rasso-
data di nuovo, e si deve attendere il risultato dell' istruttoria sul-
1' affare Tippelskirch, prima di sapere, se il ministro resta o non
resta al potere. Sul principio di settembre si ebbe un'altra sorpresa
riguardo le colonie e fu il ritiro del principe ereditario di Hohen-
lohe-Langenburg, figlio del governatore di Alsazia-Lorena, dalJa di-
rezione della sezione coloniale. In suo luogo venne incaricato degli
affari, quale preside della sezione coloniale, il banchiere Dernburg.La stampa, non esclusa la liberale che pure e favorevole alia per-
sona del Dernburg, accolse la nomina con non poche riserve. In genere
esprime la sua soddisfazione che nelle alte sfere siasi presa la de-
terminazione di affidare la direzione degli affari coloniali ad un uomo
che non appartiene alle pubbliche amministrazioni ed ai circoli go-
vernativi. Per altro verso pero si fa notare che un buon direttore
di banca non e per cio solo un buon direttore di colonie. Ad ognimodo ci vuole coraggio assai per accettare la direzione di uno stato
coloniale tanto in rovina, com'e il nostro.

2. Diede molto che dire un discorso dell' Imperatore Guglielmo,
:enuto a Breslavia in occasione delle feste della provincia di Slesia.
Parlando il monarca dei politici pessimist*, dei Schwarzseher, diede
loro il consiglio di cercarsi altra patria, richiamando cosi un tema,
gia da lui toccato 14 anni addietro in un altro suo discorso solenne!
Allora trattavasi dei Norgler. dei borbottoni, e voleva con cio espri-
mere il euo malcontento per 1' accoglienza, che la critica andava
facendo alle sue parole. Oggi poi tutti si rompono il capo per sa-
pere chi mai sia quel politico pessimista, al quale 1' Imperatore
allude e cui dichiara di non voler tollerare, ne mancano critiche
acerbe al discorso, ben piii che non si facesse 14 anni fa. In ispe-
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cie la stampa nazionale-liberale vi si e mostrata risolutamente con-

"traria, alcuni facendo perfino appello all'lmperatore meglio informato.

3. Essendo morto il 13 settembre in Kamenz di Slesia il prin-

cipe Alberto di Prussia, nipote del defunto Imperatore Guglielmo I

e flaora reggente del Braunschweig, venne risollevata la questione

della successione in quel ducato. Dopo la morte del duca Guglielmo

di Braunschweig-Liineburg, ultimo rampollo della piu antica linea

di questa Casa, 1'erede di piu prossimo diritto era il duca Ernesto

Augusto di Cumberland, figlio del re Giorgio di Hannover, morto

nel 1878. Questi nel 1866, dopo la guerra tanto infelice per 1'Au-

stria, perche di questa alleato, era stato dalla Prussia deposto dal

trono. Continuando poi il conflitto con la Prussia, il Consiglio

federale (Bmidesrat) impedi al duca di Cumberland di prendere le

redini del governo. Per la qual cosa il Consiglio di Reggenza
del Braunschweig elesse unanimemente a reggente il principe Alberto

di Prussia, ma tardi assai, il 21 ottobre del 1885. Non mancarono

tentativi, a fine di agevolare un accordo tra 1'Imperatore tedesco ed

il duca di Cumberland; ma tutti andarono falliti, non volendo il duca

rinunziare alle sue pretese sull'Hannover. Si sta ora a vedere, se la

morte del principe Alberto rechi qualche cangiamento allo stato delle

cose. Questo principe e la sua sposa, gia prima di lui defunta, si

segnalarono per le loro opere caritative. Pero i cattolici del Braun-

schweig ebbero piu volte a menar giusto lamento contro la reggenza,

non essendo sempre stati trattati alia pari degli altri sudditi prote-

stanti.

4. Nella state scorsa fu fondato in Alsazia-Lorena il partito del

Centre. In occasione delle elezioni per la dieta di distretto (Be-

zirkstag), la quale poi a sua volta deve eleggere una grande parte

del deputati della dieta provinciale (Landesausschuss). il giovane partito

de>l Centro alsata-lorenese scese in campo per la prima volta, a dir vero

non ottenendo una vittoria brillante, ma pur sempre un esito degno
di essere registrato. Conquisto quattro seggi ed una buona parte dei

membri delle diete di distretto stimarono espediente di riconoscere i

principii fundamental! del Centro e di assicurarsi cosi 1'appoggio del

partito. II blocco liberale-democratico ebbe a subire una grave scon-

fitta su tutta la linea. La democrazia sociale pero mantenne i suoi

due seggi e con 1'aiuto dei liberali ne ottenne nei ballottaggi altri

quattro. Pel partito del Centro e questo un principle assai buono.

Continuando con intelligenza e perseveranza sulla via incominciata,

le future elezioni riusciranno assai meglio propizie pel Centro, il

quale nutre grand! speranze nei paesi dell'Impero.
5. Nell'ultima settimana di settembre il partito socialista tenne

in Mannheim del Baden la sua adunanza generale o Parteitag. I re-
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soconti official! dimostrarono che negli ultitni anni il partito e di

nuovo cresciuto, che la stampa a suo servizio si e notabilmente au-

mentata e che la sua cassa dispone di mezzi pecuniarii assai larghi,

nonostante la tiepidezza dei contribuenti nella Germania meridionale.

Le cifre recate in mezzo potevano servire di ammonizione ai partit!

borghesi : tanto il socialismo si 'e fatto modello in questo riguardo-
'

Quale preludio dell'adunanza propriamente delta fu il Congresso so-

cialista femminile. Le question! quivi poste e discusse, come 1'orga-

nizzazione dei contadini, il movimento degli addetti a servizio, il

diritto della donna al voto, i provvedimenti per le incinte e le par-

torienti, il regolamento del lavoro a domicilio e simili, destarono inte-

resse eziandio negli altri partiti politici e nella pubblica opinione. Queste

adunanze femminili, come in genere tutto il movimento socialista

femminile, non eccitano gran simpatia, neppure fra gli stessi com-

pagni. se ne cerchi la causa nelle persorie o nelle cose, fatto e

che la pluralita dei capi dell'organizzazione femminile, parte si di-

chiarano scettici, parte del tutto avversi. Nel loro proprio Congresso
i socialist! mostrarono di subir non poco 1'influsso della rivoluzione

russa e fino dalla prima sera espressero per quella la loro simpatia,

con ostentati applausi ai delegati russi cola present!. Accolse poi il

Congresso e fece sua la proposta di sussidiare la disastrosa rivolu-

zione ! Quanto alle condizioni interne del socialismo tedesco, non

esiste piii il revisionismo, quale gruppo a parte. Gia fin dal Con-

gresso socialista di Dresdaesso fu sistematicamente assottigliato. Pero

il revisionismo, quale forza attiva, quale ottimismo, vive ancora ed

agisce ed ha perflno avvinto il vecchio radicale Bebel, il quale in.

Mannheim, nonostante il radicalismo, si die' a vedere revisionist*

in senso di opportunista. Del resto 1'intero Parteitag di Mannheim

altro non fu che opportunismo bello e buono, sorto dalla necessita

di un accordo. Due avvenimenti avevano lo scorso anno minacciato

gravemente 1'unita del partito : la violenta trasformazione avvenuta

nella redazione del Vorrvdrts, organo principale del partito, e le acerbe

controversie intorno ratteggiamento della direzione del partito di

fronte agli scioperi general!. II Bebel nel Congresso di Jena ruppe
una lancia in favore dello sciopero generale; per lo contrario le union!

professional! democratiche dichiararono che lo sciopero generale e

una generale ^nsipienza . Con qualche concessione da una parte e dal-

tra si venne a Mannheim ad un compromesso, ed i negoziati a tal

fine si prolungarono per otto inter! giorni. Ma se i lavoratori si

chieggono che cosa sia stato fatto per loro in quegli otto giorni di

esarae e di discussione e quale frutto ne ritrarranno sotto il rispett

sociale, politico ed economico, la risposta e questa sola: Nulla di

nulla. Quest'e Tunica critica, che pud e deve farsi dell'adunanza

generale del cosiddetto partito dei lavoratori.
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6. La nomina a generale della Compagnia di Gesu, caduta sulla

persona di un cittadino tedesco, fece perdere addirittura la bussola

a certa stampa italiana e francese, specie poi ai nazionalisti esage-

rati, ed in prima linea ai giornali del blocco. Secondo loro e questa

una dimostrazione irrefragabile del fatto, che 1' Imperatore di Ger-

mania adopero anche qui il suo onnipotente influsso in Roma, fa-

cendo uscire dalle urne gesuitiche di Via Tolentino il nome di un

tedesco : e chiaro, e evidente piu che la luce del sole, che 1* Impe-

ratore ha cosi disposto, a fine di umiliare sempre piu la Francia,

essendo suo disegno di regolare per mezzo dei gesuiti 1'andamento

del conflitto politico ecclesiastico di la dal Reno, naturalmente col

perfido intento d' indebolire, anzi strozzare la Francia. Sono parti

fantastici, che pero manifestano il inisero stato d'animo di certa gente.

Qui in Germania tutti ne fecero le grasse risa, salvo quei pochi si-

milmente iufermi di mente, che veggono per tutto il tremendo peri-

colo ultramontano. Siccome pero le dicerie non accennavano a finire,

la Siiddeutsche ReichsJcorrespondenz, di cui suole servirsi il cancelliere

dell' Impero per le sue particolari comunicazioni, ebbe da Berlino

una nota officiosa del seguente tenore : II Temps nella nomina di

un gesuita di nazionalita tedesca a generale dell'Ordine vorrebbe

scorgere 1'opera della politica tedesca. Esso pero procede da presuppo-

sizioni assolutamente false. II nuovo generale dell'Ordine, Wernz, non

era flu qui punto conosciuto a Berlino, molto meno venne da Berlino

o posta o promossa la sua candidatura. Ad ogni modo tale elezione

e la conferma datane dal Papa e stata accolta con soddisfazione in

questo senso, che si vede messo a capo dell'Ordine un personaggio,
intorno al quale il giudizio degli intelligent! si pronuncia favorevole.

7. II 25 settembre la diocesi di Treviri era tutta in festa pel giu-

bileo episcopale del suo pastore mons. Michele Felice Korum. Ven-

ticinque anni or sono mons. Korum veniva quivi intronizzato e questa
data non e solo importante per la diocesi di Treviri, ma e altresi

memoranda nella storia della Chiesa di Germania. Egli fu il primo

vescovo, che nel 1881, dopo il Kulturkampf ed in seguito ad accordi

presi tra il governo prussiano e la S. Sede, venne designate al suo

alto officio. Non poche difflcolla si dovettero ancora superare prima
che potesse quel vescovo fare il suo ingresso nell'antica Treviri.

Mons. Korum e senza contrasto una delle figure piu caratteristiche

nella lunga serie dei vescovi trevirensi : uomo di vasta scienza e

d'instancabile attivita, anitna di vescovo piena di zelo e di energia.

Basti dire che durante il suo governo vide sorgere nella sua diocesi

ben 182 nuove chiese. Alle feste grandiose dei suoi diocesani prese

parte unanimemente tutta intera la nazione tedesca. La cronaca pero
ha da registrare un deplorabile incidente, avvenuto a dir vero otto



GERMANIA 249

giorni prima delle feste giubilari propriaraente dette. Le cosiddette

Sesioni cattoliche dei lavoratori diocesani col concorso di quelli di

Berlino si radunarono ad una festa particolare, sfilando in solenne

e numeroso corteggio e tenendo una propria adunanza. Fin qui nulla

vi ha che ridire
;
anzi era lodevolissimo il pensiero, che le florenti

societa cattoliche della diocesi si unissero nel festeggiare il loro pa-

store, al cui zelo energico esse debbono ogni cosa. Ma pur troppo

ne presero alcuni occasione, a fine di mettere in mala vista le Unioni

professionali cristiane, sparse per tutto il resto della Germania e poste

anch'esse sotto 1'egida dell' Episcopate. Sono note ai lettori della Ci-

vilta Cattolica le controversie suscitate da alcuni uomini esagerati

di Berlino intorno la legitlimita delle Unioni professionali cristiane,

come pure e nota la parola pacificatrice, delta dal S. Padre in una

nota officiale dell' Osservatore Romano (24 gennaio 1906), che c:*oe

Sua Santita loda ed incoraggia con eguale benevolenza cosi le

Unioni professionali cristiane come le Sesioni operate cattoliche. sa-

pendo benissimo come i bisogni particolari delle diverse diocesi e

province di Germania possano determinare la preferenza da darsi

piuttosto a queste che a quelle . Nell'occasione adunque tanto so-

lenne delle feste giubilari non si doveva per niun modo far sentire

una nota, non solo stridente, ma in disaccordo con la parola del

Papa. Cosi non altro si ottiene, se non seminare discordia nel campo
della nostra azione cattolica, finora mirabilmente compatta. E molto

piu e da condannare tale imprudenza, perche in vista delle general!

elesioni del 1908 i cattolici tedeschi non si possono davvero permet-

tere il lusso di dividers)' tra loro. Gome e facile prevedere, la di-

scordia nelle file dei cattolici e 1'opposizione serrata di una parte

di essi potrebbero recare conseguenze assai disastrose nel partito

del Centre.

8. L' Imperatore Guglielmo, soggiornando nella Slesia per assi-

stere alle grandi manovre militari, voile insignire S. E. il Card. Kopp,
vescovo di Breslavia, dell'ordine massimo prussiano, che e quello

dell'aqulla nera. La consegna di quest'ordine conferisce per cio solo

nei casi ordinarii il titolo nobiliare. I protestanti se ne mostrarono

assai malcontent! e non risparmiarono critiche contro la decisione

imperiale. Ma Guglielmo II non se ne diede per inteso, ed a tutta

risposta, pochi giorni dopo, confer! al vescovo mons. Thiel di Erm-

land, in occasione dell'ottantesimo compleanno di lui, la decorazione

dell'aquila rossa di prima classe, che dopo 1'aquila nera e il piu alto

ordine prussiano, accompagnando per giunta il dono con un suo te-

legramma di augurio cordiale.
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COSTANTINOPOLI (Nostra Corrispondema). 1. La benedizione solenae

della priraa pietra della Chiesa italiana parroechiale di S. Antonio in

Pera. 2. La malattia del Sultano ed il trentesirao anno del euo regno.

3. Le snore di carita della Ghiesa greco-ortodossa.

1. 11 giovedi 23 agosto, i cattolici di Costantinopoli hanno assi-

stito ad una cerimonia solenne, che ha colmato di gioia la nume-

rosa colonia italiana della nostra eitta. Mi limito come vostro cor-

rispondente ad un semplice resoconto del fausto evento, astenendomi

dal prendere parte alle polemiche che ne sono derivate. I Rev. Padri

Conventuali della Parrocchia di S. Antonio in Pera da varii lustri

avevano decis*, di costruire una nuova chiesa, trovandosi a disagio

neH'antica. troppo piccola per le migliaia di fedeli sottomessi alia

loro giurisdizione. Questo bisogno di una nuova chiesa divenne piu

urgente, quando per l'ampiamento della popolata ed aristocratica via

di Pera, i Conventuali si vedeano costretti di permettere che la loro

Chiesa fosse dimezzata, e ridotta alle proporzioni modeste di una

cappella. Come abbiarao gia narrato in altra corrispondenza, si ri-

volsero a piu riprese all'ambasciata francese per ottenere un equo
indennizzo in seguito alia cessione dell'area richiesta dalla Prefettura

della citta, e nello stesso tempo il firmano per una nuova Chiesa.

Sentendosi abbandonati dal sig. Constans, passarono sotto la pro-

tezione italiana, e dopo laboriose trattative, con 1' appoggio efficace

del sig. Schiapparelli, presidente dell'Associazione nazionale dei Mis-

sionari cattolici italiani, comprarone 1'antico teatro della Concordia

e le case circostanti e sulle loro rovine proposero di edificare la nuova

chiesa. La prima pietra del sacro edificio fu collocata il 23 agosto.

L'area della futura chiesa era circondata di UDO steccato, sul quale

sventolavano bandiere italiane e turche. I raarinai dello stazionario

italiano Archimetie faceano all' ingresso il servizio di parata. Delle

tribune special! erano riserbate alle autorita civili, al clero, ed alia

stampa rappresentata dai giornali cittadini Levant Herald, Stamboul,

Moniteur Oriental, e dai corrispondenti di parecchi giornali esteri, e

tra questi il direttore del Marsocco di Firenze. Alle 4,15 pomeridiane

prendevano posto nella loro tribuna S. E. il marchese Imperiali di

Francavilla, ambasciatore d'ltalia e la sua consorte, il conte Senni,

gerente del consolato generale italiano, il personale deH'ambasciata

e del consolato, i notabili della colonia, le delegazioni delle associa-

zioni italiane, ed il generale Roraei, al servizio della Sublime Porta.

Assistevano alia cerimonia da un'altra tribuna, il generale Hussein

Pascia, comandante della gendarmeria di Pera, ed Burner Tevfik bey,

delegate di Rescid Pascia, prefetto della capitale. Parecchi membri del

clero delle comunita di Costantinopoli, i Francescani di Santa Maria,

i Georgian} della Chiesa di Nostra Signora di Lourdes, i Cappuccini
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ed i Lazzaristi francesi, alcuni preti armeno-cattolici, greco-melchiti,

e caldei con la loro presenza rendevano piu solenne la cerimonia, alia

quale assisteva una folia considerevole.

Alle 4 4

/2 Mgr - Giovanni Borgomanero, Vicario Generale della De-

legazione Apostolica, preceduto dai Padri Conventual! eda altri membri

del clero, entro processionalmente nei reciato, e benedisse con le con-

suete formole rituali 1'area della nuova chiesa. Compiute le preci, il

marchese Imperiali scese dalla tribuna, accompagnato dal conle Senni,

dai signori Schiapparelli e Rosasco, e dagli architetti Mongeri, De

Nari e Semprini, e si avvicino al sito, ove la prima pietra dovea

collocarsi. Questa consisteva in un blocco di marmo proveniente dal

Bosforo
;
in un foro praticato nel mezzo fu deposta, rinchiusa in un

tubo di piombo, una pergamena artistica con ricche miniature, re-

cante la data ed un cenno storico del fausto evento, con le firme

del Vicario Generale, dell'ambasciatore italiano e del suo seguito.

Vi furono anche deposte tre medaglie con la data del 1906, e le ef-

figie di S. S. Pio X, di Vittorio Emmanuele III, e di S. Antonio. Be-

nedetta la prima pietra, 1'ambasciatore italiano la percosse ai quattro

angoli con un artistico martello, e fe' cenno agli operai di lasciar

libere le catene che la sostenevano. La pietra lentamente discese nelle

fondamenta, ed il clero ritorno all'altare improvvisato per la circo-

stanza cantando il Veni Creator, e il Domine Salvum fac Begem no-

strum Victorem Emmanuelem.

Compiuta la Cerimonia, il marchese Imperiali ringrazio Mgr. Bor-

gomanero, ed i Padri Conventuali, e tenne agl'intervenuti un discorso

dal quale stralciamo le frasi seguenti: Nel la nuova chiesa che sorgera

a decoro dell'arte italiana in Costantinopoli noi potremo oramai con-

venire nelle grandi solennita patriottiche per riunirci ai nostri fratelli

d'ltalia, ed invocare la protezione divina sul noslro amato Sovrano,

sulla diletta patria nostra. E tal soddisfacente risultato noi lo ab-

biamo ottenuto, e lo dobbiamo al patriottismo illuminato di questi

reverendi Padri che con tanta dignita e carita esercitano da lungo

volgere di anni il loro apostolico ministero in Pera, riscuotendo me-

ritamente il rispetto e 1'ammirazione universale :, lo dobbiamo pure

alle cure provvide del governo del Re, validamente assecondato dalla

tanto benemerita Associazione nazionale. E vi annunziu nello stesso

tempo una fausta notizia che cagionera a voi, come ha cagionato a

me, una dolce e profonda emozione. Con quella sua regale muuifl-

cenza, di cui da quotidianamente prova, S. M. il Re ha voluto anche

lui concorrere all'opera pia e patriottica che tanto ci sta a cuore, ed

ha elargito a tale intento la somma di lire italiane trentamila. II tratto

munifico del nostro Augusto Sovrano, costituisce un esempio che noi

faremo tutti bene ad imitare contribuendo, per quanto ci e possibile,
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al compimento di un'opera destinata a tramandare ai posteri il ri-

cordo della pieta e del patriottismo degli Italian! in questa citta,

dove i nostri maggiori hanno lasciato un retaggio di gloriose ed in-

delebili tradizioni. Al ringraziamento che vi porgo fin d'ora, voglio

aggiungere un augurio che mi vien proprio dal cuore : Possa la cam-

pana dall'alto di questo tempio che suonera in avvenire, convocar

gl'ltaliani sempre, in occasione di lieti avvenimenti, per 1'amata

patria, verso la quale si rivolgono ora e sempre i nostri pensieri ed

i nostri affetti... II Revmo P. Giuseppe Caneva, superiore dei Con-

ventuali, ringrazio, profoudamente commosso, 1' Ambasciatore, e

10 prego di voler presentare a S. M. il Re i suoi attestati di rico-

noscenza per la generosa elargizione in favore di un monumento,
il quale servira per la gloria di Dio, e il decoro della patria

nostra .

Dopo la cerimonia un dispaccio chiedente la Benedizione Apo-
stolica fu inviato da Mgr. Borgomanero e dal Revmo P. Caneva

a S. S. Pio X. L'indomani S. Em. il Card. Merry del Val rispondeva

col seguente telegramma: Santo Padre benedice di cuore i fedeli, i

promotori e gli assistenti alia posa della prima pietra della nuova

chiesa di S. Antonio . La nuova chiesa in istile gotico fiorentino

del secolo XIV avra una lunghezza di metri 50 sovra una larghezza

di m. 22 : 1'interno sara diviso in 3 navate, delle quali la centrale

avra una larghezza di metri 11. Innanzi alia facciata si estendera un

piazzale spazioso, e sulla sua parte centrale si ergera una guglia con

campana. A destra della Chiesa sorgera il convento dei Padri con

giardino. Se i piani degli architetti saranno eseguiti a puntino, la

colonia italiana di Costantinopoli avra la piu bella chiesa della ca-

pitale.

2. II 1 settembre 1906, S. M. Abdul Hamid Khan II compi
11 30mo anno del suo regno. Egli e il 34mo sultano della dinastia degli

Ostnani. I pronostici funebri di coloro che lo davano bello e spac-

ciato non si sono avverati. II Sultano non e comparso, cosa insolita

a dire il vero, un venerdi alia cerimonia solenne del Selamlik, e su-

bito si era sparsa la voce della sua prossima morte. La stampa turca

si e affrettata a smentire queste voci pessimiste, dichiarando che

un leggiero raffreddore avea ritenuto il Sultano nei suoi appartamenti.
II venerdi seguente, vincendo la debolezza fisica, Abdul-Hamid II e

ricomparso al Selamlik col principe Burhaneddin Effendi, applaudito
con frenesia dalle truppe. La stampa turca ha dato in questa circo-

stanza la stura al suo lirismo. Secondo VHdkikatla, trepidazione dei

sudditi dell'impero alia notizia deH'infermita del Sultano deriva da

quelle sublimi virtu che gli hanno conciliate la stima e la venera-

zione del mondo civile: Vlkdam narra che non si pud descrivere la
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gioia dei Musulmani all'annunzio della guarigione dell'Augusto loro

Signore : poveri e ricchi si congratulavano nelle vie del fausto evento :

il Saadet asseriva che il venerdi in cui il Sultano ricomparve al Se-

lamlik restera corae anniversario di una grande festa nazionale. Grazie

all'eccitamento prodotto dalla notizia dell'infermita, il 30m anniver-

sario del regno di Abdul-Hamid si e celebrate con pompa piu so-

lenne, e durante la notte la citta intiera, e le rive del Bosforo offri-

vano uno spettacolo magico coi loro fulgori di luci capricciose. La

stampa ha enumerato i beneflcii concessi al suo popolo dall'illustre

sovrano, le ferrovie costruite durante il suo regno, specialmente quelle

dell'Anatolia, di Bagdad, e la recente in costruzionedell'Hegiaz, che

condurra alia Mecca i pellegrini musulmani, la fondazione del museo

veramente amrairabile di Costantinopoli, di banche agricole, di scuole

di medicina, di commercio, di agricoltura, di marina, dell'universita,

dell'asilo dei poveri, dell'ospedale Hamidie, ecc. La ferrovia dell'He-

giaz e giunta alia localita detta di Thebuk, con un percorso di 714

chilometri, e con una spesa di lire turche 2023 per chilometro. I

Musulmani dell'orbe intiero hanno inviato delle offerte per la costru-

zione di questa linea, la quale diminuira le malattie epidemiche che

si sviluppano tra le mandre fanatiche dei pellegrini dell'Islam. Le

oblazioni piu generose sono venute dall'India che novera 62 milioni

di musulmani sopra una popolazione di 294 milioni di abitanti. La

stazione di Thebuk e stata inaugurata il 1 settembre.

3. II patriarcato greco ha reso un omaggio involontario alle virtu

ed allo zelo degli Ordini religiosi latini. Infatti Gioacchino III ha

deciso nell' isola di Halki la fondazione di un monastero destinato

esclusivamente a formare delle suore di carita ortodosse. Alcune re-

ligiose provette di Chio e di Alatzaton verrebbero a dirigere questa
nuova istituzione, la quale e stata accolta con plauso dalla stampa
ortodossa. I Greci sperano che delle giovinette, alle quali non sor-

ridono le gioie del matrimonio, abbracceranno questo stato di vita,

e con la loro abnegazione porranno fine agli scandali ed all'inctiria

che si osserva nei loro ospedali. Lodano inoltre 1'iniziativa del Pa-

triarca, il quale iraitando cio che vi e di buono nell'Occidente, rin-

novella il monachismo, lanciandolo nel campo dell'azione, e strap-

pandolo al suo ascetismo di digiuni e di lunghe preghiere. NOD sap-

piamo se Fintrapresa di Gioacchino III sara coronata di successo.

La pieta ortodossa e sterile d'ordinario in fatto di abnegazione per-

sonale, ed il monachismo dell'Oriente ha totalmente perduto lo zelo,

lo spirito di apostolato e 1' austerita di costumi dei suoi antenati.

Vedremo ai fatti che cosa produrra questa istituzione destinata ad

emulare. secondo un giornale greco, il realmente santo ordine delle

Suore di Carita cattoliche (tb &Y'.ov BVTW? Tdcy|i.a T&V xaGoXex&v

cp&v toO
'
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AVVERTENZA.
II prossimo fascicolo del 1 sabato di novembre ripor-

tera Fottava lista delle nuove offerte per YObolo di S. Pietro.

Ci facciamo premura di ricordarlo alia generosita del fe-

deli, perche le loro oblazioni possano essere registrate in

tempo e pubblicate.

OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE

BolO E. ah. II frutto proibito. Versione italiana del P. GIOVANNI Co-

STANZO barn. Napoli, Rondinella, 1907, 16, 208 p.

De Feis L., C. DI alcune memorie biblicJte scoperte a Pompei. (Estr.
Atti delta Sociefci Colombaria). Firenze, libr. ed. flor., 1906, 8, 24 p.

L. 1,25.

Delaire A. Federico le Play e la scuola delta pace sociale. (Azione

popolare, Serie 0). Treviso, Buffetti, 1906, 16, 202 p. L. 0,30.

De Leon L. 0. S. A. L'epouse parfaite. Traduction, preface et notes

par J. DIEULAFOY. fid. suivie de la Messe de Mariage. Paris, Bloud, 1906,

24, LX-272 p. Fr. 3,50.

De Maria M. S. I. Compendium logtcae et nietapliisicae ad usum ado-

lescentium qui in seminariis et collegiis instituuntur accomodatum. Ed. tertia.

Romae, Cuggiani, 1906, 8, VIII-624 p. L. 7,50. Rivolgersi all' Universita Gre-

goriana, via del Seminario 120, Roma. Cfr. Civ. Catt. XVI, 11, (1897) 708 sgg.

De Rochay J., Fragments d'un Journal intinte, precedes d'une no-

tice biogtaphique. Paris, Beauchesne, 1906, 16, XLIV-216 p. Fr. 2,50.

Deslandres P. Le concile de Trente etla reforms da clerge" catho-

lique au XVI* siMe. (Science et Religion). Paris, Bloud, 1906, 16, 64 p.

Ft. 0,60.

Essen an der Ruhr. Den Mitgliedern der 53. General-Versammlung
der Katholiken Deutschlands uberreicht von der Stadt Essen. Essen (Ruhr).

Fredebeul, 1906, 8, 140 p.

Fausto del Nome di Maria, parr. Dal Getsemani a Betania. Roma,
Scala Santa, 1906, 24, 136 p. L. 0,15.

Germain A. Comment renover I'art Chretien. Les causes de sa de-

generescence et les moyens de le relever. (Science et Religion. 388). Paris,

Bloud, 1906, 16, 64 p. Fr. 0,60.

Goyau G. Le clerge rural sous I'ancien regime. (Science et Reli-

gion). Paris, Bloud, 1906, 16, 64 p. Fr. 0,60.

Graziani P. Les Grands Papes. Boniface VIII et le premier conflit

entre la France et le Saint-Siege. (Science et Religion. 393). Paris, Bloud,

1906, 16. 64 p. Fr.

Giinter H. Legenden-Studien. Koln, Bachem, 1906, 8, XII. 192 p.
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Lengrand H. Philosophes et penseurs. Epicure et l'4picurisme.

(Science et Religion. 389). Paris, Bloud, 1906, 16', 72 p.

Make P. C. Institutiones Juris ecclesiastici turn ptiblici, turn pri-

vati ad usutn seiuinariorum et in gratiam Clericoruiti qui Romam se

conferunt ad yradus academicos consequendos cxaratae. 5. a ed. accuratius

emendata. Romae, Polyglotta, 1906, 8, 504; 452 p. L. 7

Maltese F. Socialismo Itio-terainco. Roma, Paravia, 1906, 8, 80 p.

L. 2,00.

Marechal Ch. Essai d'un sisteme de philosophic catholique (1830-

1831). Ouvrage inedit, recueilli et publie d'apres les raanuscrits avec une

introduction, des notes et un appendice. (titudes de philoa. et de t-rit. reliy.).

Paris, Bloud, 1906, 16, XL-430 p. Fr. 4.

Maurici A. Leggendo il Vangclo. Note e riflessioni. Palermo, tip. pon-

tiflcia, 1907, 8, 52 p. L. 0,50.

Miniature della Bibbia cod. vat. regin. greco I e del Salterio cod.

vat. palat. greco 381. (Colics, paleografica Vatican a. Fasc. 1). Milano, Hoepli,

1905, f.o

Natale M. La quistione agraria in Sicilia lie' secoli Vl-XVllf-XX.
Note. Caltanissetta, Ospizio di beneticenza, 1906, 16, 44 p. Detto. Una
relazione inedita sid Congo .icritta da P. Luca da Galtanissetta nel 1701,

Note. Ivi. 16, 32 p.

Pighi F. B., can. Institiifiones hintoriae ecclesiasticae ad vota

Leonis XIII in epistola Saepenumero 18 augusti 1883. Ed. altera. Tom. III.

Veronae, Cinquetti, 1906, 8, 418 p. Gfr. Civ. Catt. 1901. 8. 69.

Pourrat P. La ideologic sacramenlaire. Etude de Theologie positive.

Paris, Lecoffre, 1907, 16, XVI-372 p. Fr. 3,50.

Rouquette J. Les victimes de Calvin. L'inquisition protestante.

(Science et Religion}. Paris, Bloud, 1906, 16, 64 p. Er. 0,60.

Les Saint BarthMemy Calvinistes , L'hit/iiisition protestante. (Science
et Religion. 392). Paris, Bloud, 1906, 16, 64 p. Fr. 0,60.

RuotolO (II) di Giosue. Codice Vaticano palatino greco 431 ripro-

dotto in fototipia e fotocromografia a cura della Biblioteca Vaticana. Milano,

Hoepli, 1905, f.", 40 p.

Sainte (La) Eucharistie. Lille, Desclee, 1906, f., 18 p. L. 1,50.

Semple H. C., S. I, Anglican ordination*. Theology of Rome and
of Canterbury in a. Nutshell. New-York, Benziger, 1906, 24, 64 p.

Seghetti D. Frascati nella natnra, ncUa storia, neU'arfe. Frascati,

tip. tusculana, 1906, 16, IV-472 p.

Sisto (P.) da Pisa, capp. Storia del ('api>uccini foscani, con Pro-

legomcni sull'Ordine Franccscano e le sue riforme. Vol. I. Firenze, Bar-

bera, 1906, 8 gr., 626 p. L. 5,50. Rivolgersi all'Autore Montuglii. (Firenze).

Suede (La) comune pays des touristes. Guide publie par Touristtra-

flkforbundet Stockholm. Stockholm, Centraltryckeriet, 1906, 16, 24 p.

Trombetta L,. can. DC. juribuK etprivilegiis Praelatorum Romanae
Curiae tractatus canotiico-litnrgicus. Surrenti, D'Onofrio, 1906, 8, 152 p.

L. 5. Rivolgersi all'Autore, via Flavio Gioia 38, Ifefa 'Napoli).

Turmel J. Saint Jerome. (La pensee chriit. Texte* et etudes). Paris,

Bloud, 1906, 16, 276 p. Fr. 3,50.

Vermeersch A., S. I. De Reliijiosiis Institutis et Personis supple-
menta et monumenta periodica. Sept. 1906. Brugis, Beyaert, 1906, 8, 89-136 p.
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Wieland Fr. Mensa und Confessio. Studien iiber den Altar der

altchristlichen Liturgie. I. Der Altar der vorkonstantinischen Kircht.

(Veroff. aus d. Kirchenhist. Sem. Munchen II, 11). Milnchen, Lentner, 1900,

8, XVI-156 p. M. 3.

Yves de la Briere. Ce que fut la cabale des divots 1630-1660.

(Science et imigion. 384). Paris, Bloud, 1906, 16", 64 p. Fr. 0,60.

ALTRE PUBBLICSZIOMI PERVENUTE: Varieta. BARATTA C. M. La scuola agraria
in Italia. Osservazioni e proposte. Parma, Fiaccadori, 1906, 16, 36 p. BATTAGLIA A.

Sintesi di uno studio teorico-pratico per la introduzione razionale alia glottologia. Vi-

terbo, Cionfl, 1906, 8, 82 p. BULL G. G. Perche divenni cattolico. Traduzione e note

del sac. GIOVANXI PROSDOCIMI. Vicenza, Galla, 1906, 8, 96 p. L. 1. CELI G. S. I. Di un
errore intorno ai santuarii delle acque salvie. S. Niccolo de aqua salcia*. Estr.

R. Bull, di Archeologia cristiana Anno XII). Roma, 1906, 8", p. 97-105. DE AMIGIS P.

M. della missione. Norme teorico-pratiche circa I'Esposisione e la benedisione del SS. Sa-

cramento giusta i piit recenti decreti della S. Congregasione dei Riti. Roma, Vaticana,

1906, 8, 36 p. DE BELLA S. sac. La questione sociale. Tropea, Buongiovanni, 1906, 16,
3t p. FONTANA A. Disposisioni a favore di comunita religiose soppresse, fatte per

interposta persona. Modena, Rossi, 1906, 16, 18 p. NOTAS historicas da igreja de

Nossa Senhora da Penha e das tnissoes d< s Capuchinhos da Prefeitura de Pernantbuco.

Recife 1906, 8, 96 p.
-- POLISTINA T. Del dovere della mutua cooperazione nella fa-

miglia cristiana. Discorso. Reggio Calabria, D'Angelo, 1906, 8, 82 p. L. 0,90. Rivolgersi.
al Sig. Sav. Nunnari, Corso Garibaldi, palazzo Ramirez, Reggio Calabria.

Atti dell'Episcopato. LUALDI A., arcivescovo di Palermo. La sacra tisita

Lettera pastorale. Palermo, Boccone del povero, 1906, 8, 16 p. TORRAS Y BAGES J,

bisbe de Vich. Lo misteri de la sang 6 sia martris y anarquistes. Carta pastoral. Vich,

Anglada, 1906, 8, 30 p. VOLP1 G., vescovo di Arezzo. Disposisioni per il clero della

Diocesi di Arezso. Lettera pastorale. Lucca, Baroni, 1906, 8, 56 p.

Eloquenza. sacra. DE NEGRI M., can. Discorsi varii e panegirici. 16, :,84 p.

L. 1.75 Detto. Discorsi sulle festivita di N. S. Gesu Cristo. 16, 88 p. L. 0,75. Detto

Discorsi sulle festivita di Mnria SSifia. 16", 148 p. L. 1,25. Roma, Desclee, 1906. MARINI
N., mons. Discorsi sacrl. Vol. II. Roma, Desclee, 1906, 8, XVI-656 p. L. 4.

Agiografla e biografia. CENCI P. sac. Vita di S. Giovanni di Lodi vescovo

di Gubbio, pubblicata nell'ottavo centenario dalla sua morte. Citta di Gastello, cooperativa,

1906, 8", 120 p. L. 1. - LUCA DI SAN GIUSEPPE, pass. Vita della serva di Dio Regi-
nalda Tosetti, fiorentina monaca domenicana morta in concetto di santa in Borgo S. Lo-

renzo. Firenze, tip. domenicana, 1906, 16, 224 p. RAFFAELLI L. O. S. Vita del B. Gio-

vanni Angela Forro dell'Ordine dei Servi di Maria. Roma, Salesiana, 1906, 16, XII-256 p.

L. 1,25. Rivolgersi alia sagrestia di S. Marcello, Roma.
Ascetica. P. G., can. Ai buoni genitori in occasione delle prime Cotnunioni in

parrocchia. lloma, Filiziani, 1907, 24, 28 p. BELLEGIO L. S. I. II fervore acceso ed

accresciuto nelle anime religiose e pie in un triduo di ritiramento. Ristampa con aggiunte
del P. E. RADAELI d. m. G. Roma, Artigianelli, 1906, 24, 236 p. L. 0,80.

Memorie. - NELL'OTTAVO CENTENARIO del concilio generate di Guastalla.

Parmi, Battei, 1906, f. 38 p. A'lUZZI V., can. Ciminanivrasione di mons. Andrea Irjhina,
letta nelle esequie celebrate nelle cattedrali di Mondovi. Mondovi, tip. vescovile, 1906, 8,
40 p. LETTERS del march. Basilio Puoti. JSozze Gantii Cremona-Gasoli). Reggio d'Emi-

lia, collez. storico-letteraria 1906, 16", 12 p.

Letture reliffiose. PAOLINI G. sac. Esseme di fiori di Paradiso. Pescia, Nucci,

190(j, 32, 56 p. PEXZI G. Gemme divine Amor che vice. Grumo Appula, Binetti, 1906,

24, 108 p. L. 0,40 presso 1'Autore via Putignani, 239, Bari. STELLA P. A. S. I. Espo-
sizione dej, secondo precetto della Chiesa. Napoli, Largo S. Domenico maggiore n. 17, 24,
8 p. L. 0,05. Gopie 100 L. 1,50. VITALI L., can. I Vangeli delle Domeniche dell'anno

e delle principali solennita. Riflessioni e comment!. Milano, Cogliati, 1906, 16, XVI-504 p.

L. 4,50.

Letture amene. CIMA GUIDI C. I Parvis. Romanzo. (II romanzo in famiglia.
Vol. I. 1). Milano, Artigianelli, 1906, 16, 196 p. L. 1. PICCOLIXI A. Tre fratelli, tre

ceroelli. Coinmedia in tre atti. I piccoli spazzacammini. Commedia in tre atti, per bam-
bini. (Collana di lett. dramm. n. 176) Roma, Salesiana, 1906, 24, 96 p. L. 0,40.

Lettura ricreative. VAGNOZZI R. Come la neve. Racconti per la gioventu.

Torino, Salesiana, 1906, 16", 288 p. L. 1.



L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL SOCIALISMO ITALIANO

I.

II IX congresso del socialismo itaiiano, tenutosi a Roma
dal 7 al 10 ottobre, e fmito, e il giornale ufficiale del par-

tito ne ha gia fatto il panegirico.

In un articolo dal titolo : Signiftcato e risultati del con-

gresso socialista, pubblicato sulYAvanti! del 12 ottobre, Enrico

Ferri, con grande copia d'iperboli e di superlativi ha cele-

brato la serenita, la dignita, la sincerita, Punita, i vantaggi,

i beneficii, le glorie, i trionfi del congresso ; gli ha ricono-

sciuto quali frutti preziosi: il tramonto delle polemiche fra-

tricide, P incrollabile unita del partito e il trionfo dello spi-

rito unitario nella forma dell' integralismo : ha dimostrato,

con un semplice confronto di cifre, che, dal congresso di

Bologna del 1904 ad oggi, le due frazioni estreme del sin-

dacalismo e del riformismo sono diminuite, atutto vantaggio

del blocco integralista unitario, il quale ha omai raggiunto

una maggioranza formidabile.

Spiegando poi 1'ordine del giorno integralista, votato a

grande maggioranza dal congresso
J

,
il Ferri ha ricordato

alia borghesia tre cose : 1 ch'essa non ha nulla da temere

dal socialismo, perche la riduzione del sindacalismo dimostra

che P immensa maggioranza del socialismo non vuole i me-

todi violenti; 2 ch'essa non ha nulla da sperare, perche la

riduzione del riformismo colla sua collaborazione di classe

deve farle perdere la speranza di poter continuare a dor-

mire fra due guanciali, aspettando Paddimesticazione del

partito socialista; 3" ch'essa e con essa la monarchia ed

1 Di 34,082 socialist! rappresentati al congresso, il suffragio decisive

diede : agl'integralisti 26,947; ai sindacalisti : 5,278; agl'intransigenti 1.101

voti. Astenuti : 756. I circa 8000 riformisti votarono cogl'integralisti.

1900. vol. 4, fasc. 1353. 17 24 ottobre 1906.
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ilgoverno ha molto da imparare, perche 1'equivoco e finite

e il deliberato del congresso e assai chiaro e istruttivo.

Ha quindi conchiuso : L'ordine del giorno integralista,

votato dalla grande maggioranza, ha risolto i problem! piu

urgenti, cosi nella sfera del principii, come in quella del-

1'azione pratica; il deliberato solenne del congresso contiene

infatti le norme concrete e precise del partito, da oggi al

prossimo congresso. Percio il Ferri, quale panegirista uffi-

ciale del partito, termina il suo elogio con queste parole:

Ormai la speranza degli avversarii che il partito socialista ita-

liano sia colpito da paralisi o da scissione fratricida, e svanita per

sempre. Ancora una volta i socialist! unitarii hanno salvato il par-

tito dalle aberrazioni dottrinali come dalle degenerazioni opportuni-

stiche. Ne a destra ne a sinistra, ma sempre dritto sulla grande
strada maestra del social) smo internazionale. Questa e la buona no-

vella che per ogni angolo d' Italia ai lavoratori dell'officina e della

terra ha dato il nono congresso del partito socialista.

Gonoscono tutti in Italia I'ottimismo e la magniloquenza,
di cui sa far uso Ton. Ferri ogni volta che si tratta di tirar

1'acqua al proprio molino, di ridurre cioe i fatti a suffra-

gare e puntellare le sue teorie scientifiche e i suoi principii

o interessi politici. Questa volta pero pare a noi che, di

fronte alia notoria realta delle cose, il suo panegirico abbia

passato quella misura, oltre la quale I'ottimismo e la ma-

gniloquenza possono per avventura guastare i disegni di

chi ne abbia abusato. Ond'e che, in comunicare ai lettori

le nostre impressioni e osservazioni intorno al congresso

socialista, vogliamo insieme brevemente chiarire quanto sia

per lo meno esagerato Felogio tessutone dal direttore del-

YAvantif e quanto chimerico il preteso trionfo del socia-

lismo italiano.

II.

II ragionamento, onde Ton. Ferri si argomenta di dimo-

strare la vittoria definitiva deH'integralismo unitario e percio

stesso del vero socialismo, non potreb'essere ne piu chiaro
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ne piu specioso. Egli dice in sostanza: Al congresso di Bo-

logna del 1904 i sindacalisti e gl' intransigent! riuniti ebbero

voti 7.410 (ordine del giorno Labriola), a Roma 6,379; i ri-

formisti a Bologna 12.255 (ordine del giorno Bissolati), a

Roma non piu di 8.000. A Bologna gl'integralisti nella prima
votazione ebbero 12.560 astenuti, nella seconda 16,304, per

l'accesso,deh"estrema sinistra all'ordine del giorno Ferri; a

Roma invece, detratti gli 8.000 voti dei riformisti, voti 18.000.

Dunque in due anni i sindacalisti e i riformisti sono dimi-

nuiti
;
laddove gl'integralisti unitarii hanno avuto un grande

aumento, passando dai 12.560 astenuti della prima vota-

zione di Bologna "ai 18.000 voti del congresso di Roma,.

Questi risultati dice il Ferri hanno una portata ed

un valore incontestabili per la vita del nostro paese e per

quella del nostro partito.

Or tale ragionamento sarebbe inoppugnabile, se il pro-

gramma delFintegralismo unitario, almeno nei suoi punti

sostanziali, fosse alcunche di cosi netto, determinato, pre-

cise e uniforme in se stesso, che, specificandone chiaramente

il carattere, valesse eziandio a distinguerlo costantemente

dai due estremi del riformismo e del sindacalismo, sicche

quanti lo approvarono col proprio suffragio formassero un

gruppo omogeneo, realmente differente dagli altri. Ma se

invece esso e una fusion e artificiale o confusione ibrida dei

due programmi, per formarne un terzo che non e ne Funo

ne 1'altro, pert-he nega le conseguenze logiche derivate dai

loro principii; ed e insieme 1'uno e 1'altro, perche accoglie
in se i principii tra loro opposti di entrambi, talche la mag-

gioranza dei voti per esso ottenuta si debba ascrivere al-

1'ibrido concorrere di elementi contrarii in uno sforzo ar-

tificioso di unita-; allora e chiaro che il ragionamento e

falso e 1'accrescimento dell'integralismo e 1'accrescimento

dell'equivoco, la sua vittoria la vittoria della confusione.

Ghiunque conosca lo svolgimento storico del socialismo

in Italia, le condizioni interne dei varii elementi, ond'esso

e al presente costituito, e non abbia alcun interesse di na-
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scondere a se stesso ed agli altri la realta delle cose, non

puo attenersi che alia seconda delle due supposizioni teste

indicate.

Su di che giova qui riferire la conclusione di un arti-

colo, pubblicato da Leonida Bissolati nella Nuova Antologia

del 1 ottobre. Dopo aver dimostrato, con una rapida scorsa

allo sviluppo storico del socialismo italiano, dalle sue ori-

gini fino al presente, che in seno ad esso esistono vera-

mente due sole scuole o tendenze, tra loro contrarie e incom-

patibili: il socialismo e il sindacalismo rivoluzionario, o la

riforma e 1' intransigenza ;
che tra esse e gia avvenuta da

tempo la rottura intrinseca ed insanabile, ma ehe si cerco

di rinsaldarla, specialmente colla inorganica miscela dei rivo-

luzionarii alia Ferri con quelli alia Labriola nel congresso

di Bologna; che tale ibrido compromesso, appunto perche

ibrido, fu tosto violate dal gruppo Labriola colle sue impron-
titudini rivoluzionarie, e dal gruppo Ferri con sostenere toto

corde il ministero Sonnino
;
che pertanto il pernio delle di-

scussioni del congresso di Roma, il criterio delle sue deli-

berazioni dovrebb' essere codesta incompatibility emersa

dallo sviluppo storico del partito, come appare dallo stesso

ordine del giorno, che abbraccia questioni generali di me-

todo *, da cui sembra che il partito si trovi al suo atto di

nascita o di fondazione, sicche potrebbe dirsi che il con-

gresso, anziche assemblea legislativa, debba essere assem-

blea costitueute; il Bissolati soggiunge:

Agli adattamenti di opportunita, alia sapiente dosatura delle affer-

mazioni e delle negazioni, commisurata all'esigenza dei perduranti

pregiudizii o misoneismi della folia, provvedera il terzo partito che

nel congresso sara il padrone del campo, il vero arbitro della con-

tesa. E questo il partito dei, cosi chiamatisi, integralisti : nome as-

sunto a significare reclettismo del metodo che accoglie e consacra

1'azione diretta e la parlamentare, che ugual valore riconosce al lavoro

economico e al politico, che tiene in pregio ogni piu modesta riforma,

1 Indirizzo politico del partito Bapporti del partito colle organiz-
sazioni econom/che, col f/rupjto parlamentare, colla stampa socialista

Costitusione stafutfiria del partita ecc.
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senza pero distogliere mai lo sguardo dai grand! ideal! e da! fin! su-

premi. Quale differenza dal riformismo? Ma il motto del gruppo e:

guerra alle tenderize; e infatti i suoi interpret! hanno 1'aria di voler

liberare il partito cosi dai riformisti come dai sindacalisti rivoluzio-

narii, di sopprimere le dispute interne, rappresentate come frutto del-

1'ozio e del dilettantismo dialettico... Tuttavia la sostanza dell'inte-

gralismo e ben altra.

Qui, dopo aver ricordato che al gruppo integralista appar-

tengono i Gabrini, i Rigola, i Morgari, i quali in piu occa-

sion! combatterono coi riformisti contro i sindacalisti rivo-

luzionarii arrischiando perfino i proprii collegi e non

possono tenere un posto neutro o di centre nella lotta tra

1'anarchismo corporativista e il riformismo o meglio il socia-

lismo, il Bissolati conchiude:

La parte piu propriamente ferriana del gruppo integralista vorra

forse in omaggio al rivoluzionarismo di cui amo gia impennacchiarsi,
vorra essa tenere una condotta rigidamente di centro per battere

le due ali e mantenere essa il predominio? Auguriamo che questo
non avvenga, giacche, per quanto sia utopistico sperare che dalle com-

binazioni dei congress! escano deliberati a contorni precisi e a spigoli

taglienti, non e eccessivo pretendere nell' interesse del partito socia-

lista e della societa italiana in generale, su cui 1'atteggiamento del

partito ha innegabilmente le sue ripercussioni che a porre in luce

qualche idea, a determinare in un senso o in un altro qualche bene-

fico moto, il congresso abbia pur da servire. Che se percio, mentre

il Ferri col suo contegno recente verso il ministero Sonnino ha rotto

1'equivoco del rivoluzionismo da lui stesso creato, accadesse che il

gruppo che a lui fa capo s' ispirasse ancora allo stesso equivoco e

merce 1'equivoco trionfasse, noi diremmo che peggior iattura non po-

trebbe toccare al socialismo italiano.

Ora tale iattura e appunto toccata al socialismo italiano.

perche il Ferri, per la sua nota abilita di allestire miscele inor-

ganiche e d'imbandirle con grande apparato di retorica scien-

tifica e dialettica ai suoi commensali, si e ispirato all'equi-

voco e mediante 1'equivoco ha trionfato, cioe ha fatto trion-

fare quello che il Turati chiamo 1'equivoco di una media

corrente che civetti un po' con entrambe .

1 Critica sociale, 1 ottobre p. 289.
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III.

Contro la nostra critica della vittoria, riportata dalFin-

tegralismo unitario al congresso di Roma, potrebbe altri

prenderne le difese opponendoci un argomento non meno

trito che in apparenza sicuro ed efficace, vale a dire che,

nella lotta tra le varie tendenze o correnti di una stessa

scuola o partito, la verita o almeno la giusta misura sta

sempre nel mezzo e non mai negli estremi. Applicando per-

tanto la dottrina delle idee medie nel movimento sociale,

da noi gia illustrata nel nostro periodico in trattare dell'or-

ganizzazione cattolica 4

, ci si potrebbe dire: trai due estremi

del riformismo, che pecca per difetto, e del sindacalismo,

che pecca per eccesso, la verita o la giusta misura del so-

cialismo, quello insomma ch'e preferibile per se stesso in

teoria e in pratica, sta nel mezzo, cioe nell'integralismo;

eppero la sua vittoria al congresso di Roma non e il trionfo

dell'equivoco, come disse il Bissolati, ma il tramonto delle

polemiche fratricide e il trionfo dell'unita del partito, come

disse il Ferri.

Al che rispondiamo anzitutto che, trattandosi del socia-

lismo, noi non ammettiamo ne verita ne giusta misura ne

preferibilita teoretica o pratica in alcuna delle tre correnti

o tendenze in cui esso si divide; ma rigettiamo assoluta-

mente come false, erronee e riprovevoli la destra, la sinistra

ed il centro, cioe il riformismo, il sindacalismo e Fintegra-

lismo. Alia stessa maniera rigetteremmo, in un esempio ana-

logo, il medio e gli estremi, se alcuno ci volesse dimostrare

che, nell'appropriazione ingiusta della roba altrui, il furto

sia da preferirsi alia frode e alia rapina, perche rappresenta
il giusto mezzo tra la frode, che pecca per difetto, e la rapina,

che pecca per eccesso di animosita. Per noi Fessenza del

socialismo in tutte le sue forme e tendenze e Fateismo e il

materialismo sociale, eppero essenzialmente incapace, come
1 Civ. Catt.. 1905, vol. 2, pp. 530 e 641.
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tale, di qualunque specificazione sostanziale che non sia

falsa e riprovevole.

Ponendoci tuttavia per un momento sul terreno dei

socialist! convinti, noi diciamo ancora che la vittoria del-

1' integralismo al congresso di Roma dev'essere riconosciuta

anche da loro come il trionfo dell'equivoco, perche rappre-

senta una soluzione che, smarrendosi nel dedalo delle

astrazioni e delle formule vaghe, riproduce il confusionismo

che ci rimase in eredita non beneficiata dal congresso di

Bologna
4

;
ondeche il partito, dopo tante polemiche e

tante delusioni, rimane allo statu quo ante, senza nulla mo-

dificare. senza aver nulla imparato
2

. In altri termini: For-

dine del giorno del Ferri, votato a grande maggioranza dal

congresso, non e gia una determinazione media, chiara e

felice del programma socialista, tra i due estremi del rifor-

mismo e del sindacalismo
;
ma ritrae soltanto una specie

artificiale di ultrariformismo, per necessita di simmetria

disegnato sulla carta 3

, o, come dissero i gruppi socialisti

milanesi nella loro relazione al congresso, una pia inten-

zione e insieme un grosso equivoco (della neoformazione

integralista) che in se stessa dissimula il vuoto e tende a

coprire tardivamente - - non potendo risolverle - - le con-

traddizioni necessarie, che i fatti hanno gia troppo palesato

e che sono irreduttibili 4
.

E la ragione si e che nel campo socialista non esistono

di fatto tre, sibbene due sole specie di movimento popolare:

i riformisti e i rivoluzionarii, e percio la disgiuntiva: o rivo-

luzione o riforma e adeguata ne ammette un terzo membro.

Ben dissero quindi nella citata relazione i socialisti mila-

nesi : sopra un movimento bipartite, non riusciamo ad in-

tendere un tripartite movimento socialista 5
. E il Turati

colla sua solita perspicacia : il punto, che il congresso ha

da risolvere e uno ed e sernplice : vuole il partito le rifonne

o non le vuole ? 6
.

1 Critica sociale, 1 ottobre p. 289. - Ivi. 3
Ivi, p. 290. 4

Ivi,

p. 291. 5 Ivi. 6
Ivi, p. 290.



264 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

IV.

Dopo cio, noi preghiamo i lettori di dare una scorsa

all'ordine del giorno integralista, votato dal congresso, che

pubblichiamo qui appiedi, segnandone in corsivo i punti di

maggior rilievo S e non dubitiamo che a prima vista scor-

1 II partito socialista ha per principii general! : il fine ultimo della so-

ciali?zazione del raezzi di produzione, il metodo della lotta di classe, ed il

criterio di una gradualita nel divenire del socialismo entro il seno stesso

della societa borghese.

A questo scopo il partito socialista si serve dei mezsi legali, ma si

riserva 1'uso della violenza per quando le classi dominanti gli impedissero

1'uso dei mezzi legali stessi.

II partito socialista svolge un'azione pratica tendente: a diffondere i

principii generali del socialismo con la propaganda, e con un'azione concreta

sempre riallacciata, nella sostanza e nella illustrazione, col fine ultimo del

socialismo
;
a considerare come suo maggiore compito lo sviluppo dell'orga-

nizzazione economica nelle sue varie forme della resistenza, della cooperazione

e della mutualita, ed a conquistare dai piibblici poteri una legislasione del

lavoro che integri e generalizzi le conquiste frammentarie dell'organizzazione

economica, uniformandosi in cio alle deliberazioni delle organizzazioni del

proletariato ;
ad estendere il dominio collettivo in forma di democratiche

municipalizzazioni e nazionalizzazioni ; ad elevare le condizioni dell'ambiente

sociale merce la conquista delle liberta politiche, 1'incremento della cultura

proletaria, la lotta contro il fiscalismo e le camorre politiche ed ammini-

strative, lo sviluppo dell'economia del paese; a conseguire, anche con la

pressione dello sciopero generale, le maggiori rivendicaeioni del proleta-

riato; ad accentuare, per le condizioni present! del paese, la propaganda
anticlericale ; quella antimonarcliica in vista anche del progressive cleri-

calizzarsi della monarchia; e quella antimilitarista, diretta ad educare

socialisticamente la gioventu italiana, per neutralizzare la tendenza delle

classi dirigenti a servirsi dell'esercito come di un organo di sopraffasione

ant/proletaria ; a conseguire la piena applicazione delle leggi giovevoli al

proletariato.

Per conseguenza il Partito respinge : 1'abbondono della propaganda
dei principii generali; la collatorazione impcgnativa col potere; le siste-

maticJie allcanze con i partiti afflni, tanto piu se scompagnate dalla evi-

dente e contemporanea affermazione del fine ultimo oltrepassante i fini tran-

sitorii delle alleanze stesse; la cura, eccessiva ed assorbente, d' interessi

locali che non sieno quelli speciftcl del proletariate o sieno in urto con gli

interessi generali del paese ; qualunque atto che sia o sembri essere acquie-

scenza alia forma di governo monarcliica. E respinge altresi: 1'uso fre-

quente od cccessivo dcllo sciopero generale; il richiamo insistente alia

violenza che disturba od arresta il lavoro pratico delle organizzazioni pro-

letarie; I'esaltazione dell'asione diretta presentata a discredito e non ad
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geranno Yinorganica miscela di riformismo e rivoluzionismo,

1'impasto di element! contrarii ond'esso e rigonfio. Lotto, di

classe e uso di mezzi legali con riserva di usar la violenza;

conquista della legislazione del lavoro dai pubblici poteri e

pressione dello sciopero generate per le maggiori rivendica-

zioni; propaganda anticlericale, antimonarchica e antimili-

tarista; nessuna collaborazione impegnativa col potere; nes-

sun'alleanza sistematica coi partiti afflni; nessuna cura ec-

cessiva d' interessi locali che non sieno quelli specifici del

proletariat ; nessuna acquiescenza alia forma di governo

monarchica. Quanta fierezza d'intransigenza! E poi? Bando

alYuso frequente od eccessivo dello sciopero generate; bando

al richiamo insistente alia violenza; bando alYesaltazione

dell'azione diretta; bando alia premessa antistatale; bando

al trasferimento dell'abolita proprieta privata ai sindacati;

bando perfino al turpiloquio polemico, che per chi legge

YAvanti! e YAsino e naturalmente un articolo affatto ignoto.

Quant'acqua versata in un vino si generoso!
Cos! il Ferri, spinto dalla smania di salvare a qualunque

prezzo 1'unita del partito, ha accozzato insieme gli elementi

integrasione dell'asione rappresentativa ; la premessa antistatale in quanto

signiflchi discredits o rigetto della legislazione aociale e negazione di uno

Stato socialista; la tendenza ad eliminare dal Partito i socialisti non lavo-

ratori manuali; il concetto del trasferimento dell'abolita proprieta privata
ai sindacati.

II Partito riconosce come la sua necessita piu urgente sia quella di

accrescere le proprie forze e di migliorare rapidamente le condizioni del pro-

letariate e dell'ambiente sociale; cio che richiede concordia e disciplina.

Percio richiama tutti i compagni ad una operosita proflcua, atigmatizea il

turpiloquio polemico, e, pur lasciando la massima liberta di discussione,

esige dalle minoranze il rispetto alle deliberazioni delle maggioranze.
Circa la tattica elettorale e p*arlamentare il Partito decide : a) che nelle

lotte elettorali I'intransigensa sia la massima e la transigenza sia la ecce-

zione; b) che il gruppo parlamentare non possa dar voti significanti ap-

poggio ad un indirizzo di governo, ma che, quando si presenta una situa-

zione eccezionale di fronte a cui il Gruppo ritenga necessario derogare da

tale norma, esso debba riunirsi in adunanza plenaria con la Direzione del

Partito, uniformandosi al voto della maggioranza dei convocati, e che, anche

a tale scopo, la nuova Direzione sia numerosa e il Congresso la elegga col

criterio di includervi pure compagni facenti parte delle maggiori organiz-

zazioni ecouomiche.
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piu disparati e contrarii, formandone un intruglio che il con-

gresso ha accettato come la panacea di tutti i mail che trava-

gliano il partito. E i riformisti stessi, per non precludersi la

strada alia sperata riscossa, hanno votato per lui ! Quella per-

tanto che il Turati chiamo la vaga venere che oscilla fra lo

sciopero generale e il consiglio del lavoro, fra la rivolta e

il parlamento, fra 1'abolizione dell'esercito e 1'aumento del-

1' influenza italiana nei consigli diplomatic! ,
cioe Tequi-

voco, la contraddizione e la confusione della doppia poli-

tica, hanno veramente riportati i vantaggi e gli onori del

trionfo.

Su di che lo stesso Turati aveva espresso gia un mese

prima del congresso questo sagace giudizio:

La doppia politica che in piazza, ad opera di uno stesso partito,

amoreggia coH'anarchismo, scredita le riforme e i loro pionieri, se-

para il movimento sindacale dal movimento politico, sgomenta con

clamorose quanto infruttuose manovre di parata le classi dirigenti,

isola e si rende ostili i partiti affini, rende impossibile 1'evoluzione

democratica del governo ecc. ecc. e in parlamento e al consiglio

del lavoro o in articoli di giornali e di riviste che rimangono pla-

tonici, quasi a procurarsi unicamente un alibi presso le altre classi,

predica la dottrina evoluzionista, rinnega la violenza, tenta caldeg-

giare le riforme, ammette 1'utilita di parziali e temporanee concilia-

zioni, vantaggiose al proletariato, e intenderebbe provocare la demo-

cratizzazione dello Siato questa doppia politica, non sincera e con-

tradditoria, che disfa con una mano, ogni giorno, ] 'opera dell'altra,

e politica di abdicasione e di suicidio
2

.

Noi siamo stati sempre persuasi che le stravaganze scien-

tifiche e la retorica tribunizia dell'on. Ferri, colla sua man-

canza di accorgimento politico, portino assai piu danno che

vantaggio al partito socialista. Che il congresso di Roma sia

venuto a confermarci in tale persuasione, la e cosa di cui

non possiamo ne vogliamo dolerci 3
.

1 Critica sociale, 1 ottobre p. 290.

2
Ivi, 1 settembre p. 259.

3 A conferma del nostro giudizio suH'ordine del giorno integralista, ag-

giungiamo qui il commento che ne fece il Cassola nella Vita del 10 ottobre:

A rendere piu difficile la comprensione dello zibaldone integralista, una

commissione molto diligente compile un ordine del giorno, dove sono tutti

gl'imparaticci, tutto il tritume rancido dei pregiudizi, degli errori e delle
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V..

Se ci fosse consentito di oltrepassare i confini di mi arti-

colo, non poche osservazioni ci rimarrebbero ancora da fare

sul congresso di Roma. Gi basti pertanto qualche brevis-

sirno richiamo di cose gia Dote ai lettori dalla lettura dei

giornali quotidiani.

Fu esso invero, per commie consenso dell'opimone pub-
blica non socialista, non gia, come doveva essere, un'as-

semblea del partito operaio, in cui si definissero le que-

stioni pratiche piu urgenti; si proponessero, discutessero e

determinassero i mezzi piu efficaci a migliorare le condi-

infantilita. Se Gianduia e Pulcinella, Brighella e Stenterello e tutte le ma-

schere italiane, si fossero date convegno, cosi come le streghe sotto il noce

di Benevento, non avrebbero accozzato una pagina tanto comica e pietosa.

Ma che pagina! Questa non e roba che abbia familiarita con le lettere. Ma
e un vestito trovato presso un robivecchi, stracciato e bisunto, fatto a dadi :

un quadrello di fabbrica sindacalista e uno di fattura riformista. Arleccliino

gongola! Ecco qualche esempio della paziente composizione a mosaico:

D partito socialista svolge un'azione pratica tendente a conseguire, anche

con la pressione dello sciopero generate, le maggiori rivendicazioni del pro-

letariate . QuelVanclie vale un Peru. E piu innanzi : II partito respinge

1'uso frequente od eccessivo dello sciopero generale. Bravo chi capisce

come gl'integralisti la pensino sulla questione dello sciopero generale ! E

sull'antimilitarismo? Ecco qua: II partito svolge un'azione lendente ad

accentuare, per le condfzioni present! del paese, la propaganda antimilita-

rista, diretta ad educare socialisticamente la gioventu italiana, per neutra-

lizzare la tendenza delle classi dirigenti a servirsi dell'esercito come di un

organo di sopraffazione antiproletaria. Sta bene; ma Tantimilitarismo non

e qui ; questo e un sernplice problema di politica interna. Ma che si pensa
della propaganda antimilitarista ed antipatriottica di certi giovincelli? Che

cosa delle idee del signor Herve? Silenzio e prudenza ! L'ordine del giorno

tratta del lontano avvenire talora con minuzia e minaccia anatemi a chi non

crede in tutto il collettivismo di maniera e di fantasia, e sfugge le question!

pratiche e presenti. Per gente pratica, non c'e male. Gl'integralisti si occu-

pano sopra tutto di flssare quel che non si deve fare o dire. E il sillabo.

Davanti alia lunga sfllata dei divieti, un tale osservo che e il regolamento
di polizia. Si vieta il richiamo insistente alia violenza, 1'esaltazione dell'azione

diretta, le sistematiche alleanze coi partiti allini, il turpiloquio polemico, e

via dicendo. Si vieta perflno il suicidio. Udite! II partito respinge 1'ab-

bandono della propaganda dei principii general!. C'equalcosa di piu buffo:

II partito respinge il concetto del trasferimento dell'abolita proprieta pri-

vata ai sindacati II trasferimento di una cosa che non e piu! Come chi

dicesse Un morto che cammina !
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zioni del proletariate ;
ma un' accademia di declamazione

retorica, una continua logomachia tra i capi intellettuali

delle varie tendenze, una sterile fiera della vanita oratoria,

in cui vennero sciorinati all'ammirazione del pubblico co-

sciente tutti gli articoli della metafisica collettivista, tutte le

astratte formule sintetiche
,
infiorate dei molteplici nuovi

ismi, ond'e ricco il vocabolario popolare del socialismo.

II mandate imperative, dato ai congressisti dalle varie

sezioni rappresentate, fece dire ad Ugo Ojetti che, essendo

ciascuno di loro venuto a Roma col suo voto in tasca, sa-

rebbe stato piu semplice mandare quel si o quel no per la

posta con un bel francobollo da quindici centesimi, se 1'idea

terribilmente borghese di veder Roma a spese dei compa-

gni non li avesse indotti a venire in persona per portarvi

quel monosillabo intatto *.

Non parliamo della solidarieta fraterna, onde i compagni
si scambiarono generosamente invettive, urli, spintoni e

pugni ;
sicche il Ferri dovette fare appello perfino alia ca-

rita, interponendosi tra i contendenti, agitando le braccia

e gridando: Galmi, per carita! Non date questo spettacolo

indecente 2
!

II carattere negative e sterile del congresso fu poi con-

fermato dal fatto che i riformisti, sapendo di aver per se

parecchi capi dell' integralismo e che questo in fondo e

vero riformismo in cattiva veste, come disse il Gassola,

votarono 1'ordine del giorno integralista (sebbene nelle

loro adunanze ne dicessero a una voce : non si e mai ve-

duto nulla di piu cretino
!) per formare a suo tempo con

essi il grand e gruppo riformista. Cosi, disse ancora il Gas-

sola, il blocco diventa sempre piu mostruoso e 1'equivoco

cresce a dismisura .

1 Giornale d'Italia, 15 ottobre.

2 L'Avanll! dell' 11 ottobre, pubblicando una doppia illustrazione del

pugilato e della calma ritornata a conti fatti, osservo solennemente : II par-

tito socialista italiano e incrollabilmente unito. Ed e in questa apparente
contraddizione appunto la prova trionfale della sua profonda e comune anima

unitaria; e in questa duplice manifeatazione il simbolo delle sue fresche

energie e della sua fede ardente. Vive ed ama fortemente chi fortemente

sente la vita . Se nol credete a me, domandatelo a chi ha avuto le busse !
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A rendere finalmente piu goffo il congresso, gli si ag-

giunse, come appendice, la conferenza della Balabanoff, la

quale, inneggiando ai martiri del socialismo rivoluziona-

rio, voile dimostrare a qual segno possa arrivare 1'empieta

in un cervello di donna, con dichiarare che in parago-
narli ai sospetti Martiri del cristianesimo si profanava pur

troppo si spesso la loro memoria .

- Ma dunque la vittoria dell'equivoco, il trionfo della

doppia po'itica al congresso di Roma, quella che il Bisso-

lati chiamo la peggiore iattura del socialismo italiano, e

una prova chiara e sicura ch'esso e in decadenza e percio

non c'e gran ragione d'impensierirsene per 1'avvenire?

Ahime! e proprio vero il contrario. II parto mostruoso

della miscela inorganica, venuto alia luce nel congresso di

Roma, la grande maggioranza di suffragi che ne riconobbe

legittima la nascita, 1'adesione dei riformisti che lo adotta-

rono come proprio dopo averlo rigettato come spurio, e la

fierezza dei sindacalisti e degl' intransigent in vituperarlo ;

tutto cio ed altro addimostra che il socialismo e uno nella

sostanza per principio e vario nel metodo per politica. Per-

che uno nella sostanza, tutti i gruppi, per quanto tra loro

contrarii, si trovarono uniti nella opposizione teoretica al

clericalismo, alia monarchia, al militarismo, al capitalismo,

rivelando cosi 1'anima unica del socialismo : la rivoluzione.

Perche vario nel metodo, molti rivoluzionarii si amman-
sarono e molti riformisti s'inasprirono affme di formare in-

sieme il connubio integralista; i riformisti puri ne risero e si

associarono a loro, aspettando con pazienza il giorno della

rivincita
;

i sindacalisti e gl'intransigenti urlarono e impre-

carono, ma rimasero nell'unita del partito; e Arturo La-

briola, dopo aver flagellato spietatamente integralisti e rifor-

misti e aver detto al Ferri che come re della folia non
era sottoposto alle leggi della logica ,

fu da lui accolto

quale redattore nella famiglia delYAvanti !

Per 1'unita sostanziale dei principii, il socialismo e sem-
^

pre uguale a se stesso in Italia e in tutto il mondo, 1'unico

grande partito operaio, nazionale ed internazionale; per la

verita accidentale dei metodi, esso si modifica e si accon-
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cia ai tempi ed ai luoghi : moderate e pratico nei paesi

anglo-sassoni, e salito al governo in Australia e va con-

quistando le Trades-Unions d'lnghilterra e d' America; si-

stem atico e disciplinato in Germania, ha riformato razional-

mente il marxismo fino ad attenuare per bocca del Bebel,

rivoluzionario intransigente, nell'ultimo congresso di Mann-

heim, la teoria dello sciopero generale ; ardente, retorico

e versatile nei paesi latini, oscilla continuamente tra la

rivoluzione e la riforma, propende or a questa or a quella,

le divide o le rimpasta insieme secondo il genio incostante

e irrequieto della moltitudine, e intanto dilata e perfeziona

la sua organizzazione. E 1'on. Ferri, colla miscela inorganica

del suo intruglio sindacalista, ha fatto certamente crescere

in seno al partito Fequivoco e la confusione e, fuori di esso,

lo ha reso piu esoso, lo ha maggiormente screditato nella

pubblica opinione, recandogli in tal guisa una vera iattura.

Ma tale confusione, scredito e danno non vanno piu in la

di un contrattempo e di una sosta momentanea nello svi-

luppo generale del socialismo, il quale, confermando anche

in cio la flessibilita dei suoi metodi, senza punto rinunciare

all'unita dei suoi principii, si vede bensi ritardato, ma non

gia impedito il cammino verso la meta finale.

Gosi la varieta del metodo serve in ultima analisi a ren-

dere sempre piu popolare Funita della sostanza, finche

spunti il giorno in cui il socialismo possa dire: il mondo
e mio, perche io sono 1'unico partito operaio universale.

Allora^ con una intesa internazionale, Funita dei principii

verrebbe coronata dall'unita del metodo e la civilta cri-

stiana si troverebbe di fronte all'assalto generale dell'an-

ticristianesimo sociale.

A prevenirne i pericoli e a sostenere felicemente quando
che sia 1'urto formidabile del socialismo nazionale ed in-

ternazionale, non vi ha che un solo provvedimento radi-

cale : 1'organizzazione cristiana del lavoro.

E ad organizzare cristianamente il lavoro, formando un

grande esercito popolare da opporre a quello del socialismo,

per salvare Fordine sociale, non vi ha che un solo mezzo

veramente efficace: Yazione sociale sul terreno costituzionale.
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STUDIO CRITICO SULL' OPERA DI ERBERTO SPENCER 1

VI.

Carita privata e pubblica verso i miseri.

Delia sociologies a base biologica.

Nel precedente paragrafo ci proponemmo di confutare

I'opinione dello Spencer circa la carita privata e pubblica

verso gli sventurati. Ma, se niente altro aggiungessimo al fin

qui detto, la nostra confutazione troppo resterebbe, non pud

negarsi, imperfetta. A compierla, e necessario che prendiamo
di mira e a tutto potere combattiamo la sociologia a base

biologica; vogliam dire quel sistema di cui lo Spencer fu,

se non 1'inventore, certo il piu ardente propugnatore.^Giacche

da questo falso sistema deve ripetersi la ragione precipua
della guerra che il nostro A. muove alle opere di beneficenza,

massime se pubblica.

Ecco dunque 1'argomento di questo paragrafo. Dimostre-

remo che 1'anzidetta teoria sociologica non pud ammet-

tersi, sia che si riguardi la sua tesi fondamentale, sia che

si ponderino le conclusioni che da essa si deducono.

#
*

Quale sia la tesi su cui poggia il sistema sociologico

spenceriano, apparisce ben manifesto da quanto si dichiaro

nel paragrafo quarto
2

. La indica abbastanza il titolo stesso,

che al suddetto sistema suole darsi, di sociologia a base

biologica. Adunque la sua tesi fondamentale e la seguente:
La sociologia ha da costruirsi sulla biologia. In altri ter-

mini: Le leggi che presiedono all'organismo vegetale ed

1
Continuazione, quad. 1349, pag. 534.

* Vedi quad. 1347, pag. 299 segg.
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animale e tie promuovono lo svolgimento, vanno eziandio

estese ed applicate aH'organismo sociale, affine di ottenerne

sicuro e rapido il progresso.

Circa questa tesi osserviamo primieramente, che ne

10 Spencer, ne i suoi seguaci la dhnostrano con valide ra-

gioni. Eppure ben dovrebbero provarla con invitti argomenti.

Si tratta di quella tesi che, come si disse, e la base di tutto

11 loro edifizio. Si tratta inoltre di una tesi che al certo

non e di per se stessa evidente. Chi mai, purche non sia

uscito di senno ([ir] [xatv6[jivos, per parlare col Filosofo 4

), vorra

sostenere ch'essa e una di quelle proposizioni, la cui ve-

rita e necessita sono all'intelletto immediatamente mani-

feste? Anzi all'opposto e una proposizione che ha tutta la

sembianza d'un paradosso insostenibile : a quella guisa che

paradosso insostenibile si riputerebbe da tutti quest'altra,

non guari dissimile, doversi la pedagogia erigere sopra

1'ornitologia o sopra la floricoltura. Ebbene una tesi di tal

fatta (da cui poi si traggono, come vedemmo, conseguenze
oltremodo pratiche e gravissime) e dai sociologi spence-
riani stabilita senz'alcuna soda dimostrazione.

Per provarla sogliono essi ricorrere agli assiomi del Dar-

win circa 1'origine delle specie e dell'uomo. Dicono che fra

i rainerali, i vegetali e gli animali vi e un nesso cosi stretto,

da potere a buon diritto inferire che gli esseri sono tutti

derivati da successive evoluzioni della materia indistrutti-

bile, e che quindi 1'uomo stesso non dee gia riguardarsi

come una creatura singolare e privilegiata, retta con leggi

speciali, ma soltanto come la piu elevata espressione del

mondo organico presente, soggetta per altro ancor essa alle

leggi medesime degli altri esseri.

L'entrare qui in una diretta discussione sul darvinismo,

sarebbe, come ognuno converra, cosa fuori di luogo
8

: sif-

t'atta disgressione troppo ci menerebbe di la del nostro

1

Etliic., lib. III. cap. 1. n. 16.

8 Della teoria darviniana si tratto spesso in questo nostro periodico. Si

vegga cio che recentemente ne dicemmo, quad. 1345, pag. 5.
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assunto, il quale semplicemente e la beneficenza. Gi restrin-

geremo ad alcune riflessioni.

Gli autori che piu di proposito trattano della teoria dar-

viniana, qual giudizio generalmente ne portano? Molti autori,

gravi e dotti, dopo averla per ogni lato discussa, apertamente

la dichiarano falsa. Altri in gran numero (e tra essi noveransi

autori in niun modo misoneisti o retrivi) la dicono un'ipotesi

e nulla piu. La teoria darviniana e tutt'ora ben lungi dal

costituire un vero inconcusso . Cosi il Loria *, il quale av-

valora la sua asserzione con le parole, del tutto ad essa

conformi, di due illustri scienziati, cioe del Pearson, pro-

fessore di matematica applicata nell'Universita di Londra

e membro della Societa Reale, e del Grassi, professore di

anatomia comparata nell'Universita di Roma, celebre per

le sue scoperte sulla malaria. Afferma il Pearson, che la

teoria dell'evoluzione organica non ha ancora raggiunto

quell'espressione quantitativa ed esatta, la quale sola po-

trebbe elevarla alia dignita di vero scientifico. Asserisce il

Grassi, non potere la suddetta teoria giudicarsi altrimenti

che un'ipotesi, un tentative, un dubbio, assolutamente de-

stituito di certezza e di prova.

Or bene, dimandiamo noi, quella tesi la cui dimostra-

zione si raccoglie da una teoria, secondo molti autori, er-

ronea, secondo altri moltissimi, dubbia e suppositizia, puo
ritenersi per provata con inconcussi argomenti ? No per

certo : essa dee dirsi stabilita senza sodo fondamento di

prova.

Ma via, siamo generosi coi nostri avversarii. Suppo-
niamo che la teoria darviniana sia vera evidentemente.

Non sarebbe, iieppure in tali ipotesi, provata in modo in-

vitto quella tesi spenceriana, doversi cioe la sociologia

costruire sulla biologia. Si ammetta pure, che 1'uomo ha

da riguardarsi, non come una creatura singolare, ma sol-

tanto come 1' evoluzione od espressione piu elevata del

1 La sociologia, il suo compito, le sue scuole, i suoi recenti progressi>
confer. IV. pag. 110. Verona, Drucker, 1901.

1906, vol. 4, fasc. 1353. 18 24 ottobre 1906.
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niondo organico presente. Rimarrebbe, anche in tale ipo-

tesi, un dubbio, e ragionevolissimo, a sciogliere: se, in forza

appunto di tanta sua elevatezza, non abbia 1'uomo a sot-

tostare a leggi speciali, ben diverse da quelle a cui vanno

soggetti gli altri esseri, tanto a lui inferiori in perfezione.

Queste leggi, potra dirsi, sono per essi molto adattate e

sufficientissime : ma lo sono poi per un essere cosi nobile,

cosi elevato, com'e 1'uomo? Ecco un dubbio che i sociologi

spenceriani non riusciranno mai a dissipare totalmente. E

quindi la tesi, di cui trattiamo, restera serapre, anche nel-

1'anzidetta ipotesi, incerta e dubbiosa.

Oltraccio si rifletta bene ad un' altra latente supposi-

zione dei nostri avversarii, da noi fin qui non contrastata

ne messa in dubbio. Suppongono essi, che la legge della

sopravvivenza del piu adatto (of the survival of the fittest)

abbia in realta un pieno, esteso ed assoluto dominio nel

regno vegetale ed animale. Ma e poi veramente cosi? Se

ci facciamo a leggere gli autori che trattano di proposito

tale questione, troviamo che molti, appoggiandosi sui fatti,

negano cio recisamente. Altri si rammettono : ma sono co-

stretti a dare molte spiegazioni e fare molte restrizioni, af-

finche quell a troppo decantata legge abbia fmalmente un

senso netto, precise e soprattutto, se non vero, almeno plau-

sibile '. Ne gia si creda che con le molte loro spiegazioni

e restrizioni riescano a diradare tutte le oscurita di tal legge.

Non danno, per esempio, una chiara risposta al seguente

quesito : Pel piu adatto (the fittest), massime se trattisi del-

1'uomo, chi mai propriamente s'intende ? S' intende il piu

1 Vedi 1'opuscolo del VACCARO, La lotta per l'<>sistensa e i suoi effettl

neU'itmanitfl. Torino, Bocea, 1902 3* ediz. Eccone un brano, pag. 16: In una

regione, dove soffiano forti venti, gli alberi piu alti e piu robusti ne soffrono

e qualche volta possono essere abbattuti, la qual cosa non accade, invece,

a quelli piu deboli, i quali si piegano ad ogni urto . Dunque nella lotta

con gli agenti naiurali non sono sempre i piu forti che sopravvivono, ma
talvolta sono i piu del)oli. Con altri fatti dimostra che altrettanto suole acca-

dere nella lotta degl' individui di ciascuna specie tra di loro, e in quella

degi'individui d'una specie con gl' individui d'altra specie.
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adatto nell'ordine estetico, oppure nell'ordine fisiologico, o

nell'ordine scientifico, o in quello morale, o in altro ordine?

S' intende il piu bello, o il piu robusto, o il pm dotto, o il

piu morigerato, o il piu scaltro ? Ecco un punto oscuro che

gli avversarii dovrebbero una buona volta chiarire.

Aggiungiamo infine quest'altra riflessione. Se fosse vera

la suddetta tesi, dovrebbe la socioiogia definirsi un'esten-

sione o meglio una diramazione della biologia. Dunque non

sarebbe piu quella scienza speciale, che oggidi tanto, e non

a torto, si esalta. Dovremmo farla discendere da quel di-

stinto seggio che occupa tra le scienze speciali.

Osserviamo in secondo luogo, che ne lo Spencer, ne

i suoi seguaci difendono validamente la lor tesi fondamen-

tale da una forte obiezione. Contro di essa, non appena
odesi enunciata, si affaccia subito alia mente questa diffi-

colta : Gome mai le leggi sociali hanno da trarsi da quegli

esseri in cui non v'e propriamente vita sociale ?

Questa difficolta e senza dubbio gravissima. II Loria 1

la propone con chiarezza insieme e forza ne' termini se-

guenti: Ognun vede, che il fenomeno biologico, universale

agli esseri organizzati, non puo dare una spiegazione razio-

nale dei fenomeni sociali, i quali, almeno nelle piu complesse
e notevoli loro manifestazioni, sono affatto esclusivi alia

specie umana. Ed invero 1'uomo soltanto da vita ad ordi-

namenti educativi, giuridici, disciphnari; 1'uomo istituisce

rapporti politici, nazionali, internazionali, di cui cercasi

indarno la traccia nelle specie inferiori
; infine, e soprat-

tutto, 1'uomo soltanto vive in societa. Ben so che i socio-

logi spenceriani giudicano altrimenti, e che ad ogni tratto

ci esaltano le societa de' castori, delle api e delle formi-

che. Ma, nonostante tutto il loro buon volere e la loro

sistematica lente d'ingrandimento, essi non sono riusciti a

ritrovare nelle specie animali che degli agglomeri mate-

riali, creati dall'imminenza d'un comune pericolo, e ad ogni

modo inconscienti e meccanici, nulla insomnia di analogo
1
Op. cit. confer. III. pag. 304 segg.
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all'articolata e complessa convivenza umana. Ora se il fatto

biologico e comune a tutte le specie, mentre il fatto so-

ciale ed i rapporti ad esso attinenti sono particolari alia

specie umana, e logicamente assurdo qualsiasi tentativo

inteso a spiegare i fatti della seconda specie, come un deri-

vato di quelli della prima. Perche e evidente che a pro-

durre i fenomeni sociali, i quali si svolgono in seno all'ag-

gregato umano e non gia agli aggregati inferior!, non basta

phi il fenomeno biologico che e a tutti comune, ma oc-

corre inoltre qualche fatto speciale ed esclusivo all'essere

umano >.

A questa cosi grave difficolta i sociologi spenceriani, per

quanto si ricerchi ne' loro scritti, non danno una soddisfa-

cente risposta. No, non riescono a ribatterla vittoriosamente

con repliche poderose. Noi dunque altamente la dichia-

riamo una difficolta insolubile che getta a terra la tesi su

cui si eleva il sistema sociologico spenceriano.

Resta che la suddetta tesi prirmeramente e mal fondata,

secondamente e mal protetta dalle impugnazioni degli op-

positori. Tale e il metodo che i nostri avversarii seguono
assai volte. Mentre da noi esigono la prova e la difesa

d'ogni nostra asserzione, tuttoche evidente
;
essi poi stabi-

liscono tesi, che sono non di rado paradossi insostenibili,

senza curarsi di offrircene alcuna valida prova e di rispon-

dere alle nostre ragionevolissime obiezioni.

*
* *

Dalla tesi passiamo ai corollarii che lo Spencer e i suoi

discepoli ne deducono. Quali essi siano, esponemmo, e

a lungo, nel paragrafo quarto
i

. Ne daremo qui un breve

riassunto
;
recheremo quello che il Villada 2

premette alia

sua valida confutazione del sistema spenceriano. Le umane
societa continueranno incessantemente nel loro cammino

1 Vedi quad. 1347, pag. 304 segg.
2 Disciirso leido en Palencia, I'anno 1903, pag. 16. Palencia, De Abundic

Z. Menendez.
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progressive, sospinte da una necessita severa e spietata,

fino a tanto che non riescano a distruggere ed eliminare

dal mondo tutti gli organism! deboli. Di questa maniera

andra pian piano fortificandosi e migliorandolarazzaumana,
finche spuntera quel giorno, nel quale tutti gli uomini uniti

in societa goderanno una costituzione sana e vigorosa, e

saranno tipi di perfetta bellezza, aitanti e leggiadri piu deJ-

1'Apollo del Belvedere. Tale e lo scopo della civilizzazione:

per raggiungerlo, per anticipare questo giorno avventurato,

non si usi beneficenza, non si abbia compassione verso

de' poveri, verso gl'invalidi e i degenerati. Questi sono il

germe delle tante miserie e degl' innumerevoli delitti che

pesano sulle umane societa l
. Dunque, in luogo di procu-

rare la loro conservazione, conviene ad ogni costo distrug-

gerli per servire al progresso. Tanto esige la legge del

progresso evolutive, legge senza viscere in apparenza, ma

pure eminentemente benefica ed umana .

I nostri lettori, quelli pure che fossero non molto ver-

sati nelle sacre lettere e nelle opere dei santi padri, vedono

subito 1'aperta contrarieta delle anzidette conclusioni ai

principii rivelati di fede. Giacche tra le cose che piu spesso

e piu fortemente vi s'inculcano, deve senza dubbio anno-

verarsi la carita verso gli sventurati. Vi si raccornanda fre-

quentemente e in molti modi, ora con ammonimenti, ora

con minacce, ora con rimproveri, ora con encomiare quanti
1 Delle tante miserie e degl'innumerevoli delitti che pesano sull'umana

societa, e non di rado cagione, ne lieve, la stessa societa. La beneficen/a

pubblica, cosi il Loning, e un dovere, perche la societa e obbligata a ripa-

rare ai mali che fa subire. Ora, chi misurera la parte che i vizii delle sue

istituzioni, gli error! della suaHegislazione, le aberrazioni della sua politica,

la colpa dei suoi capi, la negligenza della sua amrainistrazione, gli acci-

denti nati dai success! medesimi ai quali deve la sua [prosperita, le tradi-

zioni e gli esempi che conserva e propaga, gl' incoraggiamenti male intesi

che distribuisce, possono avere nelle cause che concorrono in maniera gene-

rale ai patiraenti del povero ? Assistema pubblica, num. I. Vedi Biblio-

tcca dell'economista, disp. 264, pag. 590. Anche i degenerati pericolosi,

come i delinquent! ed i pazzi d' ogni genere, debbono essere trattati con

umanita, risalendo quasi sempre alia societa stessa la prima radice del loro

pervertimento e della loro insania . Gosi il VACCARO, op. cit. pag. 228.
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la praticarono . Alcuni di quest! passi vennero gia da noi

arrecati nei paragrafi precedent!: ne aggiungeremo (la gra-

vita dell'argomento lo richiede) alcuni altri, scelti tra i mol-

tissimi, che potrebbero addursi.

II mio comandaraento. disse Gristo Redentore *, e questo,

che vi amiate 1'un 1'altro, come ho amato voi . Con la par-

ticella, come, slcut, non intese Gristo di tassare la quantita

dell'amore (chi puo giungere ad agguagliare il suo amore

per noi?), ma voile indicarne la qualita. Ora quale fu 1'amore

di Cristo? quali ne furono Je prerogative? Fu un amore som-

mamente retto, verace, gratuito, costante : e soprattutto fu un

amore efficace, cioe dire, fu un amore che non resto al di

dentro chiuso nel petto, ma proruppe al di fuori in opere

esterne. Ed oh! in quali opere proruppe. Con somigliante

efficacia vuole Gristo che amiamo il nostro prossimo; con

un amore che non sia sterile e tutto si sfoghi in pampani
di belle parole, ma sia operoso e produca soavi frutti di

beneficenza.

Siate, disse lo stesso Gristo 2

, misericordiosi, come an-

che il Padre vostro e misericordioso . Qui pure la parti-

cella, come, slcut, non impone uguaglianza: chi e mai che

possa pareggiare la misericordia di Dio verso di noi? Im-

pone dunque somiglianza. Dobbiamo fare quant'e in nostro

potere per sovvenire alle altrui indigenze. Come potrai,

sono parole di Tobia 3
al suo figliuolo, cosi sii misericor-

dioso. Se avrai molto, versa abbondantemente: se avrai

poco, anche quel poco procure di dar volentieri: perocche
un buon premio ti metti in serbo pel giorno del bisogno .

Portate gli uni i pesi degli altri e per tal modo adem-

1 Hoc pst praeceptuttt nieum ut diligatis invicem, slcut dilexi vos.
lo. XV. 12.

2 Estate misericordes, sicut et Pater tester misericors est . Luc. VI. 36.

3
Quotnodo potueris, ita esto misericors. Si mulfum tibi fuerit, abun-

dantt'r tribne; si cxiguum tibi fuerit, etiain exiguum libenter impertiri

stude: praeminm enlm bonum tibi thesanrizas in die necessitous*.

Ton. IV. 8-10.
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pirete la legge di Gristo . Cosi 1'apostolo san Paolo l
. 1

pesi di cui qui si parla, sono propriamente gli altrui pec-

cati e difetti: questi si portano col compatirli e scusarli.

Dobbiamo, non gia, come vogliono gli spenceriani, elimi-

nare od abbandonare a se stessi i delinquent!, ma soppor-

tarli con longanimita ed adoperarci pel loro ravvedimento.

Questa e strettamente la dotlrina del santo apostolo. Ma,

secondo accreditati interpret!, tali pesi sono pur anche le

pene dal prossimo meritate per le sue colpe: queste si portano

con offerire per lui a Dio preghiere, limosine ed altre opere

soddisfattorie. Parimente sono le necessita, spirituali o cor-

porali, a cui soggiace il prossimo : queste si portano col

porgergli soccorso. Cosi ci amo Gristo: compati i nostri

falli, sconto le nostre pene, sovvenne alle nostre necessita.

Cosi dobbiamo noi amare il nostro prossimo, portandone
animosamente i pesi, anche quelli gravosi

2
.

Imita, cosi con 1'aurea sua eloquenza il Grisostomo 8
,

quel buon Samaritano che, come leggesi nel santo Vangelo
4
,

uso grande misericordia verso un povero ferito in cui s'imbatte

per via. Poiche per di la passo un levita, passo un fariseo, e

nessuno dei due volse i suoi passi verso quel tapinello:

duramente abbandonatolo, proseguirono entrambi il loro

cammino. Invece il Samaritano, che pure non gli era in alcun

modo congiunto, non ando oltre: ma, tocco da compassione,

corse a lui, sparse sopra le sue ferite olio e vino, lo adagio sul

suo giumento, lo meno all'albergo, diede per lui all'ostiere

del danaro e gliene promise dell'altro; fece tutto questo, per

1 Alter alterius onera portate, et sic adhnplebiHs let/em Cltristi .

Gal. VI. 2.

' Che dovra dunque dirsi di quegli autori i quali per discreditare la cariti

verso del prossimo la chiamano virtufdebole? Tra essrprimeggia il Nietzsche,

quell'autore bizzarro ch'e faraoso per la strana distinzione tra due morali,

morale da padroni e morale da schiavi. No, quella virtu che ci fa forti a reg-

gere pesi, spesso ben gravosi (come perdonare le ingiurie, spogliare noi stessi

per vestire gli altri, esporre la vita propria per salvare quella del prossimo)
non e virtu debole.

3 Adv. Jud. VIII. MIGXE P. G. torn. XLVI11. col. 932.
4 Luc. X, 30-35.
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la salvezza di chi non gli apparteneva per nulla... Se quel

Samaritano fu cosi pietoso verso un uomo a lui ignoto, come

otterremo noi merce, se non prenderemo cura dei nostri

fratelli, oppress! da mail ancor piu gravi?... Adunque non

fingiamo di non avvedercene, non distogliamo spietatamente

lo sguardo da uno spettacolo cosi miserevole; e se cio

facessero gli altri, tu guardati bene dal farlo. Non dire

teco stesso : lo non sono ecclesiastico
;
ho moglie e figliuoli ;

tali cure sono proprie dei sacerdoti e dei monaci. Giacche

non ragiono cosi quel Samaritano, non disse: Dove sono

ora i sacerdoti, dove i farisei, dove i maestri dei Giudei?

Ma come se imbattuto si fosse in una graditissima preda, cosi

afferro quella propizia occasione di far guadagno. Tu pure

adunque al vedere il tuo prossimo bisognoso di soccorso,

o corporale o spirituale, non andar teco medesimo di-

cendo: Perche mai quel tale e quel tal altro non gli

porsero aiuto ? Vedi tu di trarlo fuori dell' indigenza ;

fallo, senza curarti di esigere dagli altri le ragioni della

loro trascuratezza. Dimrai, se trovassi dell'oro, giacente

in terra, diresti forse teco: Perche mai quel tale e quel

tal altro non sel presero essi ? Non ti affretteresti tu

ad appropriartelo prima degli altri? In tal guisa com-

portati verso i fratelli bisognosi: ove ti si offra modo di

soccorrerli, pensa d'esserti imbattuto in un tesoro. Imperoc-
che se infonderai nel cuore del tuo prossimo parole di sa-

pienza, quasi olio, se te lo stringerai al petto coi vincoli della

mansuetudine, se lo risanerai con paziente benignita, egli ti

fara piu ricco, che se ti desse in ricambio qualsiasi tesoro. G iac-

che se separerai il prezioso dal vile, tu sarai, dice il Signore
i

quasi la mia bocca. Che cosa mai potra agguagliarsi ad un taA

bene? Quel che il digiuno, il dormire sulla nuda terra, le

veglie e altrettali buone opere non possono procacciare,

1'ottiene la salute arrecata al fratello.

Alle surriferite massime sono contrarie (chi nol vede?)
le conclusioni dello Spencer e de' suoi seguaci. Richia-

miamone in mente alcune: Dovere ogni individuo essere

1 Si separaverispretiosum a vili, quasi osmeum eris. GEREM. XV, 19.

1
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lasciato in abbandono a sperimentare gli effetti della pro-

pria natura e personale condotta: non doversi con opere

di beneficenza, massimamente pubblica, porre ostacoli al

naturale processo d'eliminazione : alia naturale doversi ag-

giungere 1'eliminazione violenta: non dover noi addossarci

i pesi altrui, quando son gia troppo gravi quelli che por-

tiamo per nostro conto proprio.

Ne solo sono esse opposte a quei principii che la ra-

gione conosce al lume soprannaturale della rivelazione, ma
anche a quelli che la stessa discuopre al solo lume naturale.

Uno di questi principii e senza dubbio il seguente: Quanto
vorresti ragionevolmente che gli altri facessero a te, tu fallo

ad essi. Vorresti che gli altri lo facessero a te in riguardo

della tua natura e dignita d'uomo. Per questa ragione tu

lo vorresti. Ebbene, non sono essi uomini al pari di te?

Forseche tu soltanto sei uomo? Numquid solus es homo?

Gosi discorre sant'Agostino
l

. Ora, se ti trovassi in necessita,

vorresti senza fallo, che gli altri non ti lasciassero in abban-

dono, ma, potendolo, venissero in tuo aiuto. Lo vorresti, e

ragionevolmente. Dunque corri ancor tu al sollievo degli altri

uomini, quando tu puoi farlo ed eglino si trovano in somi-

glianti aggiunti di necessita; non li lasciare in abbandono.

No, dice leggiadramente lo stesso sant'Agostino
2

,
non

ti dar a credere che basti non ispogliare chi e vestito... Deh
non rimanertene arido e sterile. Guardati si dallo spogliare

chi e vestito, ma vesti anche chi e nudo . II che viene a

dire: Osserva si la giustizia, ma pratica anche la misericordia

e la beneficenza. E manifesto, essere questo un principio na-

turale: ed e ugualmente palese, che le conclusioni spen-

ceriane sono ad esso apertamente opposte.

E sono inoltre contrarie a quella naturale inclinazione

che ci porta a compatire e sollevare le altrui miserie. Quanto
essa sia viva nel cuore umano, ben si scorge rimirando

1 Enarr. in psalm. LVII. vers. 1. MIGNK P. L. torn. XXXVI. col. 673.

2 Noli tibi putare, sufficere si non esspolies vestitum Sed noli

arescere et sterilis esse. Sic noli cxspoliare vestitum, ut vestias ntuluni .

Serm. III. in psalm. XXXVI. 27. MIGNE P. L. torn. XXXVI. col. 388.
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quelli ne' quali come in uno specchio la natura traspare,

tawquam in speculis natura cernitur J

,
cioe negl'ingenui

fanciulli. Gome tutti si commuovono alia vista delle altrui

miserie ! Gome, quando possono recare ad esse un qualche

sollievo, corrono volonterosi a prestarlo!

Ne sia alcuno che questo terzo argomento disprezzi,

quasi fiacco e di poco conto. Quella naturale inclinazione,

per questo appunto ch'e naturale, ha da riguardarsi ancor

essa come tin effetto, una partecipazione della legge divina

eterna. Gosi insegna, ed egregiamente, 1'Aquinate
2

: Dap-

poiche la creatura ragionevole oltre a quello, ch'e comune
a tutte le creature, ha una cosa sua propria, 1'essere cioe

ragionevole, conseguentemente essa e soggetta alia legge

eterna in doppio modo: perche ha una qualche conoscenza

della legge eterna, ed inoltre perche qualsiasi creatura ragio-

nevole porta impressa una naturale inclinazione a cio ch'e

conforme alia legge eterna. Giacche, come disse il Filosofo,

siamo naturalmente conform ati ad avere le virtu . Quando

adunque delle conclusion! spenceriane affermiamo che sono

contrarie a quella naturale inclinazione la quale ci piega a

compatire e sovvenire i miseri, questo veniamo finalmente

ad asserire che sono opposte alia legge eterna di cui quel-

1'inclinazione e un effetto.

Aggiungasi infine una gravissima falsita che implicita-

mente si contiene in tutte quelle conclusioni. Viene con esse

ad ammettersi, che la societa ed il suo ben essere(7mwcw well-

being
3
) sono il fine (tfc o5 ivsxa 4

), a cui e pienamente subordi-

nate 1'uomo : sono, diciam cosi, la ragion d'essere dell'uomo.

1 Cosi Cicerone, de flnibus, lib. V. cap. 22.

Quia rationalis creatura cum eo, quod est commune omnibus

creaturis, habct aliquid sibi proprium, Iwiuautwm est rationalis; idea

secunduni utrumque modum (vale a dire, primo intellectualiter, secondo

per inditani natttraletn inclinationeni) legi aeternae siibditur: quia et no-

tionein Jegia aeternae aliquo modo habet, et iterum unicuique rationali

creaftirae inest naturalis inclinatio ad idqnod est consonnm legi aeternae.

SumuH enhn innati ad habendnm virtutes, nt dix/t Pit ilosophus . Nella

1. 2. q. 93. a. 6.

3 Vedi lo Spencer. Principles of Ethics, part. 1. cap. IV. . 18.

4 Cosi il Filosofo, Physic. ausc^^U. lib. II. cap. III.
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Dal che ben si comprende, come mai gli spenceriani

veggano tra gl'individui e le cellule quel riscontro perfetto,

a cui accennavamo nel paragrafo quarto *. Come le cellule

sono in grazia dell'organismo, e quindi sussistono finche

gli sono vantaggiose, vengono eliminate quando gli sono

nocive; cosi, secondo gli spenceriani, 1'individuo vive e fun-

ziona in grazia del corpo sociale: eppero va mantenuto

finche sia proficuo alia sua conservazione e prosperita, sop-

presso non appena gli riesca dannoso od inutile. Da cio si

comprende pure, come mai il Darwin, lo Spencer, il Fiske

ed altri abbiano potuto metter fuori quelle sfrontate asser-

zioni (incredibili aberrazioni di mente inferma) che arre-

cammo nel suddetto paragrafo quarto
2

.

Gonsiderare la societa ed il suo ben essere come il fine

(id cuius gratia) dell' individuo, e un errore gravissimo, fe-

condo di molti altri perniciosi errori. La societa, disse

molto bene il Taparelli d'Azeglio
3

,
e mezzo ad ottenere il

bene, e non gia fine per se dell'umana natura . Ed infatti

la societa suole cosi definirsi: 1'unione di piu uomini pel

conseguimento di un tine da tutti essi conosciuto ed inteso.

Non e dunque termine o fine, ma via al termine, mezzo al fine.

E manifesto e da tutti ammesso che 1' individuo ha di-

ritti verso la societa. Ne li avrebbe, se la societa fosse il

fine o la ragion d'essere dell'uomo: a quella guisa che i

bruti, appunto perche sono totalmente in grazia dell'uomo,

non possono avere, checche dicano in contrario certi teneri

patrocinatori delle bestie, diritti di sorta alcuna verso

dell'uomo.

Gompiuta in tre paragrafi la grave questione circa la

carita privata e pubblica verso i miseri, passeremo nel se-

guente paragrafo ad un'altra non men grave questione,

con quella prima intimamente connessa: tratteremo cioe

dell'eroismo nella beneficenza.

1 Vedi quad. 1347, pag. 302.
8 Vedi quad. 1347, pag. 305. segg.
3 Corso di natural diritto, lib. III. cap. t.
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PER LA 53ma ADUNANZA GENERALE DEI CATTOLICI TEDESCHI 1

Essen (Ruhr), 14-23 agosto, 1906.

8. Le adunanze pubbliche.

Le solenni adunanze pubbliche nelia Festhalle chiudono

ogni sera i lavori della giornata e vi prendono parte non

solo i membri del Gongresso, ma il pubblico in genere,

purche munito di biglietto, e le signore, quest'anno nume-

rosissime, nelle tribune loro proprie. Nessuna discussione

e qui permessa, neppure si rileggono le risoluzioni del Gon-

gresso, quasi per averne in conferma il suffragio comune;
ma sorgono a parlare gli oratori assegnati e negli intermezzi

si leggono i telegrammi e le adesioni che pervengono da

ogni parte del mondo e tutto e improntato ad entusiasmo

grandioso. Ha ben definito il carattere proprio di queste

adunanze 1'Emo Fischer, arcivescovo di Golonia, nel suo

discorso di chiusa: Qui riscaldiamo di nuovo le anime

nostre; qui c' infervoriamo nella nostra santa fede; qui ap-

profondiamo i principii, che unici devono essere guida nostra

nel credere e nell'operare; da qui attingiamo forza e coraggio

per confessare pubblicamente la nostra fede e farla profes-

sare dai nostri fratelli nell'azione sociale; qui infine rinno-

viamo il nostro amore e la nostra fedelta inconcussa verso

la Ghiesa, madre delle anime nostre, verso il S. Padre e

verso gli altri pastori della Ghiesa, da Dio a nostra guida
istituiti.

1 Relazione del p. ANGELO DE SA.NTI, nostro rappresentante al Congresso
cattolico di Essen. Vedi i quaderni precedent! del 15 sett. p. 661-672, del

6 e del 20 ott., pp. 23-38, 150-162.



AD ESSEN

Questa medesima nota, dominante poi sempre in tutte

le tornate, fu data dall'illustre presidente, fin dal suo primo

affacciarsi alia tribima per aprir 1'adunanza. Lode a Gesu

Gristo ! II cpnsueto saluto del cristiano, brevissima formola

da tutti intesa, contiene il significato profondo e 1' ultimo

fine delle nostre general! adunanze: la glorificazione del

nostro Redentore e Signore, Gesu Gristo. A sua lode, a suo

servigio siarao qui unicamente radunati e per questo egli

e in mezzo a noi, come lo ha detto. Fra tutte le cause,

la piu importante, la piu seria, quella che ci sta piu a cuore

e la pubblica professione di fede nella divinita di Gesu Gristo.

Siamo qui radunati a migliaia e migliaia in questo centro

industriale, dove dalle viscere della terra si scavano i neri

immensi tesori carboniferi. Ma un altro piu prezioso tesoro

vogliamo scavare qui in questi giorni : 1'oro della fede dal

cuore del popolo cattolico. Qui battono i cuori, qui si spri-

giona potente il fuoco dell'entusiasmo, ed e questo un gran

bene, perche molti di noi dovranno tenersi caldi a questo

fuoco per un anno e forse piu a lungo ancora, in mezzo

all' indifferenza ed all'incredulita. -

Parimente esplicito e stato il saluto riconoscente da lui

rivolto all'Emo Cardinal e ed ai vescovi presenti, come pure
all' intero Episcopate di Germania, che unanime aveva in-

viato al Gongresso lettere d' incoraggiamento. di soddisfa-

zione, di augurio. Le nostre adunanze generali disse, hanno

sempre mantenuto il piu fedele attaccamento alia S. Sede

e all'Episcopato, nella ferma persuasione, che 1'apostolato

laico, solo allora potra recare frutti veramente fecondi, quando
si esplichi nel piu stretto contatto con la Ghiesa . E ritor-

nando poi alia fine del Congresso a ribattere il medesimo

concetto, aggiunse : I reverendissimi vescovi devono essere

persuasi, che il popolo cattolico di Germania si trova tutto

unito dietro a loro e che non accadra mai, che sorga divi-

sione tra 1'episcopato tedesco ed il popolo tedesco. Questo
non e avvenuto durante il Kulturkamf, questo non avverra

mai in futuro ! >
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L'immensa sala scoppiava sempre in interminabili ap-

plausi ed acclamazioni di adesione, ogniqualvolta, e fu

spesso, dall'uno e dall'altro oratore si toccasse il tasto del-

1'aifetto sincere e della devozione illimitata dei cattolici

tedeschi verso la Ghiesa ed il Papa, come pure verso la

patria e Flmperatore, e sono sempre molto solenni i mo-

menti, quando giungono e si leggono in pubblico i tele-

grammi delle supreme autorita, in risposta agli omaggi
del Gongresso. Anche questa volta, come gia per 1'adu-

nanza generale di Ratisbona, Guglielmo II scrisse di sua

mano il dispaccio, adoperando termini di particolare be-

nevolenza ed oltremodo onorevoli pe' cattolici: Wilhems-

hohe. Ho accolto con soddisfazione il rispettoso saluto

de' cattolici di Germania costi radunati, e mi sono sin-

ceramente rallegrato dell' assicurazione, che 1'adunanza

generale si adoprera per la pacificazione delle confession!

e delle sociali disparita. Per questa manifestazione di fedele

attaccamento esprimo all'adunanza generale il mio piu

caldo ringraziamento. Guglielmo II. I. E.

Siccome i discorsi sono la parte piu importante, per non

dare Tunica delle pubbliche adunanze, cosi la scelta oppor-
tuna degli oratori e sempre un pensiero assai grave pel Co-

mitato centrale. Si vogliono uomini competenti nel trattare

1'argomento assegnato, graditi e possibilmente gia conosciuti

almeno per fama, capaci di farsi udire in cosi vasto recinto

e tanto esperti nell'arte della vera eloquenza popolare, che

1'uditorio ne resti sicuramente avvinto, anzi soggiogato. Or

come 1'arte vera non puo mancare del suo eff'etto, cosi quel-

1'effetto si scorge, non solo nel durare che fanno gli uditori

per tutto il tempo della lunga adunanza, ma nella parte

vivissima che mostrano prendere alle parole dell'oratoree

nella soddisfazione sempre crescente, onde danno di continue

pubblico segno. Alia qual cosa conduce eziandio 1'altra av-

vertenza di non trattare se non argomenti d'indole generale,

cosi che siano compresi e gustati da una moltitudine di ogni

condizione di persone e sempre con 1'intento d'istruire e

d' ir,
fervorare alia pratica azione.
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Alcuni temi ritornano ogni anno; tale e per esempio
La questione femminile, trattata dal rettore del seminario

arcivescovile di Golonia, E. J. Lausberg, con grande foga

di eloquenza ed accolta con singolare attenzione ed inte-

resse, specie dalle signore, che in numero maggiore del-

1'ordinario occuparono quella sera assai per tempo ogni

angolo delle tribune, invadendo perfino i posti riservati.

Le piu tardive, che contavano sul loro biglietto speciale,

dpvettero acconciarsi alia meglio ;
non pero senza dar

luogo a scenette gustosissime di contrast!, affacciando le

une il loro diritto e le altre ferme, impassibili, guardando
loro in faccia, quasi dicessero: - - Si sta qui cosi bene!

Cos! pure e stabilito che ogni anno si parli del Bonifa-

tiusverein, che e il figliuolo prediletto dei Gongressi cattolici,

nato in quello di Ratisbona nel 1849, come ricordo 1'ora-

tore conte Galen, e destinato a sostenere la fede tra' cat-

tolici dispersi e pressoche abbandonati nei paesi protestanti.

Eccitano pieta profonda le descrizioni dei bisogni estremi

in cui versano cola quei nostri fratelli, spesso senza chiesa

e senza istruzione religiosa, costretti in alcuni luoghi a ra-

dunarsi per la messa in qualche sala di ginnastica od in

qualche tettoia male acconcia, e soprattutto nelle citta piu

popolate in continue pericolo di perdere la fede o certo di

vivere e morire in una spaventosa indifferenza in cose di

religione. Tra tanta vita cattolica, quale si manifesta in questi

giorni al Gongresso, quelle ombre appaiono piu nere pel vivo

contrasto ed infervorano gli uditori a dare potente aiuto alia

: benemerita societa, perche possa compiere su linea sempre

piu vasta la sua difficile, ma pure feconda missione.

Un altro tema non manca mai e riguarda il Pontificate

romano. Quest'anno fu svolto dal deputato e consigliere pro-

vinciale di giustizia dott. Burlage, il quale entro diritto nel

piu vivo della questione romana, dimostrando con logica

assai serrata e con ragioni giuridiche e storiche, tratte dal-

1'intima natura del Pontificate romano, 1'assoluta impre-
scrittibile necessita di una sovranita territoriale per la piena
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e vera indipendenza del Papato e con esso dell' intera Chiesa

cattolica. Gravissima, cosi diceva, e la difficolta che presenta

la soluzione della questione romana. Ma non e costumanza

da genuine tedesco il ritirarsi di fronte agli ostacoli e il dare

addietro, mormorando fra' denti, quando ci sta dinanzi un

monte. Noi non possiamo in alcun modo tacere, finche in

luogo dell' ingiustizia non entra pareggiatrice, riparatrice,

pacificatrice la desiderata giustizia (vivissimi applausi).

Tra 1'altro apparve assai notabile il passo, dove 1'oratore,

dopo avere accennato ai pubblici onori, onde e pur ora cir-

condata la S. Sede, e alia grandissima autorita, ch'essa ancor

oggi ha nel mondo, usci in queste parole :

Non ci lasciamo pero illudere da questo* stato di cose. Il.falto

della perdita dello Stato pontificio, dell'aperta grave ingiustizia coin-

messa a danno del S. Padre, doveva accrescere verso lui la devo-

zione ed il rispetto presso tutti coloro che amano la giustizia, ed

eccone 1'effetto in quelle manifestazioni dei popoli. Ma guardiamoci

bene dal confonderlo con le conseguenze, che una tale condizione di

cose potrebbe recare, se divenga normale. Sarebbe errore gravissimo

il farsi a credere, che un Papa privo di effettiva sovranita possa per

sempre esercitare il medesimo influsso che un Papa realmente sovrano.

II Papa gode ancora onori sovrani, e questi onori dimostrano il giu-

dizio, ancor vivo nel mondo, che il Papa dev'essere sovrano. Ma nello

stesso tempo viene messo a nudo quanto vi ha di contraddittorio nella

presente condizione della S. Sede. Non si negano al Papa gli onori

sovrani, ma gli si toglie il fondamento sul quale poggia la vera e

ben guarentita sovranita. I piedi del Papa si muovono in una terra

non sua. Questa contraddizione non puo essere rimossa, se non resti-

tuendo al Papa la sua sovranita effettiva (vivi applausi).

Gome questo debba farsi 1'oratore dichiaro di non dire,

bastandogli ripetere il sentimento gia espresso dal Congresso

nel suo voto intorno la questione romana, che cioe si rista-

Ulisca uno stato di cose, al quale anche il S. Padre possa

dare la sua approvazione. Ma insieme aggiunse che nessuno

pensa ad invocare bombe e cannoni, cosi conchiudendo

1'importante ed applaudito discorso:

Scudo del Papato dev'essere la potenza della giustizia nel con-

siglio internazionale degli Stati. II territorio paciflco del Principe della
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pace, fondato di nuovo dalla giustizia, si levera come torre, non della

forza brutale, ma del diritto eterno, e durera a protezione e difesa

delle dinastie cristiane e dei regni, non esclusa ]' Italia stessa, contro
la rivoluzione ed i rivoltosi. Desideriamo, e questo e pure nostro

interesse, che lo Stato alleato dell' Impero tedesco, sia uno Stato

forte; in particolare desideriamo che 1' Italia sia forte all' interne.
Ma questa forza interna, com' io penso, solo allora sara assicurata,
quando sia risolta la questione romana, quando cioe sia conchiuso
un definitive accordo tra il Papato ed 51 Regno italiano, quando corra
una via tra il Vaticano e il Quirinale. Non ne sappiamo il tempo e

1'ora. Ma percio non ci perdiamo d'animo. II nostro grande Gorres
disse gia, che non deve mai scoraggiarsi chi sta nel diritto. Alziamo
le nostre preghiere a Colui che regge le nazioni, perche voglia abbre-
viare il tempo della prova. Dal mondo chiediamo giustizia ;

1'aiuto

per ottenerla imploriamo da Dio, da quel Dio che e longanime ed
insieme onnipotente, la cui giustizia sempre trionfa (vim e prolun-
gati applausi).

Strinsi anch'io la mano al valente oratore, e poich'egli
voile cortesemente entrar meco a discorrere su tale argo-
mento, mi feci ardito di chiedergli, se non dovrebbe dirsi

piuttosto che i piedi del Papa si muovono in una terra ancor

sua, come era sua quell a terra la vigilia dell'occupazione di

Roma. Se il consiglio internazionale degli Stati ha da levarsi

a scudo del Pontificate romano in nome ed in forza della

giustizia, non sembra forse, che si potrebbe cominciare da

questo doveroso riconoscimento ? Sarebbe insieme rico-

nosciuta una sovranita, non di puro onore, ma reale ed

effettiva, quale la S. Sede, di diritto e di fatto, ha sempre
conservata, senza perderla neppure per lo spazio di un'ora.

Ebbi la soddisfazione, che 1'illustre uomo politico non
trovasse inopportuna questa semplice osservazione

; pero
conchiudemmo unanimi con la parola del Congresso: il

mondo cattolico accogliera con gioia quella soluzione della

questione romana, alia quale il S. Padre medesimo credera
di dare la sua augusta approvazione .

Gli altri argomenti esposti nelle adunanze si possono
distinguere in due gruppi principali. L'uno riguarda la que-

- stione sociale, variamente trattata sotto i seguenti rispetti :

1906, vol. 4, fasc. 1353. 19 oj ottobre 1906.
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La Chiesa e la questione sociale dal p. Seller S. L; II do-

vere del cattolici nella soluzione della questione sociale dal

deputato Giesberts ;
11 cattolico nella vita economica, sociale

e politica dal deputato consigliere provinciale di giustizia

de Witt; La vita di famiglia e di societa secondo il principio

cristiano dal possidente sig. Nicola Racke. L'altro gruppo

comprende gli argomenti intorno 1'istruzione e 1'educazione,

parlando anche qui quattro oratori: il deputato dott. Porsch

sulla questione scolastica; il dott. R. von Kralik di Vienna

sull'educazione del popolo (Volksbildung) ; il rev. dott. Zahn,

professore dell' Universita di Strasburgo, sull'educazione per

mezzo dell'arte ed il prof. dott. Einig, canonico di Treviri,

sulla fede, rivelazione e sciensa. Si devono aggiungere i due

discorsi di apertura e di chiusa del presidente.

Dovrei certo dire di tutti alcuna cosa particolare, per-

che tutti hanno un merito proprio. Ma per non far torto a

Dessuno, riferiro solo qualche tratto dal discorso di chiusa

del sig. Grober, i mportante assai per le cose affermate in quel

momento solenne degli ultimi addii, sebbene lo scritto non

possa punto neppur da lontano colorire la voce viva, come

1' illustre oratore seppe fare con naturale eloquenza e con

un inflettere tutto suo proprio e tanto felice, che quasi

ogni parola riusciva, per cosi dire, sottolineata, raddoppiando

di vigore e di significato ed eccitando un vero e prolungato

uragano di applausi.

Officio principale dell' Adunanza generate di quest' anno e stato

mostrare 1'importanza che per la civilta ha la Chiesa, il cristianesimo

organizzato. Ma io devo subilo aggiungere, che allora soltanto pud

la Chiesa esercitare la sua benefica azione per la civilta, quan-

d' essa e libera (approvaeiotoi). Gli uomini di Stato, che mettono

eeppi alia Chiesa ovvero ch lasciano sussistere i ceppi nei quali

essa geme, recano nocumento allo stesso Stato, in favor del quale

essi stessi dovrebbero adoperarsi (vivi applausi). L' onnipotenza

dello Stato e da condannare egualnaente, sia che si faccia innanzi

in nome del principio territoriale con la formola cuius regio eius

religio, sia ehe venga con la vesta di una coeiddetta vita costituzio-

nate, sotto la forma di una maggioranza parlamentare, la quale si
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arroga il diritto di decidere se il popolo debba o no essere educate

nella religione (tempestosi applausi). Questo e 1' assolutismo vergo-

gnoso diro piuttosto svergognato della massa (vive approva-

sioni), la quale parla bensi di liberta, ma ne fa scempio proprio la

dove sarebbe meglio adoperata, nella Chiesa (tempestose approvazioni).

Per la qual cosa e negazione della civilta (tempestosi applausi)

ed e regresso della civilta, quando vengono posti impediment} al-

1' azione della Chiesa, quando si nega la liberta perfino alia mi-

sericordia. II modo onde sono trattate le suore di carita, il far di-

pendere una loro istituzione . dall' approvazione dell' autorita e da

mille condizioni possibili, tutto questo vuol dire mettere impedi-

menti alia carita
; quest'e crudelta che non ha 1'eguale (tempestose

approvasioni) e tutta in danno di quella parte del popolo che della

carita ha maggiormente bisogno. E quando ai sacerdoti della Chiesa

cattolica vengono imposte prescrizioni legali, quando 1'amministra-

zione del battesimo in caso di necessita, quando I'amniinistrazione

dei sacramenti ai moribondi si fa dipendere dalla licenza ministe-

riale, si viene a stabilire un tale stato di cose, che si potrebbe
credere possibile nei paesi dei Cafri, ma non in Germania (approva-

eioni infinite).

Per le nostre colonie e danno grave, se gli Ordini che si de-

dicano alle missioni non possono tutti avere residenza in Germania

(scroscio di approvasioni) ; e una politica zeppa di contraddizioni

senza pari, una politica priva di senso, contraria alia civilta, voler

propagare la civilta nei paesi del protettorato tedesco e poi voler

mettere sotto leggi di polizia e sotto vigilanza poliziesca coloro che

vogliono dedicarsi a tale propaganda (mm applausi). Nomino qui in

particolare 1' Ordine dei Gesuiti (tempestose e lunghe approvasioni).

Esso e piu di ogni altro attaccato. II figliuolo che piii degli altri e

afflitto e anche il piu caro alia madre, ed il fratello che cosi e

maltrattato e anche il piu caro ai suoi confratelli (vive approvasioni).

Se la Chiesa deve rettamente compiere la sua missione civile, devono

i membri della Chiesa aiutarla nei suo lavoro come si conviene.

L'illustre presidente terminava poi con un caldissimo ap-

pello all'intera Germania, perche quant i ancora professano

la fede cristiana e credono in Dio e nella divinita di N. S. Gesu
Gristo ed ammettono le massime del santo Vangelo, vogliano
unire insieme i loro sforzi contro F incredulita ognora cre-

scente, contro la negazione di ogni ordine soprannaturale
e contro lo sfacelo sociale minacciato dai partiti sovversivi.
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- Quest'accordo, diceva. sarebbe un bene impareggiabile

pel nostro popolo, per la nostra patria, sarebbe il miglior

frutto della nostra adunanza. Occorre pero sacrificio e anne-

gazione di noi stessi. 11 Santo Padre per Fesercizio di queste

virtu ne ha dato lode e dobbiamo meritarla ancor maggior-

mente. Lafede nella divinita di Gesii Cristo, che professiamo

comune coi nostri fratelli separati, e sovraraodo degna, che

in questo tempo di ateismo e di rnaterialismo, adoperiamo

ogni sforzo per procedere concordi nel sostenerla. Gosi pure
e degna la patria nostra, che tutti senza distinzione gH uo-

mini d'ordine sorgano compatti contro il comune nemico. -

Simile appello fu espresso eziandio dall'Emo Card. Fischer

con parole assai commoventi, dal presidente del Volksverein

sig. Brandts e da parecchi altri oratori neile pubbliche e

nelle particolari adunanze, tanto che apparve a tutti quasi

una nuova nota caratteristica del presente Gongresso, un

nuovo proposito, che, ridotto in pratica, sarebbe fecondo

d' immense bene.

9. L' Emo Card. Vincenzo Vannutelli.

Un avvenimento di sommo onore pel Gongresso catto-

lico di Essen accrebbe il fervore dell' entusiasmo e lascio-

gli animi straordinariamente soddisfatti. Voglio dire la pre-

senza in nome del S. Padre deU'Emo Gard. Vincenzo Van-

nutelli, vescovo di Paiestrina e Prefetto della S. Congre-

gazione del Goncilio.

Gia fin dalla prima adunanza pubblica FEmo Gard. Fi-

scher aveva dato a tutti Fannunzio, che il S. Padre, an-

nuendo al suo desiderio, s'era degnato d'inviare ad Essen

FEmo Principe, a fine di recare a' membri del Congresso
la Benedizione apostolica. Giunse infatti FEmo Vannutelli la

mattina del mercoledi, ricevuto con ogni onore alia stazione

ferroviaria, e subito in compagnia del Cardinale arcivescova

fece visita al Congresso durante Fadunanza chiusa, che tene-

vasi in quell'ora nella grand'aula della Saalbau. L'accogli-
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mento fu grandiose e commoventissimo. II vicepresidente ba-

rone von Twickel, presentando 1'Eminenza Sua all'assem-

blea, dichiaro che questo era il massimo onore che si fosse

mai fatto alle adunanze general! dei cattolici tedeschi, che

cioe un Principe di Santa Chiesa per incarico diretto del

S. Padre prendesse parte al Gongresso. Indi, rivoltosi ali'Emo

Porporato, gli diede il benvenuto in lingua francese, elegante

e spedita; espresse il comune sentimento di profonda rico-

noscenza verso il S. Padre, che alle tante dimostrazioni di

paterno affetto verso i cattolici tedeschi, si degnava aggiun-

gere anche questa, inviando loro quale suo rappresentante

un tale e si degno Principe; prego infme Sua Eminenza

di voler farsi interprete presso il S. Padre dei sentimenti

di tutti: essere profondo nei loro cuori Fattaccamento alia

S. Sede, ardente 1'amore all'augusto Vicario di Gesu Gristo,

grande 1'ammirazione per 1'apostolica fermezza, onde Sua

Santita sostiene e difende i diritti di Dio.

Una triplice calorosa ovazione confermo le belle parole

del vicepresidente. Si levo quindi I'Emo Gardinale ed in

lingua italiana ringrazio 1'assemblea, dicendosi ben fortu-

nato di aver ricevuto 1'invito dall'Emo Card. Fischer di re-

carsi ad Essen, mentre proprio stava sulle mosse pel Belgio.

a -fine di assistere al grande Gongresso eucaristico di Tour-

nai; cosi ebbe tempo di fame parola al S. Padre, il quale.

non solo degnossi di approvare il divisamento, ma gliene

diede. 1'espresso incarico, con 1'altro tanto gradito di recare

all'adunanza generale la sua apostolica benedizione : essere

veramente assai vivo 1'interesse che Sua Santita prende a

codesti lavori e grandi le speranze che nutre di frutti sempre

piu ampli e fecondi a mantenimento della fede, a bene del-

1'individuo, della famiglia e della societa.

L'adunanza ricevette quindi la benedizione apostolica e

proruppe di nuovo in applausi interminabili.

Sua Eminenza credeva sulle prime che questa fosse una

delle grandi tornate del Gongresso; e veramente 1'aspetto

della vastissima sala e le migliaia di persone che la riempi-
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vano parevano confermare la supposizione. Fu quindi tanto

maggiore la sua meraviglia, quando la sera stessa comparve
nella Festhalle e si vide innanzi quell'immensa moltitudine

fragorosamente acclamante, che non vi aveva quasi modo
di tranquil] aria. Anche qui si rinnovarono le presentazioni

per parte del presidente Grober, ed il Gardinale, sebbene

riservasse per la dimane il suo discorso, chiamiamolo cosl,

d'officio in lingua latina, voile alia fine della tornata salu-

tare Fassemblea con parole quanto mai commoventi.
- Non ho mai sentito, disse, cosi gran dispiacere di non

conoscere la vostra lingua maestosa, quanto in questa occa-

sione
;
mi esprimero come posso, per ora in italiano, sicuro

che una buona parte di voi e capace d' intendermi.

-
Si, si, parli italiano! echeggio da piu parti in lingua

italiana.

E parlo la lingua del cuore, che tutti intendono, come

ben disse il presidente, ringraziando a nome di tutti 1'illu-

stre ospite.

II di seguente, al chiudersi dell'ultima adunanza del Con-

gresso, il Gardinale Vannutelli si presento di nuovo alia

tribuna e con lanciata eloquenza ripete gli elogi del S. Pa-

dre per i cattolici tedeschi e vi aggiunse i suoi proprii, mo-

strandosistraordinariamentesoddisfatto,cosideH'accoglienza

avuta, come dello spettacolo che gli stava innanzi, non mai

da lui veduto Feguale, come aveva espressamente affermato

la sera mnanzi. Del bellissimo discorso citero un solo tratto

per la sua importanza special e.

E Vaticano fastigio aciera vestram Ipse (il S. Padre) conspicatur
mira instructam disciplina; strenuam hercle phalangem virorum, qui,

in tanta aliorum socordia, non amanter solum, sed tbrti magnoque
animo egerunt, Christi vexillo praeeunte in quo non imraerito in-

scripserunt : Deus et Patriaf Plus enitn apud vos potuit spiritus pru-

dentia, quam carnis, de qua utraque Apostolus : prudentia carnis,

inquit, mors est: prudentia autem spiritus vita et pax (Rom. VIII, 6).

Hac ornati prudentia spectabiles vosmet reddidistis Augusto Ponti-

flci ob animi promptam voluntatem, qua dicto audientes episcopis,

actionera omnem, aive religiosam, sive etiam civilem et socialem
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quatenus religionem attingit, eorumdem atque Apostolicae Sedis au-

ctoritati obnoxiam esse voluistis. Quare et haec ad vos pertinet laus,

de qua idem Apostolos : Vestra obedientia in omnem locum divulgata

est (Rom. XVI, 19).

Parve evidente, che 1'Erno Principe, venendo d' Italia

con 1'amarezza nel cuore per la triste ed insolente insu-

bordinazione di una parte dei nostri, volesse dare questa

pubblica e tanto ben meritata lode ai cattolici tedeschi. Se

non fosse motivo di lagrime, si dovrebbe dire sconciamente

ridicolo il fatto di un pugno di giovani inesperti, che vo-

lendosi dedicare comechessia in Italia all'azione cattolica,

non si stimano abbastanza spediti, se non gittano da se

ogni freno, ogni regola di rispettosa condotta, dicendo aper-

tamente e con insolenza inaudita in faccia al Papa ed ai

vescovi: Voi pensate a fabbricar dogmi, che pel rimanente

non abbiamo bisogno di voi!

Questo bisogno invece si senti sempre cosi necessario

in Germania, che non si credette mai possibile di ottener

nulla nell'azione cattolica senza la piii intima, la piu rispet-

tosa unione con la Chiesa, col Papa, con 1'Episcopato. Ed
i frutti sono quali ammiriamo e non possono mancare;

perche, come ben disse replicatamente il Card. Vannutelli,

dove e unione con 1'autorita, ivi e benedizione celeste, e

dove e benedizione celeste, ivi e feconda la messe: qui se-

minal in benedictionibus, de benedictionibus et metet (2 Cor.

IX, 6) .

1 Non solo e doverosa la somraessione all'autorita nelle cose di stretta

dipendenza ecclesiastica, come sono le religiose, ma per quanti vogliono pro-

cedere ed operare con ispirito veramente cattolico e doveroso altresi Famo-

revole flliale ossequio anche in quelle altre cose, che di lor natura sono

aliene dal ministero puramente spirituale, cosi che si operi sempre in per-

fetta unione coi rappresentanti dell'autorita e col loro piu o meno esplicito

consenso. Questo per la pratica azione. Quanto alia dottrina, o religiosa o

morale, non fa punto bisogno di dimostrare, che le stesse question! piu aliene

dal ministero spirituale, come sono le economiche e le politiche, si presen-

tano talvolta cosi congiunte con la questione dottrinale, che senza avere a

questa il debito riguardo, non possono essere risolte come da cattolici si

conviene. Or qui entra la Chiesa. Essa dirige allora i cattolici in forza del
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L'inno popolare di ringraziamento Grosser Gott wir loben

dich non tono mai s. robusto, si pieno di sincere entusiasmo,

si concorde da tante migliaia di petti, come quest'anno. Gli

potere d'insegnare e di reggere, additando la verita, condannando 1'errore,

segnando la retta via da battere, salva la coscienza
;
ed e dovere dei cattolici

in tale caso d'interrogarla e di seguirla. Una volta sola avvenne in Ger-

mania, cora'e noto, che in un aifare meramente politico, non direttamente

congiunto in alcun modo con quistioni religiose e morali, la S. Sede, per

accondiscendere ad una insistente preghiera del Governo di Berlino accom-

pagnata da larghe promesse di un migliore avviamento cola delle cose ec-

clesiastiche, esprimesse il desiderio, senza punto darne comando, di veder vo-

tata dal Centro la famosa legge del Settennato. II Windthorst si trovo allora nel-

1'angustia piu grave della sua vita
;
da cattolico qual era avrebbe dato se stesso

per seguire anche 1'alito della volonta del Papa ;
da uomo politico della sua

tempra e del suo sapere scorgeva in quel voto la certa rovina del Centro.

Ma non si atteggio a ribelle ;
si bene invito il barone di Frankenstein ad

esporre per iscritto al Papa e col massimo ossequio il vero stato delle

cose. Leone XIII ascolto, non insistette, lascio fa-e al Windthorst; ed il

Centro che poteva negare il voto, per un senso di sommo rispetto al Pon-

teflce, si astenne dal darlo. Questo fatto memorando non puo certamente

recarsi a prova di sconveniente indipendenza, come fanno i giovani ribelli

d'ltalia, citandolo di continuo
; che anzi serve di esempio, come il rispet-

toso contegno di uomini cattolici possa scongiurare il pericolo di un con-

flitto con 1'autorita, anche nelle circostanze piu delicate e difficili.

Ho voluto richiamare queste cose, perche meglio s'intenda un incidente

spiacevole, sorto subito dopo chiuso il Congresso. Voile il caso che i reso-

conti officiali nel ridare in lingua tedesca 1'ultimo discorso deli'Emo Van-

nutelli omettessero nel periodo citato sull' obbedienza le parole restrittive

quateims relfgioncm attingit. Basto questo perche la stampa liberale e pro-

testante attaccasse senza indugio ed assai fleramente i cattolici: Che si

voleva di piu? Un Cardinale di Roma, inviato dal Papa, aveva apertamente

nell'adunanza di Essen affermata la massima che i cattolici devono cieca-

mente sottomettersi all'autorita della Chiesa, perfino nelle cose sociali e po-

litiche! Nel resto, non fa meraviglia. Questa dottrina e ammessa apertamente
da tutti, dal Papa in una sua allocuzione, da Tizio, Caio e Sempronio in

questa e quell'adimanza generate cattolica di Germania, dalla Civiltd Cat-

tolica, organo magno dei gesuiti di Roma eccetera, eccetera. Aprano dunque

gli occhi i tedeschi benpensanti e riflettano quali uomini venduti siano i

cattoliiii e speciatmente i politici del Centro. II prof. Goetz di Bonna cosi

difatto scriveva nella Tagllche Btindschau di Berlino (n. 416 del 6 set-

tembre) : II Cardinale nella sua qualita di rappresentante del Papa, ha con-

fermato ufficialmente quel che sempre ripetono i tedeschi non ultramontani

e che il cosidetto parti to politico del Centro non vorrebbe ammettere, che cioe

la politica ultramontana nella sua pin intima sostanza una politico,

guidata dalla Chiesa, una politica papale, punto nazionale. Tutti dunque
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ultimi moment! del Congresso furono invero commoventis-

simi, quando verso la fine del discorso di chiusa del Card.

Fischer, 1'Emo Vannutelli si mosse spontaneamente verso

da queste dottrine proposte ad Essen traggano Tunica retta conclusione, che

e cosa stravolta chiedere dal Centre una politica nazionale o volerla pro-

muovere con 1'aiuto di lui.

La polemica continue pec, piu settimane e dura ancora e durera in eterno.

Perche, come sembra, \\Fall (caso) Vannutelli e oramai registrato nel repertorio

delle accuse, che si ricantano in ogni occasione, sebbene le mille volte con-

futate. La dottrina cattolica intorno all'estensione, quanto all'oggetto, del-

J'autorita puramente spirituale e cosi aperta, che quando pure tale afferma-

zione si fosse fatta ad Essen senza 1'indicata riserva, ognuno ne avrebbe

inteso il senso ovvio e comune, in cui deve prendersi. Ma 1'Emo Gardinale

adopero mirabile precisione di termini e parlando dell'obbedienza nell'azione

civile e sociale, aggiunse la restrittiva quatenus religionem atiingit. Che se

queste parole mancano nei resoconti dei segretarii e un puro caso. Fatto e

che furono pronunciate : I'affermo Sua Eminenza, incaricando la redazione

della Kolnische Volkszeit^lng di fame pubblica dichiarazione e ripetendo il

medesimo anche a me qui in Roma, perche se ne dia nuova conferma nella

Oivilta Cattolica, se tanto occorre. Ma il castello di carte e gia sfasciato, e

quanto al resto delle ragioni e delle aulorita addotte, la stessa Kdlnisclie

Volksseitung ha risposto ad esuberanza ed a piu riprese. Quei signori, in

verita, dimostrano di non capir proprio nulla della questione, poiche a so-

stegno della loro tesi adducono precisamente quei passi, dove si afferma che

la religione e la morale spesso sono intimamente congiunte con la politica

e con la questione sociale, avvincendo la coscienza del sociologo e del po-

litico. Parrebbe che secondo loro si possa, ad esempio, commettere ogni piu

indegna ingiustizia, sempreche tanto richieggano le ragioni politiche ed eco-

nomiche. Machiavellismo peggiore di questo non si troverebbe nel mondo.

Ne si poteva poi piu stupidamente trarre in mezzo il nostro periodico, citando

alcuni passi isolati dai quaderni del 4 gennaio 1902 (p. 134) e del 7 set-

tembre 1895 (p. 555). Proprio in quelle pagine la Oivilta Cattolica trattava

con qualche ampiezza di questa controversia, esponendo ed affermando la

consueta dottrina. Nel quaderno poi del 7 settembre 1895 discendeva a di-

scutere il caso concreto e tutto particolare d' Italia (sorto pero soltanto dopo

1'occupazione di Roma) circa 1'accesso alle urne politiche, dimostrando come

il Papa abbia il diritto di vietarlo, se cosi crede, ai cattolici italiani. Non

si doveva dunque citare la conclusione particolare e tutta propria di questo

caso, come se fosse dottrina generale della Chiesa intorno 1'assoluta, cieca,

incondizionata sommessione dei cattolici aU'autorita, anche nelle cose me-

ramente economiche e politiche. Quest'e aperta malafede. Ma il voler con-

vincere certa gente e lo stesso che laterem lavare. Resta pero guadagnato,
che 1'Emo Vannutelli ha messo oramai nella bocca dei tedeschi, anzi di

tutti i cattolici, un bellissimo Schlajwort, una parola scultoria, per ribattere

eenz'altra discussione la vieta accusa, che la Chiesa si mescola di politica:

quatenus religionem attingit.
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lui alia trib'una, e gli strinse innanzi a tutti la mano, rin-

graziando in persona sua 1'intero Congresso delle accoglienze

ricevute, quando con lui e con gli altri vescovi presenti solen-

nemente benedisse gli astanti, e poi, finito il canto popolare,

rivolse in lingua tedesca un cordiale evviva ai cattolici te-

deschi : Hoch den detitschen Katholiken!

10. Conclusione.

I giorni di Essen trascorsero rapidi; ma nel cuore ne

riraane incancellabile la memoria. 1 nostri fratelli di Ger-

mania ritornano alle case loro, rinnovati nel santo propo-

sito di continuare con maggior ardore nel bene incomin-

ciato; noi stranieri ci congediamo, profondamente edificati

di quanto abbiamo e visto ed udito, santamente eccitati ad

imitare cosi splendido esempio di operosita, di concordia,

di costanza. Germania docet, disse gia F Emo Card. Ferrari,

arcivescovo di Milano, quattro anni or sono all'adunanza

generale di Golonia, e quel suo detto fu poi ripetuto giu-

stamente e in Germania e fuori migliaia e migliaia di volte,

torno sulle labbra dell'Emo Vannutelli e fu anche con sommo
onore ripetuto dallo stesso S. Padre nel magnifico Breve

inviato al Congresso : La Germania ha insegnato ai popoli,

che i cattolici devono gareggiare, non tanto colle parole,

quanto coi fatti... Ci attendiamo splendido frutto da voi e

dalla futura adunanza, e confidiamo ehe il vostro esempio
si propaghi in tutti i paesi, e cosi la fede, se in alcun luogo
e forse debole o giace prostrata e questo dobbiamo dire

con dolore - - sia eccitata e di nuovo rinvigorita. Non si

vuol certo intendere, che con le esimie virtu si propongano
ad imitazione anche i metodi di azione fin nei loro piu nii-

nuti particolari. II Card. Fischer tocco assai bene questo

punto nel suo ultimo discorso al Congresso. Riconoscendo

che dalla Germania vi ha da imparare assai, noto subito,

che pero ogni popolo ha le sue proprieta; che non tutto

cio che all'uno conviene, conviene all'altro ; che avendo ogni
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nazione la sua propria ragione d'essere, ha pure il suo par-

ticolare carattere ed i suoi pregi ;
che si deve impiegare la

grazia divina stil fondamento di queste proprieta nazionali,

purche esse si facciano davvero servire alia gloria di Dio ed

a promovimento del bene. Vi hanno pero metodi di azione

che non sono proprii ne di questa ne di quella nazione, ma

sorgono dalla natura stessa delle cose, ed il rifiutarli od

anche solo guardarli con indifferenza, unicamente perche

furono dapprima adoperati in altri paesi e vi fecero ottima

prova, e agire da uomini insipienti, se pure non si debba

anzi affermare, che con tal ragione si vogliono coprire piut-

tosto le proprie discordie ed il vezzo di criticare ogni cosa,

senza mai metier mano a nulla. 1 socialisti vanno innanzi

trionfalmente con le dottrine e con i metodi dei loro com-

pagni tedeschi e ci stanno alle spalle e ci rovinano ogni

cosa, e noi intanto stiamo ancora sul puntiglio nazionale

e disputiamo dei metodi, mentre urge 1'azione! Quel che

importa, ci diceva il S. Padre nella sua Enciclica H fermo

proposito, e che si lavori su buon fondamento. con sodezza

di principii, con fervore e costanza, e se questo si ottiene

il modo e la forma che prendono le varie opere sono e riman -

gono accidentali.

A perpetua memoria dell'adunanza generale dei catto-

lici tedeschi, celebrata quest'anno ad Essen, si potrebbero

scrivere a caratteri d'oro le seguenti parole: LA SOLENNE MANI-

FESTAZIONE BELLA FEDE GATTOLIGA E LA FESTA COMUNE BELLA

CONCORBIA E BELLA PACE.

Sono le parole che il S. Padre adopera nella citata Enci-

clica per designare il proprio e genuine carattere di un Gon-

gresso cattolico.
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i.

Cosl la chiamano Fisola di Capri, cosi tutti la trovano :

piii di tutti forse i forestieri, che vi si affollano ogni anno

fino al numero di trentamila. Molti, visitatori d'un giorno;

parecchi, abitatori di mesi e di anni. Vi cercano il loro ri-

fugio dalle nebbie brumali del nord e, quando occorre,

il loro porto dalle burrasche morali della vita. La vera

grande stagione e 1'inverno e la primavera: ma la Gemma
ha splendori e fascini per tutti i mesi.

Eravaino ai primi di agosto sotto la fersa dei di ca-

nicolar
, quando 1'ora del tempo non parea la piu propizia

ad escursioni in luoghi ardenti e sfavillanti di sole. Eppure

quando si fu a bordo del vaporino, fermo sullo specchio

d'acqua di S. Lucia, in procinto di sferrare, vi turbinava

tutto un gaio sciame d'uomini e di donne, cui evidente-

mente la fersa non dava da pensare. Piu che 1'ardor

dei raggi potea su di essi il raggio della divina bellezza

di quel lembo di mare e di natura, che non ha eguale.

Chi si fossero, lo dicea subito il tipo ed il contegno:
bastava a dirlo anche solo 1'orecchio, per gli yes, gli ja,

gli oui, che s'incrociavano da ogni lato. II si, nel frastuono

dei fratelli maggiori, non fiatava. Giu, da una barca, sotto

un fianco di poppa, certi monelli ignudi e abbronzati, con

gesti e con voci, chiedevano a gran merce il soldo da conqui-

stare. II soldo era lanciato dall'alto sull'onde ? ed essi come

frecce sparivano nell'acqua, dietro la preda luccicante che

affondava, e che uno, il fortunate, dal fondo riportava su

a galla, fra i denti, in aria di trionfo. Misero trionfo pa-

gato a cosi caro prezzo di umana dignita manomessa!

Ma quei tapini, delle bramose canne, aveano ben altro
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per la testa die perdersi in malinconie : tornati a fior

d'acqua, ricominciavano il verso in un gergo di voci grot-

tesche, che nulla diceva, salvo il desiderio di lusingare,

con una parodia di linguaggio esotico, il forestiere. II fore-

stiere che spiega tante cose in Italia, spiegava anche il

misero arrabbattarsi di quei piccoli negri: ne solo quel

giorno, perche e quotidiana la gita di piacere che da S. Lucia

a Sorrento, a Capri e alia Grotta azzurra. compie quel va-

porino, detto per lusso della passeggiata !

Convenienze di buon vicinato mi misero subito a con-

tatto con un giovine signore. Snello, corretto, dignitoso, con

un cappello chiaro a cencio su d'una chioma bruna e

prolissa, era tutt'insieme un tipo raffmato e interessante. Le

sue prime parole ebbero subito un tono di graziosa espan-

sione, e richiesto del suo paese natio, col piu bell'accento

e garbo parigino rispose sorridendo:

-
Cosmopolite,... s'il vous plait!

Intravidi pero una nube in fondo ai suoi occhi ridenti

e non osai chieder di piu.

Ma 1'idea d'avere a lato tanti e tali forestieri, e al cospetto

della piu bella marina del mondo, era fatta apposta per

impennar 1'ali aH'immaginazione e lasciarle libero il volo.

Bella Italia, amate sponde mormorai tra me con

un tacito saluto alle sponde di Partenope. In quelle infatti

mi pareva riassunto tutto il bel paese ,
che tanto sorride

agli stranieri, esso che fu il sorriso perenne di poeti e di

artisti: mi pareva compendiaio tutto il classico giardino

d'Europa che tanto affascina, esso che per 1'addietro aff'a-

scino purtroppo tanti popoli conquistatori. Forestieri quelli

come questi, non c'e dubbio: ma quelli, piu feroci, cala-

vano a stormi sulle aiuole da uccelli di rapina, questi,

piu leggiadri, vi volteggiano da api amorose. Prima non

venivano che per rosicchiare, mangiare, divorare: ci avreb-

bero rubato 1'alito diceva Machiavelli : ora vi vengono
invece per dar 1'alito a chi non 1'ha, coi trecento milioni
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d'oro che lasciano annualmente sul loro passaggio. Allora

leghe, sollevazioni, vespri, per discacciarli
;
ora associazioni,

lusinghe, Industrie per attirarli. Si sarebbe mai sospet-

tato, un giorno, 1'industria... del forestierof
- - E ripiegai

lo sguardo sul mio vicino, cosmopolita, come chi dicesse

F ideale dei forestieri.

II segno di partenza rombo dall'alto e un lieve fremito ci

corse per le gambe. S'inargentano Facque dietro la poppa:
le barchette sui flutti commossi danzano e si urtano : s'ode

10 scroscio delle onde, gernenti intorno all'elica che le fla-

gella e le strazia -- e il battello va, ci siamo. Siamo ai

primi trepidi passi verso una festa di luci e di colori:

ed e si viva che gia par si riverberi nel viso e negli occhi

brill anti dei passeggieri. II battello va, e nel palpito crescente

dei suoi fianchi sembra voglia esprimere il palpito del nostro

intimo godimento e la viva ansia gioconda. Qualche bioccolo

di nube che poco prima s'attardava pigra per 1'alto, s' e

sfioccato neH'infinita del sereno, e il sole gia alto sui colli

della penisola sorrentina versa flutti d'oro sul purissimo

panorama.

Dall'aspetto e dal contegno del mio compagno, e soprat-

tutto dallo sguardo tenero e contemplative dei suoi occhi

azzurri, come di chi sogna regioni misteriose, inaccessibili

al volgo, mi pareva indovinare in lui un'anima d'artista.

- Artista si - mi rispose, e questa volta la conversa-

zione segui senza reticenze.

Non per celia s'era detto cosmopolita. Nato in Olanda

avea vissuto in Francia e da qualche anno girava 1' Italia.

Giovane d'anni, si sentiva maturo d'esperienza, appresa
sotto i colpi di quel rude maestro che e il dolore : quante

spine sul suo breve sentiero di vita! Artista del pennello,

per innata ineluttabile tendenza, correva avido dovunque
11 sorriso della bellezza lo attirava. La sua ambizione era

una sola : vivere e respirare nel luminoso mondo dell'arte.

Purtroppo in quel dell'arte c'e il mondo degli artisti, irto
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spesso d'intrighi, di gelosie, di volgarita; egli che si sentiva

in petto un'anima retta e sdegnosa non aveva potuto ac-

conciarvisi in nessun modo. Era un solitario, un ramingo,
uno sperduto per le vie del mondo, sempre incalzato

dalla febbre dell'arte, sempre contradetto dalla fortuna e

dagli uomini. Per ora, collo slancio d'un'anima assetata

del bello, sentiva la forza d'andare innanzi a dispetto di

tutto e di tutti: ma quando Fideale non gli sorridesse

piu cosi vivo, e la salute gia cagionevole gli venisse meno,
e con quella il lavoro, supremo suo conforto, che cosa

accadrebbe di lui? Ei 1'ignorava. A Napoli solo da qualche

settimana, sospirava ora la ridente solitudine di Capri per

cercarvi meglio la tregua e il riposo all'anima stanca.

Quest' ultime parole si confusero coi lievi spruzzi di

un'onda cbe allora si frangea sotto di noi, e coll 'acre odor

salino delle spume turbinanti. Egli aspiro quei spruzzi

come un'essenza aromatica confortatrice, poi poggiate le brac-

cia conserte sul parapetto di bordo, inchino leggermente
il capo e stette a lungo a guardar fiso il mare.

L'aureola del dolore fa sacra la persona che soffre, tanto

piu se sotto le ombre del cordoglio brilli la luce d'un'anima

non dozzinale. Qui la vittima era un artista, ma in quel mo-

mento mi parea esso stesso un'opera d'arte, per i bei lati

di gentilezza, di elevatezza d'animo, di sensibilita squisita,

di carattere forte e dignitoso, che il pietoso racconto mi

rivelava.

Tanto piu mi vinse la pieta; che non v'e spettacolo piu

degno e commovente, come quello della virtu in contesa

colla sventura.

#
* #

La festa pero dominava su tutti gli altri angoli del bat-

tello, come riflesso di quella che vibrava tutt'intorno nel-

1'aria, nell'acqua, nel cielo. L'azzurro cosi vivo ed intenso

di quel mare provocava lo sguardo e 1'ammirazione dei piu.

Usciti omai al largo, nella libera distesa dei flutti, il golfo,
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che tutto s'abbracciava coll'occhio, pareva una vasta conca

d'azzurro, sulla cui placida superficie il nostro bianco va-

porino filava snello e leggiero, come un cigno sullo specchio

d'un lago. E poi quell'andare infaticabile della nave con

dietro una lunga scia d'argento, biancheggiante e gorgo-

gliante nell'azzurro; 1'aria tersa e cristallina dell'atmosfera,

le sfumature opaline del cielo di ponente, lo scintillio del-

1'acque palpitanti sotto il bacio del re degli astri, 1'arco dol-

cissirao del golfo, le spume biancheggianti sulle rive, era

tutto un insieme cosi superbo di vita, di freschezza, d'ar-

monia, di incanto, da dar fremiti divini ad ogni anima che

non sia di sasso, da fornir colori d'iride a ogni artista, che

non sia un cieco.

Lo sguardo sfavillante del nostro pittore, omai colla

fronte eretta e con tutti i sensi al di fuori delle sue malin-

conie interne, parlava da se. Inebriate, estatico, non faceva

che mormorar fra le labbra, con un filo di voce, come in

un languido sogno :
- C'est beau ! C'est delicieux !

Ma proclive com'egli era per indole e per abitudine del-

1'arte sua, a cercar le ombre accanto alle luci, m'addito con

gesto muto la parte opposta del panorama, intralciata al

nostro sguardo dalle tende protettrici di poppa, per ricor-

darmi che v'era una vetta fatal ! Ma chi avrebbe potuto

dimenticare il vesuvio, colla memoria recente dell'eruzione

sterminatrice? Infatti v'eran parecchi da quel lato, intenti

col viso in su e col binocolo, malgrado i dardi del sole gia

possente. L'arida schiena del Vulcano, come d'un nero gi-

gante ancora imbronciato dopo la strage, pareva phi fosca

del solito, fosca di lava e di ricordi. Eppure nella mirabile

armonia dell' insieme, dava anch'esso la sua dolce nota: era

la fierezza di fianco al sorriso, la forza a lato della grazia,

la pennellata maschia e severa in un quadro di luce e di

dolcezza infinita. Che volete? La legge dei contrasti risponde
si bene all'esigenze estetiche dello spirito umano che anche

fra un sereno di paradiso puo parer bella una punta
d' inferno !
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#
# #

Capri intanto si vedeva laggiu, piccolo baluardo in ve-

detta sull' imboccatura del golfo, nereggiante e indistinta

attraverso il velo degli iridati vapori del mattino. Pareva

una sirena, che uscita allora dall'acque cristalline, cercasse

nel mistero de' suoi veli pudici un nuovo fascino per allet-

tarci. Ma era laggiu sulla linea dell'orizzonte, mentre a noi

sorridevano ancora da presso le rive fiorenti di Mergellina

e di Posilipo. Da esse, sull'ali d'una brezza agile e viva

che ci alitava d'intorno, parea ci venisse ancora una ca-

rezza d' ombre e di fragranza, per non dire un'eco delle

classiche canzoni, che su quelle sponde fioriscono dolci e

perenni come gli aranci.

Fin dai primi passi sul liquido sentiero, si diffonde dal

centro del battello un gradevole accordo di chitarra e man-

dolino : una voce tenue ma limpida si disposa a quel suono,

e il canto delle piu belle e nuove canzoni partenopee si

spande nel libero aere dei flutti. Gli fa da fondo oscuro

il rumore sordo e monotono della macchina, e da mobile

cornice, 1'auretta innammorata che svolazza e sussurra da

per ogni dove, mettendo la vita e lo scompiglio nei veli,

nei nastri, nelle gonne delle signore, e lo scroscio nelle tende

e nelle bandiere fluttuanti sul nostro capo. L'uno dei so-

natori, quello della chitarra, in un languido abbandono da

ispirato, canta e suona insieme: I'altro, stretto al mandolino

come un padre che si cela fra le braccia e sotto le guance
un tenero pargoletto, ne cava suoni agili e nervosi con una

mano evidentemente scaldata dal sacro fuoco dell'arte.

Eravamo nel paese del sole e del canto!

Ma le rive non eran solo quelle : si estendono quanto il

golfo, e in quell'arco come di immenso anfiteatro, per chi

sappia trovarvele, palpitano mille voci e parole e visioni e

figure: tutto'sta a sapere e ricordare. - Tra un pispiglio

e 1'altro del mandolino, che poco discosto martellava le sue

1906, vol. 4, fasc. 1353. 20 25 ottobre 1906.
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ultime note d'argento, tentai di spiare la capacita storico-

archeologica di qualcuno piu appariscente de' miei colleghi

di viaggio. Ma vidi che si rimettevano volentieri al Baede-

ker, il vangelo dei viaggiatori. 11 mandoline cesso e 1'atten-

zione dei gitanti tutta si ridiffuse nel panorama. Si formo

un gruppetto e si voile il cicerone, senza badare che sotto

gli occhi avevamo tutto un mezzo mondo di reminiscenze

elassiche, e il bagaglio d'un cicerone era troppo scarso e

fragile per un si alto viaggio.

La, quella punta, da cui paiono strappate a forza Pro-

cida e Ischia, e il capo Miseno. Ricordate il famoso trom-

bettiere di Enea, quo non praestantior alter? - - E proprio

lui che ebbe 1'onore di lasciar il suo nome a quel promon-

torio, come vi avea prima lasciato tragicamente la vita.

Si contenta di poco la gloria umana, qualche volta!

Un tempo c'era un porto ampio e sicuro, dove, al co-

mando d'una flotta sostava Plinio, il vecchio, quando, il

79 d. C., con nembi di ceneri e di lapilli il Vesuvio seppelli

Pompei ed Ercolano. Vi rimase soffocato anche egli, il grande

uomo, fatto giovenilmente audace dall'amor della scienza

e da un nobile senso di umanita.

Piu in dentro e Baja, il cui nome vale una storia. Nullus

in orbe sinus Bajis praelucet amoenis cantava Orazio che

in fatto di ameriita non mancava di gusto. Ma di essa non

rimane che quasi solo il mormorio dell' onda, la quale

con mesto assiduo ritmo batte e corrode 1'ultime ruine. Non
resta che cenere della gran fiamma di passioni e di vizi che

arsero quella terra di piaceri e che le meritarono da Seneca

il nomignolo nudo e crudo di: diversorium vitiorum! -

albergo dei vizi .

Pozzuoli, Guma, stufe di Nerone, laghi, vulcani spenti,

terme, grotta della sibilla, eccole la, son tutte orme d'una

potenza che fu, ricordi di forze e di grandezze tramontate.

Che dire d' Ercolano e Pompei, dall'altro lato di Parte-

nope bella? Voi lo sapete: i loro nomi sono scolpiti a ca-
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ratteri di lava ardente. Lo scheletro della citta di Pompei
rimessa a luce dopo secoli di seppellimento, nella muta

e funebre sua desolazione e un ricordo e un monitor lo

sanno Faltre piccole citta superstiti. Seminate anch'esse

tra il verde, alle falde del fosco tiranno, si direbbero come

prostrate ai suoi piedi, in atto d'implorar grazia e merce.

L'otterranno ?

Castellammare ha invece 1'aria d'un'emancipata, che nella

copia delle sue acque ed industrie navali si ride del suo

pericoloso vicino. Nella stagione dei bagni soprattutto essa

ride e folleggia.

Segue la penisola sorrentina, seminata di biancbe citta

tra gli aranci e gli olivi, frastagliata di lucidi seni e marine.

Si allunga quanto piu puo come per stringere il meraviglioso

anello del golfo, di cui Capri e la gemma. Quaute ville,

quanti giardini in questo braccio fiorente!

Le ville! Questo nome (di attualita, se altro mai, in

agosto) ci conduceva difilato al ricordo delle ville romane

antiche, di cui questo golfo, tutti lo sanno, era seminato

e fiorito. Nel giro ideale delle rive avevamo fatto il giro reale

del battello ed ora si era di nuovo al punto di partenza.

Ai giorni di Roma imperiale
- ricomincio il cicerone -

i Ro-

mani, come e noto, non peccavano piu tanto di austerezza,

a dispetto delle ombre severe ma lontane dei Gatoni e dei

Fabricii. Baja, Miseno, Guma, Pozzuoli erano giardini di de-

lizie destinati a fornire i fiori d'ogni piacere alle piu grand!

famiglie di Roma Gesarea. 1 Cesari stessi, fiori illibati, se

altri mai, d'innocenza e di continenza, vi ponevano il loro

soggiorno estivo e le loro orgie. Tiberio informi e la sua

gran villa di Miseno e le altre dodici di Capri.

Dei grandi nomi chi non ricorda L. Lucullo, strenuo in

imprese guerresche non meno che nelle culinarie? Si sa che il

vincitore di Mitridate, il conquistatore dell'Armenia, sapea
tra una battaglia e Faltra mettere in ischiera ariche falangi di

bottiglie o, se piace meglio, di anfore, e armar dei ban-
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chetti che meritarono di passare alia storia e salire alia

dignita dell'antonomasia. Anche la fama delle sue ville sfido

i secoli, tanto che Cicerone parlando d'esse e delle altre

di Baja, di Pozzuoli, senz' altro le battezzo bajana et

puteolana regna . Regna! avete inteso ? Gome siam lon-

tani dal modesto campicello di pochi jugeri di Cincinnati

e di Regolo, dalle rozze case villerecce di M. Catone e

di Scipione 1'africano ! tempora, o mores avrebbe po-

tuto esclamar Cicerone se allora gli fosse tomato conto far

della filosofia! Ma il vincitore di Cartagine ci guadagno.
Le sdegnose parole ingrata patria non avrai le mie

ossa avrebbero echeggiato si alto e si a lungo se invece

del rozzo e squallido sasso del suo sepolcro, nel tuguria

campestre del vicino Literno, fossero state incise sui marmi

sontuosi, tra gli stucchi e gli ori opulenti d'un regno ^

di Baja o di Pozzuoli?

Ma fu enfasi quella di Cicerone o verita? lo non lo so;

quel che e certo si e che le ville antiche erano adorne

di mosaici, di fontane, di dipinti, con triclinio, con esedra,

con bagno, viali ombrosi, grotte, statue, opere d'arte. Ne-

basta: colle ville v'erano sontuosi palazzi, orti, terme, pe-

schiere: an che peschiere, a dispetto del mare che era a un

passo e di Nettuno suo re. E che pesci e che murene!

Gia sapete che i Romani del tempo erano ghiotti e matti

delle murene, e sarebbe tutta una farsa da ridere a ricordar

le tenerezze e gl'idillii di quegli uomini di ferro con quei pesci

snelli e flessuosi. Ortensio, con tutta la toga e la gravita di

grande oratore romano, sdilinguiva per una murena, cre-

sciuta da lui in un vivaio delle sue ville di Baja, e quando r

soggetta anch'essa al comune fato. gli mori, fu inconsolabile

nel suo dolore, e le dedico il tributo delle sue piu dolci la-

grime.
- Antonia, moglie di Druso, aveva anch'essa una pre-

diletta in quel medesimo vivaio. Protettrice munifica, un bel

giorno Fadorno di due vistosi pendenti. Fu 1'apoteosi della

umile murena che divenne celebre dentro e fuori del suo

Jiquido elemento. Narrano le storie che fin da Bacoli veni-
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vano a lei tributi e pellegrinaggi di ammirazione !
- E a pro-

posito di Bacoli non e da omettere che, nella villa di Do-

miziano, i pesci avevano tutti il loro nome, e chiamati.

guizzavano docili verso la superficie, a far capolino dall'acqua

a lambir la mano del loro protettore.
- Povera innocenza ingannata! Con un granello di di-

scernimento in capo e con un po di gentilezza in cuore,

quei pesci si sarebbero mai prestati all'omaggio di chi umano
con loro, era piu che belva cogli umani?

E ora? - cbiese 1'amico mio e non della ventura, col-

1'accento malinconico del rimpianto.
- E ora, tutto e finite - Su quelle come sulle altre ville

di Miseno, di Baja, di Puteoli, di Posilipo, di Napoli, d'Erco-

lano, non c'e che silenzio e polvere. Su tanta maesta ro-

mana cresce 1'erba e le ortiche, passeggian le serpi e le

lucertole o anche, nei ruderi sopraffatti dall'onde corrodi-

trici, abitano i crostacei in fondo al mare *.

Volete sentirlo in poesia? E il mestissimo cantore della

ginestra che sospira, guardando dove un giorno fu Ercolano

e Pompei.

Quest! campi cosparsi

Di ceneri infeconde e ricoperte

Dell' impietrata lava

Che sotto i passi al peregrin risuona.

Dove si annida o si contorce al sole

La serpe, e dove al noto

Cavernoso covil torna il coniglio,

Fur liete ville e colti,

E biondeggiar di spighe e risonaro

Di muggito d'armenti
;

Fur giardini e palagi

Agli ozi dei potenti

Gradito ospizio, e fur citta famose

1 lucent in littore scrive il Capaccio (Hist. neap. c. XIV) acdifieio-

rum fragmenta, qtiae romanam majestatcm pracseferunt , abierunt in sno-

pulos crustatis inscium generibus liabitutos Cf. (pag. 16) la pregevole
Memoria del Taglialatela : La villa dell' Itnperatore Tiberio in Miseno Na-

poli, tip. R. Universita, 1906, da cui attingemmo le altre notizie delle ville.
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Che coi torrent! suoi 1'altero monte

Dall' ignea bocca fulminando oppresse

Con gli abitanti insieme.

Or tatt' intorno

Una ruina involve...

Una ruina involve! oh! non sentite il vasto crepitio

della ruina che precipitando a furia, tutto abbatte e incalza

e schiaccia?

Una ruina involve

Dove tu siedi, o flor gentile, e, quasi

I danni altrui commiserando, al cielo

Di dolcissimo odor mandi un profumo
Che il deserto consola.

Del deserto per noi non c'era ombra; in quell' istante

anzi ci sorrideva Sorrento dirimpetto, dove toccavamo col

battello
;
Sorrento luminosa tra il verde de' suoi aranceti,

la cui fragranza per un momento raescolandosi all'odore

immaginato della ginestra, davvero ci console. Ma breve fu

la sosta, e rimessici in rotta, via come frecce, navigammo,
verso il termine del nostro desio.

L' isola era la a un passo, placida e chiara nel sorriso

d'una giornata superbamente estiva. Sgombrati i vapori, si

coloriva e s' inquadrava in un magnifico sfondo d'oro, in

tutto il puro contorno delle sue linee capricciose. Parea

fiorita allora dal grembo dell'onde. All' appressarci pero,

il primo aspetto m'ebbe dell'aspro e del rude: rupi im-

mani e scoscese, alture ripide e brulle; parea phi uno

scoglio che una dimora. Era la corteccia scabra che chiude

il frutto : la scoria che nasconde la gemma. Ci si dovea met-

tere il piede per veder tra quelle rocce paurose e nude,

come a im tocco di fata, brillare splendori e delizie.

La Grotta azzurra: ecco la magica parola, 1'attrattiva

gentile che sopra le altre da aJ]' isola di Capri un'aureola
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di bellezza incantatrice ! Non lo direste il titolo d'un rae-

conto di fate, un capitolo da romanzo o da poema? In ve-

rita, a quanto dicono, fu un poeta a scoprirla, dopo secoli

di oblio, e bisogna pur riconoscerlo, nessuna piu degna

scoperta potea occorrere a un poeta, a questo infaticato

navigatore dei mari azzurri dell'ideale. Ma il nome non e

poetico: vale quello che dice: una grotta di azzurro!

Quando il battello si fermo, la grotta non appariva.

Dove e la grotta, dove 1'azzurro? Immense rocce calcaree

ci si paravano dinanzi; rocce, ma non grotte, ricche di

squall ore, non di azzurro. L'idea dell'azzurro in quel mo-

mento ci premeva e c'incalzava da tutti i lati. Ma che vale

contro le rocce dar di cozzo ? Se le fotografie rappresentano

la grotta in un modo, essa e fatta in un altro. L'ingresso cioe

alia grotta non e che un foro appena visibile, tanto che a var-

carlo colla sottile-barchetta conviene profondersi in un bel-

1'arco di schiena, come in omaggio alia potenza misteriosa

che quivi regge. Ma intanto in quel breve pertugio dicono

che sia la salute e la vita. Per esso e con esso il raggio

diurno elabora Finatteso spettacolo; senz'esso cesserebbe

anche 1'attrattiva che nasce daH'originalita del varco.

L'inchino ossequioso seguj tra piccoli scoppi di risa,

ma che subito si estinsero nel buio vasto, dove, rialzato il

capo, ci parve di ritrovarci. E 1'azzurro? In quel primo mo-

mento non altro che tenebre; ma la barca va, s'inoltra

verso gl' intimi recessi, e allora solo, rivolgendo lo sguardo
verso la luce d'ingresso, ci si spiega sott'occhi... il mira-

colo! Vediamo la nera chiostra illuminarsi come per incanto,

e in una profondita cavernosa della terra vediamo accendersi

un lembo di cielo. E tutto un purissimo specchio ceruleo

quel che ci palpita sotto gli occhi e mormora ai fianchi della

mobile barchetta e contro le asprezze immote della roccia.

Uno specchio non languido, non monotono, ma variegato

di tinte e sfumature or d'un glauco denso or d'un tenero

opale, sotto la virtu avvivatrice del raggio esterno, a cui

ogni gocciolina di quell' acque rinchiuse par che attinga
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una mite sua luce propria. Di quei riflessi si rischiara la

cupa volta della grotta e se ne riverberano pittoresca-

mente gli stallattiti, che pendono dall' alto come spenti

e rugginosi candelabri. Si avverte allora Fampiezza del

vano. Dall' angusto varco non si direbbe : ma la grotta

e ampia. Fu scritto di arcate solenni come di cattedrale

e 1'immagine non sembra al tutto impropria: tanto piu che

quell'azzurro del pavimento fa ripensare ad occulte vetrate

gotiche, attraverso cui il raggio diurno si colora e dipinge il

suolo : e quei seni e ridotti oscuri che s'incavano al fondo

danno 1' idea della sacra penombra dove un nume invisi-

bile lavora nel mistero la grand' opera grazie a cui, tra

tanta cupa rozzezza splende tanta gentilezza di luce. Quel-

1'acqua cerulea infatti scossa colla mano o col remo acquista

iridescenze inattese: le goccioline cadenti sembrano gemme
e il fervore di esse e tutto un tremolio -d'argento. Meglio

ancora se tutto un corpo vi si immerga. E li pronto a questo

scopo un giovinetto : a richiesta, in un lampo si sveste e giu di

volo come un pesce. Nell'ombra perenne della grotta Facqua
e gelida anche d'agosto ;

tanto maggiore quindi e il biso-

gno che il fanciullo prova di agitarsi di braccia e di piedi :

e lo spettacolo cosi e perfetto. Gome il pesce che guiz-

zando vibra lampi argentei, quei corpo agitandosi brilla in

tutte le sue membra di trasparenze perlacee, riveste un

mite candore d'avorio che pare una visione. - Eppure 1'occhio

torna piu volentieri allo spettacolo d'insieme, spettacolo fan-

tastico dove colle cose piu aspre e nidi s' accoppiano e si

fondono le cose piu gentili ed eteree. In fin dei conti e

una grotta che ride, una notte che brilla, un ammasso di

rocce che chiude un lembo di cielo ridente, un caos d'an-

fratti, di rupi frastagliate, di sassi angolosi ed irti che na-

sconde un'armonia di luci tenere, di colori brillanti, d'acque

vivide d'argento e di zaffiro. Oh che si vuole di piu per

dare al visitatore 1' illusione d'una grotta di fate ? Chi vi

entra con un po' di sentimento del bello, se ne sente scosso,

assorbito, inebriate
;
starebbe a contemplare nel silenzio
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d'una estatica ammirazione, se non fosse per la loquacita

importuna e interessata dei barcaiuoli che piu che all'ar-

gento delle acque badano e si preoccupano di quello delle

borse. Oh la volgarita del vile metallo !

Ripresa la via dell'uscita e rivarcato salvi ed incolumi

lo stretto passo, eccoci nella piena luce del giorno, cioe

del sole di mezzogiorno che arde e folgoreggia dal bel

mezzo della costellazione del cane. La lotta contro 1' incon-

tentabilita grossolana del barcaiuolo ci richiama alia bas-

sura di questa vita di miserie, dove si ha pur bello di solle-

varsi nelle regioni serene dell'ideale: si casca giu quando
meno si pensa. E che la vita anch'essa e un po' una grotta

azzurra. Guai a lasciarsi lusingare a tener troppo fissi gli

occhi su quel po' di ceruleo che ci sorride
;
basta un niente

per dar di cozzo contro una punta, contro un angolo spor-

gente, dei tanti ond'essa e irta, per essere bruscamente ri-

chiamati alia grigia realta delle cose!

L' incanto era finito, il battello si mosse e in poco d'ora

ci ritrovammo allo sbarco della marina grande . All'agile

moto del vaporino succedeva il faticoso salire della car-

rozza, che su per 1'erta polverosa e biancheggiante, dalla

spiaggia ci porto a ridosso dell' isola. Qui trovammo Capri,

la bianca cittadina, quieta e raccolta nella sua pace meri-

diana.

(Continua)



R IVISTA BELLA STAMPA

I.

L'lNNOCENZA DEI CRISTIANI NELL' INCENDIO NERONIANO.

E noto a tutti lo strepito che desto, la polemica che accese,

non sono molti anni, 1' infelice libro del prof. Carlo Pascal, che

faceva i cristiani rei dell'incendio di Roma. Di tutta quella
vivace polemica il nostro periodico dava un riassunto, accompa-

gnato dalla copiosa bibliografia che vi si riferiva, sino dal 18 gen-
naio 1902 (serie XVIII, vol. V, p. 176 ss.). Di poi, anche rattie-

pidito il fervore della polemica, altri scritti seguirono, ripren-

dendo sotto diversi rispetti la questione e riuscendo per tutti i

lati a confermare la conclusione favorevole ai cristiani. Fra tali

scritti, per citarne uno solo dei piii recenti, e notabile non per

mole ma per valore intrinseco, 1'opuscolo di P. Allard i del quale
demmo un breve cenno nel nostro quaderno del 21 luglio pas-

sato (quad. 1346, p. 226).

Questo opuscolo e piu che bastevole alia piena confutazione,

non solo del libro del Pascal, noto all'Allard, ma anche di un
altro studio piu recente, del quale egli non ha potuto tener

conto, e che forse apparira appena degno di considerazione ad

uno storico serio. E questo lo scritto di un Raffaele Ottolenghi,

che la Nuova Antologia non disdegnava di accogliere tra le sue

1 P. ALLARD. L'incendie de Borne et les premiers Chretiens, in Revue

des questions historiques, 1903, LXXIII, 341-378
; ristampato in opuscolo a

parte (Paris, Bloud 1904), e tradotto col titolo L'incendio neroniano e i

primi cristiani (Roma, Desclee, 1906). V. anche A. Roviglio. L'incendio

di lioina e la persecuzione neroniana dei cristiani. Reggio Emilia, 1905.

- L 'incendio di Roma dell'anno 64, in Nuora Antologia, 1 settembre 1904.

p. 68-80; indi a parte, in Voci d'Oriente. Studi di storia religiosa. Vol. I,

Firenze, 1905. Nell'anno stesso che usci Farticolo dell'Ottolenghi (1904), Gu-

glieluio Ferrero in una conferenza tenuta a Milano proponevasi, invece, di

dimostrare che la causa delPincendio era stata una congiura giudaica, e

che per intramessa di Poppea era stata sviata la giustizia e aizzata contro

i cristiani.
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pagine, e che veniva di poi ripubblicato a parte ;
dove 1'autore

- il quale deve ben conoscere, per usar una sua frase, gl' ina-

cerbimenti del carattere semitico - - torna ad accusare i cri-

stiani, come nulla si fosse detto finora su tutta questa quistione.

Ed egli si fonda appunto su ragioni psicologiche, cioe dedotte

dallo stato di animo dei primitivi cristiani, e segnatamente di

S. Paolo che a Roma come ad Atene si inacerbiva vedendo

la citta piena di idoli
; sicche, mosso anche dalla nostalgia

del suo ambiente siriaco e dai suddetti inacerbimenti del suo

carattere semitico avrebbe con la sua predicazione aizzati i

fedeli all'odio, al fuooo e al sangue contro la grande Babilonia.

Quindi 1'Ottolenghi trova a capo di tutto cid un complotto ,

trova che un sistema abbia presieduto all' incendio, diretto a

rivolgerlo sovratutto contro i templi e le cose piu sacre e ve-

nerabili dell'antichita e della tradizione \ Insomnia egli ricanta,

nel tono medesimo, anziancora piu stridente, la canzone medesima

del Pascal, con le stesse gratuite supposizioni del fatto, e di piu
riversandone la maggior colpa sopra S. Paolo. Sicche noi possiamo

dire, come delle asserzioni del Pascal scrive 1'Allard, che qui si

ha un romanzo storico invece di una storia .

Ma il vizio inescusabile di questi metodi e di questi ragio-

namenti e non solo di aver ignorato appieno lo spirito e la vita

di quella primitiva comunita di fedeli, ne avere studiato il Van-

gelo e 1'Epistole di S. Paolo, che erano certo le fonti della pre-

dicazione apostolica e percio deH'istruzione di quei prinii cristiani;

ma piu ancora di avere, violando il criterio storico, male inteso

e peggio proposto il problema. Quindi non he poteva essere se

non insussistente e capricciosa la soluzione.

Questo e cio che ha posto fuori di ogni dubbio, con metodo
affatto oggettivo e senza relazione a polemica, un erudito scrit-

tore, Attilio Profumo. Egli si e fatto veramente specialista

in questo punto di storia e dopo lungo studio, indefesse ricerche,

pazientissime arialisi ce ne ha dato un'opera sotto ogni rispetto

poderosa un venerabile in folio di quasi ottocento pagine
-

dal titplo ben comprehsivo, ma non improprio : Le fonti ed i

tempi deW incendio Neroniano l
. L'opera non e certo un libro di

gradevole lettura da percorrere nelle ore di spasso, non e neppure

1 PROFDMO ATTILIO, Le fonti dell' incendio nerouiano. Roma, Forzani,

1905, 4, XI1-748 p. L. 20.
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opera di letterato o di stilista
;
e anzitutto studio di critico, ne

solo intorno al suo soggetto principale, ma a tante altre que-
stion! che a quello si riferiscono; e insieme una raccolta e

un'analisi di document!, con frequenti e non brevi digres-

sion! come dice 1'autore stesso al suo lettore (p. 5) ;
cio che

ne porra a pruova mirabile la perseveranza, la pazienza : quindi
mostra non solo gravissimi difetti tecnici, di composizione e di

stile, come altri ha notato prima di noi anche con troppa insi-

stenza, ma altresi qualche non piccolo abbaglio ;
che fa tanto piu

maraviglia tra quella copia di erudizione. E con questo occorrono

parecchi altri lati manchevoli, sopraltutto nel lungo e intricato

processo delle sue analisi critiche e conclusioni storiche; sicche

non sempre n'esce 1'animo pienamente appagato.

Con tutto cio e con quel di piu che si potrebbe facilmente

trovar di difettoso in un'opera di tanta lena e di tanta mole,

essa e, come suol dirsi, un'opera destinata a rimanere: e rimarra,

come gia osservammo altra volta di passaggio, quale fonte di

consultazione, che non dovra essere trascurata da nessuno che

voglia farsi a trattare seriamente questo argomento.
Ne siamo noi i primi in questo giudizio; giacche, sebbene

avessimo in ammo di fame subito un'accurata recensione, ap-

pena ci venne nelle mani il poderoso volume, fumrno condotti

a ritardarla, anche troppo, per questo desiderio appunto di avere

miglior agio e tempo da esaminarla, agio e tempo che non ci

era facile di trovare per una opera cosi voluminosa intorno ad

un soggetto tutto particolare. Gosi avemmo almeno il vantaggio
di sentire i giudizi della stampa periodica, particolarmente stra-

niera; la quale fu unanime, pure notando i difetti del libro, a

riconoscerne il merito singolare, e a darne vive lodi al critico mo-

desto e operoso. E a noi pare che il Funk, uno dei critici piu

rigidi e sottili, esprimesse il comune consenso, quando chiudeva

la sua benevola rassegna con queste parole, che 1'opera merita

ogni attenzione, segnatamente per gli storici, i filologi, i giu-

risti '.

1
Theologisclie Qiiartalschr. (Tiibingenl906), p. 313. Diamo qui, per via di

es., anche il giudizio di J. WITTING nella Rom. Quartalschr. 1-2, 1905, p. 92 s.

Non e una semplice investigazione sul tema proposto... ma un'opera della

eritica storica oggettiva, con teoretiche investigazioni e pratiche applicazioni
ad un fatto concrete d' importanza mondiale. Chi dunque vuole imparare come
si proponga e si determini un problema storico, come si cerchino le fonti,

come si dividano aggiustatamente, si analizzino, si adoprino, si esauriscano,
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Onde su cio noi esitiamo a con venire in tutto con un austero

censore, segnato U. M., il quale nella Rivista storico-critica di

scienze teologiche affermava come generalmente i recensionisti

dell'opera del P. si sian visti nella necessita di ricorrere a fra-i

generiche di poco o nessun valore
;
mentre per altro rico-

nosce egli pure che 1'opera merita d' esser letta e studiata

come una miniera inesausta di intuizioni sicure, di analisi erudite,

le quali rischiarano non solo la questione particolare dell' in-

cendio, ma una quantita di question! connesse .

1

Anzitutto, usa ogni cura 1'autore a ben porre e determinare

il problems, che il Pascal prima, e poi altri susseguenti scrittori

avevano spostato, volgendosi a discutere della capacita o inca-

pacita dei cristiani ad essere incendiarii
;
e cio posto, quale sia

1' interpretazione da dare al notissimo passo di Tacito (Ann. XV,

44), perche si abbiano a dire incendiarii o non incendiarii i cri-

stiani. Nel che vi e certo AelYapriorismo, e con questo un proce-

dere per argomenti soggettivi e psicologici alia soluzione, sicche

essa non puo riuscire criticamente certa e positiva. Allora hanno

campo, anche nei critici che si danno per i piu spassionati,

quelli che il Profumo chiama giustamente i due grandi nemici

degli studi storici, e sono due capi diversi di preconcetti che

occupano 1'animo dello studioso e ne intorbidano il giudizio: i

primi provenienti dal periodo di civilta stessa in cui siam

nati
;
onde il fenomeno di giudicare le epoche lontane e dal

lato morale e dal lato psicologico e dal lato di credibilita e ve-

risimiglianza, sulle bilance dei nostri giorni, delle nostre psichi,

del nostro io
;

i secondi quelli che nascono dalla coltura let-

teraria e scientifica ricevuta in gioventu e nel corso della vita (p. 5).

Occorre dunque esaminare il problema storico dell' incendio dal

suo vero aspetto, lungi da tali preconcetti e con metodo ogget-

tivo: e allora il problema, secondo il Profumo, si puo esprimere

cosi : Se le testimonianze a noi giunte sono tali da permetterci

come nel loro specchio, ora
r

4turbato, ora sereno si guardino i fatti, le inten-

zioni e le conseguenze di un mondo scomparso e si giudichino a seconda dei

punti di vista storici, giuridici o politici, seguira con gioia 1'autore, dal princi-

pio fino alia chiusa del 101. Chi poi voglia conoscere i veri risultati dell'in-

vestigazione, seguendo il consiglio dell'autore, rifuggira all' epilogo gene-

rale, e adoperando i cinque lunghi indici e minuziosi, si rifara a questo od a

quel punto fondamentale, meravigliando della coscienziosita meravigliosa ecc.

1 In Eivista stor. crit., marzo 1906, p. 229.



318 L'INNOCENZA DEI GRISTIANI

un risultato dal lato documentario e critico sicuro, chi fu

1'autore del grave incendio ? (p. 4). Ma questa proposizione

composta inchiude, come ognun vede, un doppio quesito, di

cui il primo e fondamento dell'altro; onde bene si scomporrebbe
in due proposizioni semplici : l

a se le fonti abbiano valore tale

da poterci additare la causa o 1' autore dell' incendio ; 2* chi

di fatto ci additiao per autore.

Per dare una risposta adeguata al doppio quesito abbastanza

complesso, 1'autore paziente ricorre alle fonti, sottilmente le esa-

mina, le analizza, le discute; e da prima quelle derivate indirette,

ossia lontane, che sono Eutropio pagano, il quale afferma come in-

dubbia la colpabilita di Nerone
;
Aurelio Vittore, similmente pa-

gano, che non ne parla espressamente, ma crede Nerone capace

d'ogni delitto
; Sulpicio Severo, cristiano, che sembra propendere

per la non colpabilita; Orosio, Eusebio, Girolamo, tutti e tre

contrarii a Nerone, e ben su period ai tre primi per valore critico,

ma egualmente nulli per valore documentario; il cui lato piu

importante e quello di giovare alia migliore intelligenza dei passi

delle fonti dirette, da cui dipendono, come di Tacito e di Svetonio.

Una fonte ancora derivata, ma piu vicina e preziosissima, e

Dione Cassio Cocceiano con la sua Storia romana, pervenutaci
tuttavia in condizione frammentaria e rimaneggiata da Xifilino:

egli e buon testimonio e recisamente incolpa dell 'incendio

Nerone, in quel tratto cosi scultorio che 1' autore riporta e

discute (a pag. 21). Fonti anche piu prossime (prossimiori

le chiama il Profumo), oltre 1'epigrafe Domizianea -- che in

quanto documento uffiziale dell' incendio non motiva altro se

non il tempo: quando nrbs per novem dies arsit neronianis

temporibus sono i due maggiori storici latini dell'eta impe-

riale, Tacito e Svetonio: su essi discute e insiste piu a lungo

1'autore, mostrando quale sia dell'uno e dell'altro il valore

critico e il valore documentario, maggiore, secondo lui, in

Svetonio, niinore in Tacito, fino a credere, potere stabilirsi

che essi - - se fossero vissuti nei nostri tempi
- - sarebbero

divenuti per i loro peculiar! caratteri, 1'uno, Tacito, un novello

Vico, 1'altro, Svetonio, un novello Muratori : della quale ipo-

tesi futuribile non sappiamo noi che cosa vogliano pensare i

critici positivi; ma ne dovranno dire almeno che non puo sta-

bilirsi ... storicamente.

Ma lasciando star questo, su cui non vogliamo davvero insi-

stere egli e certo che nessuno dei due chiama in colpa dell'incendio
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i cristiani ;
ma Svetonio, senza dubbio alcuno, Nerone : planeque

ita fecit (Nero); incendit Urbem tarn palam... e Tacito conqualcbe

dubbio, come appare da tutto il contesto della narrazione, e non
dalle sole parole: forte an dolo Principis incertum est (nam

utrumque auctores prodidere). In queste ultime Tacito allude,

secondo il Profumo, alle due versioni: 1'una ulliciale, cbe attribuiva

1'incendio al caso, I'altra, cbe noi diremmo popolare, la quale

attribuivalo a Nerone: la prima, naturalmente, era la sola accre-

ditata dall'imperatore e dai suoi
;
I'altra favorita dalle circostanze

del fatto, quale e descritto dai testimoni piu fededegni e da Ta-

cito stesso.

Gontro cio, il ch. Ramundo nella sua critica del Profumo l os-

serva, che gli auctores sono gli storici, non la versione officiale
;

ma questo, pare a noi, non toglie forza aH'argomento, potendo
benissimo la parola auctores (cbe qui vale quanto il nostro

scrittori
) significare e gli atti ufliciali e insieme gli storici da

essi dipendenti. Certamente a questi mostra di dare assai poco cre-

dito lo storico, perche diversamente noi diremo con le parole

del Ramundo non avrebbe mostrato cosi chiaramente, come

fa, d' inclinare per la versione opposta, per la colpevolezza di Ne-

rone . Questa inclinazione, o piuttosto personale persuasione,

dello storico latino ci appare altresi da un altro passo degli

Annali (XV, 67) affatto decisivo, dove riportate le liere parole

di Subrio Flavio, tribune del pretorio, a Nerone : Odisse coepi,

postquam parricida matris, et uxoris... et incendiarius extitisti
,

Tacito, contro il suo costume, dichiara non essere quella mera

rettorica, ma le proprie parole del tribune (Ipsa rettidi verba);

indi soggiunge di proprio: Nihil in ilia coniuratione gravius au-

ribus Neronis accidisse constat, qui ut faciendi sceleris promts,
ita audiendi quae fecerat, insolens erat . La quale riflessione dello

storico conferma la gravita enorme dell'accusa, scagliata in faccia

al tiranno da un tribune di quei pretoriani, cbe erano gli intimi

e fedeli custodi della Corte imperiale.

Qui 1'autore entrando in una parte del suo studio che e ve-

ramente originate, mostra come non corrisponda punto alia realta

1 G. S. RAMUNDO, Nerone e 1'incendio di Tlonid, in Arch, di Soc. L'oin.,

di stor. pair. 1905, III-1V, p. 361. In queslo articolo, per altro sereno e

sensato, il Ramundo, mentre difende Nerone. ammette pienamente 1'inno-

cenza dei cristiani: sostiene 1'incendio easuale, ma piu per ragioni intrin-

seche e jsoggettive, che per testimonianze storiche positive.
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la scuola critica delle fonti antiche, fondata neila supposizione
che gli storici antichi si valessero di una fonte unica, o almeno

principals, scegliendola e seguendola con poca o niuna critica,

senza recarvi quasi modiflcazione scuola iniziata dal Ranke

rispetto agli autori medievali, poi estesa dal Nissen alia storia

romana nel suo famoso studio su Tito Livio, e appresso con-

fermata da altri con 1'esagerazione del concetto letterario che ave-

vano gli antichi della storia. II che da lui assodato, com' egli dice

a ragione, pienamente, e piu che ragionevole 1' insistere che fa

nell'epilogo generale (p. 711) in quel grave ammonimento, del

non potersi cosi alia leggera e comoda, espungere, correggere,

prescegliere, dare dell' inverisimile ecc. a cose da loro riportate...

anche se a noi non sia dato di poterli valutare od addirittura

di poterli comprendere ; cio che del resto potra esserlo di poi

dal concatenarsi di piu attenti studii... II che, inteso con discre-

zione, e troppo giusto; laddove ci pare meno esatto il lodare e

quasi 1'opporre Yipercritica negli studii tutti ed in ispecie negli

storici alia placida tradizionale critica dei nostri padri .

'La critica mm e ne vecchia ne nuova, ne alta ne bassa: e una

sola, %senza particelle aggiunte, senza epiteti : e la critica.
'

E'coii Taiuto di essa appunto, il Profumo va ricercando le

fonti prime e coeve, a cui attinsero anche Tacito e Svetonio;

mostrando per lunghe e ben sottili analisi critiche, che sono

tre, e tutte e tre concordi in accusar Nerone: Plinio il vec-

chio (22?-79), Cluvio Rufo che scrisse ai tempi di Vespa-
siano e Fabio Rustico suo contemporaneo. Di questo ultimo

egli ritiene scarso il valore per 1'animo avverso a Nerone, inop-

pugnabile quello di Cluvio Rufo quando accusa Nerone, di cui

era intimo, e piu ancora quello di Plinio, sufficiente anche da

solo alia determinazione storica. Le testimonianze di Cluvio e

di Fabio sono dedotte da analisi critiche, ma quella di Plinio

da testi esistenti e decisivi, quale e quello della sua Storia

naturale, di cui tanto piu efficace appare la testimonianza, a di-

mostrare la persuasione dello scrittore, quanto meno poteva
sembrare opportima cola dove egli, parlando di alcuni alberi,

scrive (prima del 77 d. C.) che duraverunt... ad Neronis incendiar

qnibus cremavit Urbem (XVII, 1,5); onde qui nulla si puo repli-

care in contrario.

Ne solamente dalla concorde testimonianza degli storici, si

argomenta 1'autore di provare reo dell' incendio Nerone, ma altresi
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dalle circostanze dell' incendio stesso narrate da loro : aggirarsi

di uomini briachi che attizzavano 1' incendio, con minacce ne

proibivano 1'estinzione, si gridavano mandati dal principe; inerzia

della soldatesca tanto numerosa in citta, la quale avrebbe tosto do-

vuto accorrere a spegnere le fiamme, o almeno impedire i peg-

giori disordini ;
e il minimo di forza armata montava, second o

il Profumo, da venticinqne a trenta mila uomini; il rinascere

dell' incendio in altra parte della citta, 1'assenza di Nerone da

prima, e poi la voce ch'egli cantasse sopra la sciagura dell'Urbe,

come sulle rovine di Troia, voce o leggenda cbe al Profumo

e ad altri non appare infondata, ne sotto il rispetto storico ne sotto

quello psicologico. Ma su queste prove noi non vorremmo in-

sistere troppo, giacche altre si possono mettere in dubbio, es-

sendo noto che qnando una calamita pubblica getti lo sgomento
in una citta, vi corrono facllmente e vi ottengono credito le

voci piu strane, come gia osservava il Coen e piu recentemente

il Ramundo; altre poi si possono facilmente ritorcere, come la

circostanza dell'assenza di Nerone e il suo pronto accorrere, e

Fandare attorno egli stesso, anche di notte, incustoditus, e

simili. Del resto riconosce anche il Profumo stesso, col Coen

che gl' indizi allegati dai sostenitori... sono contraddetti da

indizi opposti gravissimi (p. 168).

E di questa confutazione o ritorsione abbiamo un esempio
nel citato articolo del Ramundo, alle cui argomentazioni non si

puo qui negare il loro grado di probabilita, e a volte di certezza,

sebbene anche il Ramundo lealmente confessi, riportandosi allo

studio del Roviglio, che diversi indizi hanno valore soggettivo
e qualcuno si potrebbe anche ritorcere con facilita

l
. Tuttavia

il Ramundo e persuaso che presi tutti insieme danno la certezza

morale dell' innocenza di Nerone; e piu innanzi con tutta la sin-

cerita egli scrive: lo oserei affermare che Nerone non solo rion

ebbe colpa alcuna in quell' immane disastro, ma che non co-

nobbe e non compi mai il dover suo cosi bene come allora, e

altri al suo posto poco o nulla avrebbero saputo far ineglio
2

.

II che non e dir poco, e fara certo crollare la testa al nostro

paziente erudito, meditando sopra i due grandi nemici degli

studi storici, specialmente di quelli critici !

1 Loc. cit. p. 369.
1 Loc. cit. p. 376.

1906, vol. 4, fasc. 1353. 21 26 ottobre 1906.



L JNNOCENZA DEI CR1STIANI

La seconda parte dell'opera tratta del nesso tra il fatto del-

1'incendio e la persecuzione che segui. A stringere il molto poco,

dacche troppo gia ci siamo dilungati per una breve recen-

sione, il Profurno non ammette che un nesso indiretto, ap-

parente, in quanto Nerone, per divertire 1'attenzione da se

e dalle gravissime accuse che pubblicamente lo aggrava-
vano abolendo rumori, come parla Tacito 1'avrebbe stor-

nata sopra la setta nascente e gia assai numerosa dei cristiani,

avuti per gente ignobile e detestata. Ma non gia li ebbe processati

o condannati quali incendiarii, com'e 1'opinione di molti, bensi

sotto la triplice accusa, a cui si riferiva Yinstitutum di Tiberio,

chiamato poi forse da' cristiani (come da Tertulliano) institutum

Neronianum : cioe delitto suntuario (contr<) le leges sumptua-
riae concernenti delitti comuni), delitto di sacrilegio od offesa

della divinita (contro la lex lulia de peculatu] e delitto di lesa

maesta (contro la lex lulia de maiestate).

Gosi in questa parte crede il Profumo documentariamente

accertato che non vi fu mai, per 1'incendio del 64, processo

alcuno contro incendiarii, ne pagani ne cristiani; diversamente,

se vi fosse stato processo qualsiasi, la versione ufficiale (Ada etc.)

e 1'ufficiosa (letterariamente, cesarea, cortigiana ecc.) non sarebbe

stata cosi ferina nell' evento fortuito
, espresso ancora oltre cin-

quant'anni dopo nel forte di Tacito. Ne le frasi ambigue del subdi-

dit reos e dell' haudperinde (altri proinde), crimine incendii quam
odio generis humani bastano ad accertare il nesso tra 1' incendio e

la persecuzione, potendosi la prima voltare semplicemente sot-

topose a processo , 1'altra non gia... ma bensi
,

invece di

non tanto... quanto , che e la comune versione escludendo

con cio ogni processo e condanna in crimine incendii. Ma per

quanto erudita e minuziosa 1'analisi del Profumo non ci lascia

qui pienamente persuasi in ogni punto, come segnatamente nella

esclusione del iudicium coniunctum supposto ignoto del

tutto ai Romani. Ad ogni modo, Tacito e 1'unico autore che

mostra di connettere 1'incendio con la persecuzione; di che,

secondo noi, tutto il suo contesto appena lascia dubbio. l

1 Ecco il testo di Tacito (Ann. XV, 44) : Sed non ope humana, non lar-

gitionibus Principis aut Deum placamentis decedebat infamia, quin iussum

incendium crederetur. Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaesi-
tissimis poenis adfecit, quos per flagitia invisos vulgus Christianos appella-

bat... Igitur primum correpti qui fatebantur (siprofessavano cristiani), deinde

indicio eorum multitudo ingens, haud proinde in crimine incendii, quam
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Quanto all'Institutum Neronianum, cioe alle tre accuse (sun-

tuaria, sacrilega, maiestatica) dalla cui applicazione si sarebbero

iniziate le persecuzioni contro i cristiani inizio di fatto e di

giure, come si esprime 1'autore. ch'egli pone all'anno 65 la

trattazione del Profumo lascio sospeso il dotto benedettino Morin,

che ne rimise il giudizio ai piii competenti, 1'Allard, il Callewaert, il

Luq e altri studiosi specialist! di questo problema d'antica giuri-

sprudenza, citati dal Profumo e in parte confutati; al Funk parve

degna di attenzione, siccome contraria e alia opinione di chi

ammette una legislazione specials o un proprio editto contro i

cristiani prima o durante 1'impero di Nerone, e alia teoria del

Mommsen che ammette una semplice coercizione propria delle

magistrature romane, cioe senz'altro fondamento giuridico pro-

priamente detto che il ins coercitionis, o come ora direbbero

potere discrezionale della Polizia . Alia quale ultima opinione
che nega il sussistere allora di una o piu leggi speciali o nomi-

native contro i cristiani, si volge ora 1'opinione generale degli

studiosi, come nota lo stesso Profumo, che cita parecchie opere

e articoli di autori moderni.

A questi avrebbe potato anche aggiungere il dotto mons.

Kirsch nella quarta edizione da lui curata della Storia ecclesia-

stica del card. Hergenrother ', dove ritiene che in tutto il primo se-

colo dell'era volgare non siasi promulgata nessuna legge speciale.

e che solo imperando Traiano (98-117), si trovi per la prima
volta una procedura giuridica contro i cristiani, in quanto tali.

Ma anche siffatta procedura speciale si spiegherebbe, secondo il

Profumo, da cio che Traiano conserve inalterato per i cristiani lo

Institutum Neronianum quale ve lo aveva applicato Nerone,

mentre lo disarmo a favore dei pagani. Dal che si pud scorgere

1'importanza e la gravita della quistione, giuridica insieme e

storica, trattata certo con grande copia di erudizione dal Pro-

fumo : ma noi qui non possiamo se non accennarla. avvertendo

pero che, ad ogni modo, Nerone avrebbe fatto per primo 1'appli-

odio human! generis convicti sunt... . U^.a minuta e sottile analisi del passo

tacitiano, come di tutta la quistione dell'incendio, diversa in parecchie con-

clusioni da quella del Profumo, e stata fatta con intento polemico dal VIN-

DKX, Difesa dei primi Gristian-i e Martiri di Roma (Roma, Pustet, s. d.).

1 HERGENROTHERS, llaii'lbucli der allgemeinen Kirohengeschiohte. Vierte

Auflage neu bearbeitet von Dr. I. P. Kirxch. (Freib. i. Br. 1902). Vol. I,

p. 122. Traduz. ital. (Firenze 1904), vol. I, p. 158.
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cazione dell'Institutum di Tiberio ai cristiani, e questo sarebbe

appunto 1'editto o Inslilulum Neronianum, descritto cosi vivace-

mente da Tertulliano, e contro i cristiani conservato in vigorer

anche dopo che da Traiano fu disarmato per i pagani, porgendo
un facile pretesto giuridico alle loro persecuzioni.

La terza parte ci da VAnalisi critica dell' incendio, analisi che

e pure molto originale, benche non in tutti i punti dimostrativa. In

essa cerca il Profumo la causa dell'incendio che, secondo lui,

fu il desiderio di Nerone di rifabbricare la citta, onde passa a

investigare la possibility di calcolarne gli effetti e 1'impreve-

duto svolgimento che esso prese. Poiche, aramesso il dolus Prin-

cipis, e verisimile che 1'incendio fosse destinato solo a spazzare

quella lurida valle Labicana, che s'incuneava fra i superbi palagi

e le splendide ville, gli orti, del Principe megalomane e artista;

ma che di poi per il doppio soffiare dei venti anormali con le

regolari brezze del noto ponentino che spira in Roma nell'estate,

si mutasse in quella sciagura tremenda che ci descrivono gli

storici.

Seguono poi nella quarta parte Appunti critici sulla docu-

mentazione delV incendio e sono come altrettante appendici,

che si potrebbero chiamare delle vere e proprie monografie, tanto

sono pregne, e anche un poco irte, di svariata erudizione: la

fonte di Tacito per il XV libro degli Annali, che sarebbe diversa

dalle precedent!, cioe appunto Cocceio Nerva; il silenzio di Gio-

venale, che si vorrebbe dimostrare non alieno da spiegazioni

ne scevro di allusioni
;
ed infine la leggenda storica del canto di

Nerone, che apparisce al nostro autore tutt'altro che leggenda,
All'estremo opposto trascorre il Ramundo, il quale non vede in

questi ultimi tentativi del Profumo, come gia in quelli del Pascal,

se non vani sforz.i ;
trova vano arzigogolare su questo silenzio

di Giovenale, come su quello di Marziale : Tunica deduzione,.

egli soggiunge, giusta ed evidente e che essi ritenevano infon-

data 1'accusa di Nerone i
. E, secondo lui, anche Tacito, non

ostante la sua avversione a Nerone, non osa condannarlo espli-

citamente; e delle sue due fonti, egli dice, o Gluvio Rufo, o

Fabio Rustico, o facilmente tutti e due, attribuivano 1'incendio

al caso. Sicche egli conchiude, che noi qui abbiamo in una

forma direi quasi tipica la creazione e lo sviluppo di una leg-

1 Loc. cit. p. 387.
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genda e ritiene che ad ogni studioso spassionato risulti chiara

ed evidente 1'innocenza di Nerone, come quella del oristiani, la

casualita dell'incendio .

A leggere simili affermazioni di una sincerita cosi convinta

dell'evidenza, vien fatto di pensare quasi con qualche senso di

rammarico alia fatica improba assuntasi dal paziente erudito,

per convincere i suoi colleghi del contrario, alia giuliva sicu-

rezza con cui egli ne va esponendo i molteplici risultati nella

parte quinta con un po' di epilogo generale ,
e soprattutto

a quella conclusione trionfale, e anche alquanto arruffata, del

suo doppiamente poderoso volume: In ispeciale modo... e da

rilevarsi nettamente : Come tutto dalla rapidissima rassegna
dell'esame politico e dal cenno di esame psicologico, all' intero

complesso della critica storica e a quello fondamentale della

critica documentaria, come tutto adunque ci abbia condotto in

generale ed in particolare a dover riconoscere la piena ragione
- la verita nella vita, nel giure, negli studi storici,

- - della

documentazione dell' evo nell'affermarci unanimemente (ed ora

possiamo dirlo, che Tacito vi va annoverato in modo sicuro),

di essere stato Nerone F auctor dell'incendio .

Ma se non tutti parteciperanno alia totale sicurezza dell'au-

tore in questo e in altri punti della sua opera, tutti gli do-

vranno esser grati della nuova luce che ha recato in tante que-

stioni, e massime sulla piena innocenza dei cristiani, sui primi
inizi storici e giuridici della persecuzione, e simili, che molto

importano alia storia della Ghiesa. Gosi noi per parte nostra gli

esprimiamo tutta la nostra ammirazione per 1'immane suo la-

voro, che e uno degli sforzi, come altri disse 4

, a la fois les

plus considerables et les plus touchants, qu'on ait jamais tentes

pour parvenir a la solution d'une question historique .

1 lievue Benedictine (Janvier 1906) p. 150.
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II.

CORSO DI FILOSOFIA DEL WlLLEMS.

II D. r
Willems, professore nel seminario di Treviri avea gia

dato alle stampe nel 1889 le sue lezioni di filosofia ad uso

private dei suoi discepoli. Passati circa sei anni, copia exem-

plarium exhausta, ha voluto fame una edizione a comune uti-

lita degli studiosi, lasciandole nella sostanza immutate (p. V).

Di questo pensiero gli devono essere grati tutti gli amanti del

progresso degli studi filosofici, specialmente del clero: quanto a

noi ce ne congratuliamo sinceramente col chiaro Autore, e cre-

diamo di non ingannarci coll'affermare che e riuscito nel disegno
e non e rimasto inferiore al suo proposito. La [superiorita di

quest! lavori che, grazie al cielo, vanno sempre piu crescendo,

dovrebbe essere considerata da alcuni studiosi di oggidi, i quali

nel campo filosofico sembra che affettino di ignorare, o si per-

suadono di poter trascurare il grande movimento filosofico cat-

tolico dell'ultimo mezzo secolo. Questo atteggiamento non e giusto,

e non e davvero utile alia scienza.

II Willems invece, pur differendo dalle idee degli avversari

della filosofia cristiana, si mostra in esse versatissimo e nei loro

scritti, specialmente in quelli di coloro che sono oggi di piu in fama.

Ognuno se ne puo persuadere collo scorrere le copiose citazioni del

testo e delle note, che se hanno un difetto, e forse quello di essere

talvolta troppo copiose per un corso di scuola. Cio del resto e uti-

lissimo anche agli insegnanti, che hanno qui una maniera facile

di venire in cognizione di molti moderni trattati di filosofia,

specialmente dei corsi e dei lavori speciali piu in voga nella Ger-

mania. Copiose sono pure le nozioni storiche dei sistemi, che

tanto lume danno alia teorica. Sotto questo rispetto e interes-

santissimo il paragrafo Systemata idcalismi (p. 279 segg.) dove

per lo spazio di circa 34 fittissime pagine espone con grande
maestria e confuta i diversi sistemi del Kant, del Fichte, dello

Schelling, dell' Hegel, dell' Herbart, dello Schopenhauer, del-

1' Hartmann, del Fechner, del Lotze, del Paulsen, del Wundt e

dei neo-kantiani.

1 G. WILLEMS S. Theol. et Phiios. doct., Institutiones philosophicae.
Vol. I. continens logicam, criticam, ontologiam. Treuiris, ex offic. ad S. Pan-

linum, 1906, 8', pag. XVIII-578 p. M. 7.
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Dobbiamo nondimeno confessare che 1'abbondante materia

condensata sotto i titoli di Logica, Critica ed Ontologia diviene

in piu di un luogo soverchia, perche il ch. A. ha voluto in esse

trattare questioni che piu opportunamente si sarebbero riman-

date ad altre parti del corso ftlosofico.

Chi vorrebbe p. es. negare che le nozioni e la questione sulla

experientia externa sive sensatio (pag. 157), cosi come 1'A. la

tratta, sia troppo prematura per un giovane per nulla ancora

introdotto nello studio della psicologia? E a piu forte ragione
vorremmo cio ripetere a proposito della Idealogia (meglio potremo
continuare a scrivere Ideologic^, la cui hmga e difficile tratta-

zione (p. 249 segg.) e veramente poco adatta ai principianti. Si po-

trebbe quindi in una nuova edizione, che di gran cuore augu-
riamo presto al ch. A., rimandare senz'altro alia psicologia.

Se da una parte notiamo la soverchia abbondanza in alcune

questioni, dall'altra invece si potrebbe desiderare estensione mag-

giore in altre che sono di primaria importanza. Tale e per esem-

pio, a nostro modo di vedere, la questione De essentia ed exi-

stentia, ne crediamo filosoflco aderire, come fa FA., alia sentenza

di Soto che non la reputo res tanti momenti.

Pregio singolare di questo bel lavoro e nondimeno la scelta

delle opinioni che in genere e fatta con eccellente criterio; e

in cio 1'A. e andato con passo sicuro dietro le orme dei grandi
maestri che tutto il mondo intelligente onora. Egli, come ce ne

avverte fin dalla prefazione, ha preso a seguire quella filosofia

quae ab Aristotele, principe philosopherurn, miro ingenio ma-

gnaque pro illo tempore eruditione est constituta, quae a scho-

lasticis, praesertim vero ab Alberto Magno eiusque discipulo

S. Thoma Aquinate, diligentius examinata, explicata atque

erroribus expurgata, tamquam fundamentum rationale fidei

christianae usque ad nostrum tempus propagata est (p. V.).

Con cio non si vuol dire che nulla vi sia da ritoccare in un'opera
abbastanza voluminosa. Per es. qualche volta avremmo desiderato

che nelle definizioni non si allontanasse da quelle semplici e com-

pitissime dell'Angelico, come fra le altre ci sembra quella della Lo-

gica scientia, quae est directiva ipsius actus rationis, per quam
homo, in ipso actu rationis orc'inate et faciliter et sine errore

procedit . L'Autore che la riporta e 1'approva (p. 9) poteva,

crediamo, fermarsi ad essa e darne, come ne da, una opportuna

dichiarazione, senza mettersi alle prese con una questione al-

quanto complicata e spinosa, quale e quella della verita, venendo
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cosi a dare della logica quest'altra definizione: Scientia de ve-

ritate cognitionis nostrae (p. 8.). Questa e la definizione di una

parte della logica, cioe della Critica; ne la distinzione qui da

principio introdotta di verita materials e formale ci pare oppor-

tuna, anzi serve alquanto a confondere 1'intelligenza dello stu-

dioso. Tanto piti che non egualmente 1'A. considera la verita

formale qui (pp. 8-9) e a pag. 96 segg. dove la verita formale

consistit in specie expressa . Al qual proposito diremo subito,

per non tornarci sopra, che la questione della verita poteva ivi

essere semplificata, dichiarando la bella definizione di S. Tom-
maso che il chiaro A. riporta a pag. 94 : Veritas est adaequatio
rei et intellectus. Perche sembra chiaro che ivi formalmente
si ritrovi la verita (veritas formalis) dove formalmente si ve-

rifica quella adequazione. La species expressa invece si dovra

dire vera anziche verita formale, o anche che la species expressa
in tanto e vera in quanto vi e in essa una adequazione col-

1'oggetto da essa riferito.

Non senza importanza e il breve 4 del cap. III. (p. 53) Im-

mediata illatio, di cui appena e che si trovi trattato moderno

di logica, o se si vuole di logica moderna, che non ne faccia

parola. L' A. ne da la definizione che e comune fra i piu :

In eo est ut mens perspecta una propositions aliam in ea in-

cludi clare percipiat quin aliam propositionem adhibeat *, a

differenza del sillogismo. A noi sembra che il nome di illasione

immediata si possa ritenere praticamente, se con esso si voglia

indicare una conclusione di massima evidenza e facilita, cosic-

che la mente precede come se conoscesse una verita in un'al-

tra, non da mi' altra, che e il caso del sillogismo. Cosi nel

conoscere una proposizione vera io subito conosco la falsita

della sua contradittoria
; posso quindi dire che io da quella

verita inferisco immediatamente il falso di una proposizione.

Ugualmente pero non si puo parlare se trattisi della questione

teorica : e veramente questa una conclusione senza termine me-

dio ? si ha veramente un raziocinio iminediato, come parlano

i moderni trattati ? A noi sembra chiaro che no. Prendiamo

infatti ancora Fesempio citato. Se bene si osserva, il passag-

gio dalla conoscenza della verita di una proposizione alia affer-

mazione della falsita della sua contradittoria io Io posso fare

legittimamente in forza di una legge logica gia conosciuta e

dimostrata. La illazione dunque di fatto e mediata. II mede-

simo deve dirsi nel caso delle proposizioni equipollenti: anche

qui il passaggio da una proposizione alia sua equipollente e



DEL WILLEMS

in forza di un vero raziocinio col quale inferisco che questa

ha il medesimo valore dell'altra, perche non e avvenuta alcuna

mutazione reale di significato. Somiglianti osservazioni possono
farsi per i casi diversi contemplati sotto le lettere C) e D] p. 54.

Si possono in proposito vedere le osservazioni giustissime fatte

dal Sanseverino contro il Rosmini (Logica 1873. mi. 128-129).

Molto compita e 1'appendice dal titolo Sensus naturae com-

munis (pag. 222). Osserviamo nondimeno che sebbene sia ve-

rissimo che la facolta di cui ivi si tratta non sia una facul-

tas ab intellectu realiter distincta pure nell'uso spesso si ado-

pera la parola senso comune non gia nel senso di facolta, ma
a indicare il fatto del consenso comune in certe verita. E come

dice Boezio (lib. de Hebdom.) communis animi conceptio, enun-

tiatio quam quisque probat auditam . Questa distinzione po-

trebbe ivi arrecare una maggiore chiarezza, come si puo vedere

da quanto viene a dirsi a pag. 223 n. 3 deiroggetto di questo
senso comune. Ivi 1'A. afferma che oggetto del senso comune

non sunt quaeciimque veritates. Orbene : cio puo ammettersi

solamente del senso comune inteso nel significato di consenso

comune ; perche se si intendesse come facolta intellettiva allora

si dovrebbe dire che suo oggetto e quaec-umque veritas.

Da ultimo vogliamo richiamare 1' attenzione degli studiosi

sulla trattazione del hello (De pulcliro, pag. 543 segg.) di cui

tanto oggi si occupano le intelligenze. Essa e chiara e compiuta,
e si legge con diletto. In una nuova edizione speriamo che sara

corretta la svista dell'A. nel parlare della cathedralis ecclesia

s. Petri Romae (p. 551). Vorremmo pure che ritornasse col suo

eccellente criterio sulla tesi XXXIX : Pulchritudo obiectiva

in se ipsa non est proprietas rerum sensibilis, sed intelligibi-

lis . La natura del hello anche sensibile e di ordine intelli-

gibile, chi ne potrebbe dubitare ? Spetta sempre all' intelletto

la natura delle cose. Nondimeno parrebbe chiarissimo che se

la bellezza sensibile si riferisce ai sensi e la intelligibile all'in-

telletto, quella debba risultare da proprieta e perfezioni di ordine

sensile, come questa da proprieta e perfezioni di ordine intel-

lettuale.

Queste nostre osservazioni son^ dirette unicamente a con-

correre a una piu perfetta edizione di questa tanto pregevole

opera del Willems. Intanto ci auguriamo di veder presto pub-
blicato il 2 volume, che 1'A. ha promesso al pubblico lette-

rato, e che sara senza dubbio accolto con non minore plauso
del presente.



Mgr. Dr. E. L. FISCHER. Friedrich Nietzsche. Der Antichrist

in der neuesten Philosophic. Eine Erganzung der christlichen Phi-

losophic. Zweitev erbesserte Auflage. Regensburg, Manz 1906, 8,
VI1-196 p. M. 3.

Era universalmente sentito tra i

cattolici il bisogno di un lavoro cri-

tico sistematico intorno allo sciagura-

to filosofo Nietzsche, il moderno Anti-

cristo, com'egli stesso voile chiamarsi

neirultirao stadio della sua vita ed

attivita letteraria. Egli infatti rappre-

senta il punto culminante dell'anti-

cristianesimo moderno, perche nessun

altro fllosofo ha attaccato con tanta

violenza ne vomitato maggiori vitu-

perii contro il cristianesimo, chiaman-

dolo la 7>//> profonda di tutte le cor-

ruzioni, I'unica grande maledizione,

1'unico grande istinto di vendetta,

I'unico immortals marcliio d'iitfamia

deU'umanitd.

II ch. Autore, noto in Germania

per altri suoi apprezzati lavori di apo-

logetica, ha compiuto questo studio

e ha sviscerato il soggetto con tanta

precisione, chiarezza, calma e invin-

cibile logica, da potersi dire che il

Nietzsche in questo libro si rivela in-

tieramente alia cognizione del lettori.

Nella priraa parte si ritrae fedel-

mente la vita e il carattere del filo-

sofo, quale egli stesso si manifesta

nei suoi scritti o quale appare dalle

fonti piu genuine. Nella seconda si

espongono e si criticano conscienzio-

samente i quattro stadii della sua

concezione ed evoluzione fllosoflca;

si ritrae cioe il fllosofo dell'arte, il

libero pensatore, il profeta del su-

peruomo e VAnticristo; dimostran-

done le stranezze, le contraddizioni,

le aberrazioni, i delirii fllosofici, che

flnirono poi in una vera pazzia e lo

condussero al manicomio a 45 anni

di eta (1889) e, dopo undici anni, alia

morte per apoplessia (25 agosto 1900).

La rapida diffusione e traduzione

delle sue opere, pur troppo notissirne

anche in Italia, rendono questo lavoro

del ch. dott. Fischer molto opportune
ed utilissimo a tutte le persone colte.

Noi quindi non solo ne raccomandia-

mo la lettura, ma vorremmo che qual-

che nostro editore ne curasse una

versione italiana che, per la impor-

tanza e grande attualita dell'opera,

non sarebbe certamente una impresa

flnanziaria rischiosa.

Sac. G. BALLERINI. II concepimento verginale di Gesii e la cri-

tica moderna. Monsa, Artigianelli. 1906, 8, 24 p.

Sono gravi le parole del ch. Autore

nell'esordire questo suo breve lavoro :

... Un'aura di scetticismo e d'incre-

dulita va lentamente penetrando an-

che nelle menti di non pochi studiosi

cattolici, anzi eeclesiastici, i quali, in

base ai postulati della falsa critica,

scartano a priori come interpolati o

leggendari tutti quei passi dell'antico

e del nuovo Testamento che non si

confanno alle loro idee... Guai a noi

se non avvertiamo la gravita del pe-
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ricolo e non ci troviamo pronti alia

difesa. E la gravita ;del pericolo,

aggiungeremo noi, minaccia non solo

la purita della fede, ma ben anche la

serieta della cultura e della scienza,

come in ispecie di quella critica stessa

che tanto si esalta. Tale e la dop-

pia conseguenza che si trae dalla sem-

plice lettura di questa dissertazione.

Essa non ha, come ci dice I'Autore,

. nessuna pretesa scientiflca
, ma

non manca, crediamo noi, di effica-

cia dimostrativa che basti per met-

tere a nudo la futilita degli argomenti,

positivi e negativi, che la scienza in-

credula e la cosi delta critica storica,

fattasi sua alleata, e venuta accumu-

lando, con burbanzosa leggerezza,

contro il dogma cosi caro ad ogni

cuore cristiano, del concepimento ver-

ginale di Gesu. L'autore dopo esposta

brevemente, ma con fedelta e preci-

sione, la critica degli awersarii, parti-

colarmente di quel disgraziato abbate

Houtin,che alcuni citano ancora come

un oracolo, fa a questa critica stessa

una critica stringata e vigorosa, com-

battendo con le sue stesse armi 1'av-

versario. L'opuscolo e breve, ma me-

ritevole di larga diffusione, tanto piu

che ci consta come in qualche citta

i giovani (ne solo i laici), tanto

pronti a leggere libri e periodic! i

piu arrischiati e perniciosi, sdegna-
no poi di percorrere quelli contrarii,

a cui essi danno, come nomignolo di

spauracchio, 1'epiteto di conserva-

tor! .

Mons. U. RUTTEN vescovo di Liegi. Corso elementare di apolo-

getica cristiana. Prima versione italiana sulla decima edizione

francese. Roma, Salesiana, 1907, 16, X1I-600 p. L. 4.

11 titolo dell'opera e il nome del-

1'autore ne dicono abbastanza il coo-

tenuto e il merito : 1'onore di una

decima edizione, cheebbe iltestoorigi-

nale nel Belgio, ne confermal'eccellen-

za con Fesito e ne giustiflca, anzi ne

rende sommamente commendevole la

versione : tanto piu che essa fu con-

dotta con raro studio di mantenere

tutta quella chiarezza, concisione ed

esattezza, che furono le doti piu ri-

cercate dalPautore, secondo che egli

ci attesta nella prefazione. L'insigne

prelato ha seguito in questo corso

di apologetica il metodo che procede

per dimande e risposte, sebbene,

egli dice, sembri molto elementare*,
e lo difende con ragioni non ispre-

gevoli, le quali varranno tanto piu
ad escludere il metodo seguito da al-

cuni conferenzieri, piuttosto di pa-

rata che di utilita e di seria istru-

zione, quando non e anche di per-

versione intellettuale, per la legge-

rezza e 1'audacia con cui si trattano

i piu delicati argomenti, di dogma,
di Scrittura, di tradizione e simili.

L'autore si e anche ristretto in

questo libro alia parte apologetica del

corso di religione, lasciando la parte

dei dognii e della morale, perche, co-

rn' egli dice, la maggior parte degli

errori contemporanei non impugna
tanto questo o quel dogma in parti-

colare, quanto il fondamento stesso

di ogni religione, cioe le verita di

ordine naturale, la Rivelazione e le

sue prove, la Chiesa e i suoi dirit-

ti. Queste verita egli espone e di-

fende secondo il metodo dei nostri

padri, che non e divenuto inetto per-

che antico, anzi e 1'unico sodo e con-

forme alia natura ragionevole del-

F uomo. E taluno che lo sprezza, e

Faccusa, ad esempio, di passare su-

bito alia dimostrazione che la reli-

gione cristiana sia Tunica vera, senza

provare prima che ogni uomo ha il
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dovere di abbracciare una religione,

mostra purtroppo in modo irrefraga-

bile di non averlo studiato, nonche

inteso : tanto e solito a tutti i trat-

tati di religione e di apologetica co-

minciare appunto dallo stabilire, od

accennare alraeno, quelle verita che il

lume naturale della ragione ci ad-

dita e che la filosofia dimostra, come

fondamento di una religione naturale.

Cosifapure Mons. Rultenin questo
suo Corso elementare di religione,

trattando prima della esistenza di

Dio e de' suoi attributi con quegli

argomenti, di cui invano tra noi

qualche preteso apologista va ten-

tando di snervare refficacia
; poi del-

1'anima e della religione naturale,

appresso della religione rivelata con-

siderata in generale e nei suoi do-

cumenti storici, cioe del nuovo e

dell' antico Testamento, dimostrando

quindi la divinita della rivelazione

primltiva e della rivelazione mosaica

e infine indirettamente e direttamen-

te la divinita del cristianesimo ;
dal

quale passa di poi a trattare della

Chiesa di Gesu Gristo, in cui esso e,

come dire, incarnate, e della identita

della Chiesa Romana con questa Chie-

sa appunto di Gesu Cristo.

Una seconda parte, la quale si po-

trebbe riguardare come una dotta ap-

pendice in un Corso elementare di reli-

gione, tratta della Chiesa in rela-

zione con la civilta, cioe 1'opera di

lei incivilitrice, sia rispetto alle dot-

trine in ordine alia felicita tempo-

rale, sia rispetto all'azione esercitata

dalla Chiesa nel passato sul mondo

pagano e barbarico, germanico e ro-

mano, come ai tempi nostri sulle gene-

razioni contemporanee, dove 1'autore

confuta pure con brevita e chiarezza

le moderne aberrazioni liberal! e so-

cialistiche. Auguriamo al dotto e po-

polare Corso di apologetica che gli

zelanti flgli di D. Bosco ci hanno dato

cosi bene tradotto e cosi nitidamente

stampato la piu larga diffusione,

particolarmente tra la schiera dei gio-

vani studiosi.

G. SALVADORI. - - E. F. Amiel o gli effetti della critica negativa.

Studio. Roma, Pustet, 1906, 24, 72 p. L. 0,80.

E il n. 49 della collezione Fede

e Scienza della casa editrice Fr.

Pustet. Quivi il ch. Autore ci pre-

senta nell' Amiel un esempio vera-

mente tipico della sterilita desolante

a cui si condanna da se chiunque,
sedotto da un falso i;itellettualismo,

si dia a cercare la 'verita colla pura
critica dei varii sistemi fllosofici piu

in voga, perdendo di vista il fatto

positive del cristianesimo, vivo, at-

tivo e operoso, quale si rivela nella

divina semplicita del Vangelo e nel

magistero della Chiesa. Nessuno piu

dell'Amiel era dotato dalla Provvi-

G. LOS10. -- Ristorazione. Opera di educazione morale e civile.

Brescia, Queriniana, 1906, 8, VII-500. L. 3.
'

Mescere Futile al dolce con quel- sumata, e attrae ogni animo non e

1'arte fine ch'e frutto d'esperienza con- di tutti, almeno in quel grado paterno,

denza di un animo capace di abbrac-

ciarne e gustarne i conforti e le dol-

cezze ineffabili
;
ma la critica nega-

tiva gl'impedi di riposarvisi, sioche

tutto il fuoco splendido e vario

che animava la sua gioventu, nel

fiore della virilita non era piu che

un pugno di cenere .

Noi additiamo quest'opuscolo spe-

cialmente ai giovani laici, come uti-

lissimo a premunirsi contro i fatui

bagliori scientifici delle moderne cat-

tedre universitarie, ed anche come

esempio di nobile e bello scrivere, non

scevro pero da qualche lieve menda.
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nobile e temperate che rende prege-

vole sopra ogni altro questo libro po-

polare di pedagogia del valente Prof.

Losio. Vecchio soldato della scuola

che ha gia caraminato la difficile stra-

da dell'educazione ,
vissuto in mezzo

alia gioventu e al popolo ,
offre il

frutto dei lunghi anni spesi nella pra-

tica o nello studio, e insegna il pro-

cesso da seguire per la formazione

deU'uomo morale e come una sag-

gia educazione puo sanare le piaghe

sociali. L' educazione domestica dei

fanciulli, i suoi pregi, difetti, bisogni;

la funzione sociale della scuola e della

vita intellettuale popolare ;
le mas-

sime e le virtu, a cui vogliansi infor-

mare i fanciulletti perche riescano uo-

mini di sana tempra religiosa, morale

e civile per dovere, coerenza cristiana,

e perseveranza, contegno gentile, ob-

bediente e grato; Pelevazione dell'o-

peraio nel suo processo storico pel cri-

stianesimo in tempi andati e oggidi ;

i nobili esempi di uomini, che furono

veri amici del popolo quali un Ales-

sandro Rossi, un Duca di Galliera, un

Alessandro Torlonia; e flnalmente nel

campo della vita sociale i pregiudizii

popolari, i divertimenti, la patria, le

virtu civili e politiche sono la mate-

ria de' vari e piu important! capitoli

di quest'opera, ove bellamente s' in-

treccia la dottrina coll'esempio, la re-

ligione colla scienza, la storia antica

e moderna co'detti memorabili di per-

sone illustri, il tutto scelto con sano

criterio, senza quelFerudizione indi-

gesta e d'intarsio che rende pesante

e noiosa la lettura di simili opere,

piu dotte e meno atte pel p.opolo. Par-

rebbe che per la loro moltitudine gli

argomenti non potessero che sflorarsi

dalla penna del Losio; ma no. Egli

ne tratta in si giusta misura, che il

piu e il meglio tu ve lo trovi destra-

mente condensato come per incanto,

e sotto gli occhi ti passa tutto lo svi-

luppo progressive dell'educazione del

ragazzo ne'suoi vari aspetti, nella fa-

miglia e nella scuola, nell'officina e

nella societa e nella chiesa, finche,

modello intemerato di cittadino, ti si

presenta, come conclusione, quel Ca-

tone della pedagogia moderna che fu

Niccolo Tommaseo, a'cui principii tan-

to attinge il Losio, giustamente sde-

gnato dell'oblio ingiusto in cui e la-

sciato quel grand'uomo, troppo inte-

merato e inflessibile perche non ne

arrossiscano davanti a lui i pigmei
e retori d'oggidi, troppo cattolico per

esser modello de' modern! patriot!.

Ma, come ben dice il Losio, la ri-

storazione sociale e cittadina sta nella

saggia e religiosa educazione. Senza

religione e impossibile giungere al-

1'eroica sublimita della virtu; si po-

tra istruire bensi, ma sodamente edu-

care non mai (pag. 102). Ci vuol edu-

cazione veramente cristiana, in questa

sta oggi la salvezza dell'umanita tra-

dita nelle sue speranze da' principii

della Rivoluzione francese, come nel

Cristianesimo si rinnovo un tempo
P infrollita civilta romana, e la bar-

baric vincitrice del settentrione.

L'istruttivo e pratico libro del bravo

Professore e destinato a far gran bene

nelle famiglie e nel popolo, e noi vor-

remmo vederlo nelle mani di quanti at-

tendono all' educazione della gioventu

L. LESCOEUR. --La mentalite la'iqu- et 1'ecole. Avec une Preface

de M. KELLER, president de la Societe d'education . Paris.

Douniol, 1906, 16, XIV-164 p. Mr. 3,50. Roma, libreria Pustet.

Ecco un libro che non si puo leg- sulle orribili sciagure che preparano

gere senza fremere e commuoversi alia nazione francese Papostasia dal
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cristianesimo, 1'empieta e 1' immora-

lita sempre crescente in quell'infelice

paese sotto il giogo della mentalitd

laica, cioe della tirannide settaria e

giacobina, che ne tiene in mano le

sorti e ne domina la pubblica opi-

nione. II ch. Autore, che ha consa-

crato la sua lunga vita alia difesa

della educazione cristiana, espone i

danni gravissimi prodotti finora in

Francia dall'insegnamento laico, cioe

anticristiano, materialista ed ateo, e

rimmensa rovina che dovra necessa-

riamente cagionare lo Stato educa-

tore, ossia il monopolio ufficiale del-

1' insegnamento obbligatorio, onde i

partiti dominant! si argomentano di

scristianizzare il paese. L' opera e

tutta intarsiata di citazioni attinte

dalle fonti original! e percio ha una

Can. J. B. PIGHI S. Th. D.

forza dimostrativa d'indiscutibile evi-

denza. L' illustre Keller, presidente

della societa cattolica di educazione

e d' insegnamento, 1' ha fregiata di

una prefazione, ch' e un caldo ap-

pello ai padri di famiglia e un fer-

vente invito a scuotere il giogo ti-

rannico dell' insegnamento laico ob-

bligatorio. Quivi egli osserva, tra le

altre cose, che questa mostruosa

macchina di guerra costa ai con-

tribuenti 250 milioni all'anno e pre-

sto costera 300.000 milioni, cioe dieei

tanti dei 30 o 40 milioni che costava

il soppresso bilancio dei culti.

Possa la diffusione di questo libro

contribuire a preservare la Francia

da I la rivoluzione sociale e dall'anar-

chia, che e 1'ultima conseguenza del-

1'apostasia moderna !

Institutiones historiae ecclesiasticae

ad vota Leonis XIII in epistola Saepenumero 18 augusli 1883.

Ed. altera Tom. III. Veronae, Cinquetti, 1906, 8, 418 p.

Abbiamo gia annunziatoin un pre-

cedente quaderno (XVIII, 8, 69) i due

primi volumi di questa 2a edizione,

intendendo di avvisarne gli alunni dei

seminarii in particolare, prima del co-

minciamento dell'anno scolastico. Ora

annunziamo il terzo che 1' infaticabile

operosita dell'autore ha fatto seguire

a breve intervallo dai due primi. Esso

va dal pontificate di Bonifacio VIII a

queilo di S. S. Pio X felicemente re-

gnante, e oltre la nuda storia dei fatti

disposti nell'ordine cronologico, com-

prende per ogni secolo, secondo il me-

todo dell'autore, una sezione speciale

per molte discussioni sui piu celebri

avvenimenti, che dettero luogo a con-

troversie di maggior numero.

Particolarmente dobbiamo notare,

per debito di gratitudine all'esimio

autore, quella cosi piena ed accu-

rata che concerne la Compagnia di

Gesu, a proposito della soppressione

fattane per breve di Clemente XIV.

Anche in questo volume, come nei pre-

cedenti, 1' autore ha introdotto ag-

giunte, modiflcazioni e miglioramenti

non pochi, i quali, uniti alia diminu-

zione del prezzo, accresceranno a que-

sto breve Corso 1'accoglienza che gia

ebbe la prima edizione. Alia scienza

dei maestri e alia diligenza degli al-

lievi non sara difficile supplire in cio

che qualcuno trovasse, com'e naturale,

di manchevole nel testo, secondo il

proprio gusto e secondo i progress!

ogni di crescenti degli studi storici e

critici.

A. MONACI. - Regesto dell'abbazia di S. Alessio all' Aventino

(Estr. Archivio della R. Soc. Romatia di Storia Patria, vol. XXVII-

VIII). Roma, Forzani, 1906, 8, 160 p.

Dopo una breve recensione in- sio in Roma, e della fondazione della

torno all'origine del culto di S. Ales- chiesa ed abbazia di S. Bonifazio sul
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monte Aventino, 1'A. ci da un cenno

delle vicissitudini del celebre mona-

stero: il quale flori per tutto il se-

colo XI sotto la direzione del monaci

di S. Benedetto; quindi ai benedet-

tini sottentrarono nel governo i cano-

nici regolari Premonstratensi (1239),

a quest! successero i monaci romi-

tani Girolaraini (1426), i quali nel

1846 furono sostituiti dai PP. Soma-

schi ; quest! poi nella soppressione

degli Ordini religiosi nel 1873 ven-

nero * allontanati . Oggi sul luogo

della vetusta abbazia sorge 1' Istituto

per i ciechi (p. 8-9). Era coramenda

flno dal 1390, e nel 1587 fu elevata a

titolo cardinalizio.

L'archivio del monastero era ricco

di piu che cinquecento pergamene
medievali

, le quali furono sfruttate

dal Nerini (1745) nella storia non flnita

che pubblico di quella celebre abbazia ;

ma fu disperse nella depredazione gia-

cobina del 1799, e solo una parte

delle pergamene, venuta in mano

del ch. prof. Gostantino Corvisieri
,

passo poi * nel R. Archivio di Stato

in Roma* (p. 9). II ch. Monaci aven-

do ritrovato cinque volumi di copia

delle pergamene di S. Alessio , pub-
blica in questo volume 139 documen-

ti, ch'egli illustra e correda con note

storiche, diplomatiche, e giuridiche ;

1'opera sua e di molta pazienza, e di

grande studio, ed i competent! glie

ne sapranno grado.

Prof. sac. V. PASCHINI. S. Paolino patriarca (f 802) e la chiesa

Aquileiese alia fine del secolo VIII. Udine. tip. del Crociato, 1906,

16, VIII-187 p. L. 2 a beneficio del Sem. arciv.

In questa sua operetta il prof,

sac. Paschini ha raccolto diligente-

mente tutto il meglio delle notizie,

che intorno a S. Paolino furono nar-

rate e discusse da quanti scrittori

si occuparono di lui, cominciando dal

Modrisio editore delle sue opere, e

dal De Rubeis nel secolo XVIII flno

ai recenti Giannoni, Amelli, Ellero ed

altri. E un buon lavoro di volgariz-

zamento, che raccomandiamo a tutte

le persone colte ed in ispecie al gio-

vane clero.

In una nota a pag. 32 il Paschini

vorrebbe identifleare quel Pietro di

Pisa, che gia vecchio insegno a scri-

vere a Carlomagno, con un Pietro che

fu arcivescovo di Milano dal 784 ciroa

all' 803. Siccome costui fu in relazione

con Alcuino e con la corte carolin-

gica, a tutta prima la congettura ci

parve assai verosimile. Ma, avendo

cercato piu esatte notizie sulla vita

di Pietro da Pisa, c' imbattemmo in

una lettera d' Alcuino del 799 che

parla di lui come gia defunto (Mon.
Germ. Hist. Epi&t. Carolini aevi,

II, 285). Siccome Farcivescovo Pietro

visse almeno sino all' 801 od 803,

quindi non puo essere Pietro da Pisa.

BAGGrl)AGrLIO giornale dell'assedio di Torino, cominciato li 13 mag-

gio 1706 e liberazione del medesimo seguita li 7 settembre del me-

desimo anno. Manoscritto finora inedito pubblicato e commen-

tato dal dott. COSTANTINO CODA. Torino. Artigianelli, 1906, 16,
XVI-180 p. L. 2.

E questo uno del parecchi Diarii

del memorabile assedio, e se non ac-

cresce di molto, conferma pero e chia-

risce le notizie che gia per altre fonti

si risapevano. Fu tratto da un vec-

chio' manoscritto, che si conserva ad

Alpignano, ridente paeaello presso To-

rino, e intorno a questo manoscritto

discorre ampiamente il ch. editore

nella sua prefazione. Egli lo creda
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certamente inedito, e anzi che auto-

grafo, una scorretta copia di rozzo

amanuense, ma ad ogni modo impor-

tante per gli studios! e meritevole di

essere pubblicato, benche non se ne

possa accertare ne il nome dell'au-

tore ne il tempo della composizione.

E nel pubblicarlo, il laborioso editore

ci assicura di avervi impiegato fatica

molta, di che gli saranno grati i piu

del lettori, ancorcbe i critici debbano

forse dissentire in parte quanto al-

1'importanza del manoscritto, e piu

quanto alia liberta dei criterii da lui

seguiti nel pubblicarlo : criterii al-

quanto difformi da quelli proprii di

edizioni critiche, come sarebbe 1'in-

trodurre correzioni e modificazioni nel

manoscritto circa 1'ortografla, i nomi

di luoghi e di persone, 1'andamento

del periodo e simili, sebbene egli ab-

bia cura di avvertirne il lettore. E

vero che il manoscritto, col suo stile

piuttosto tronflo, con le sue metafore

da seicento, non sembrera a molti

che meritasse troppi scrupoli; ma al-

tro e il pregio letterario, altro il va-

lore storico, che non pud andare di-

sgiunto dall'esattezza.

Oltre a numerose note, con cui il

Coda va commentando e illustrando

il manoscritto che pubblica, superflue,

com'egli confessa, ai dotti ed agli eru-

diti, ma non a persone di mezzana
coltura e alia gioventii studiosa, ag-

gtunge egli in fine due appendici, le

quali ci paiono dettale da ottimo spi-

rito, ma non prive di qualche inutile

declamazione ed esagerazione: laprima
intorno a un fatto atroce, e fu 1'in-

cendio dei cadaver! nei fossi della cit-

tadella, il 27 agosto, del qual fatto

non e cos! facile conoscere il netto

e pronunciare giudizio equanime per

gli scars! cenni che se ne hanno;
1'altro intorno a Pietro Micca, di cui

1'anonimo tocca assai brevemente,
senza pur fare il nome dell'eroe (p. 90,

91); ma confermando, ancheconla sua

incompiuta narrazione, il giudizio mo-

derato degli storici serii, quale fu da

no! pure espresso su questo periodico

intorno all' importanza di quel glo-

rioso episodic (II secondo centenarto

dell'assedio di Torino, 1706-1906, in

Civ. Catt., quad. 1933-34, genn. 1906).

GIUSEPPE BATTELLI. - -

Margherite e crisantemi, primi versi.

Itnola. Ungania, 1905, 16, 82 p.

II volumetto porta in fronte una

prefazione destinata per chi non

sa... con tanto di puntini miste-

riosi ! Dice dunque 1'A. che sceso in

giardino per un mazzo da offrire in

dono alia mamma, tra la faraggine

di fiori piu o meno brutti ha scelto

le margherite e i crisantemi . Ma
come? Si ricorre a una farraggine (con

due r, se vuol essere bella e piena)

parola dispregiativa, di cosa spregevo-

le per fare un omaggio alia mamma?
T fiori, si sa, sono i suoi versi, e il dire

fin dal frontespizio, che egli offre dei

brutti versi, non e la notizia piu op-

portuna da dare al pubblico che non

sa 1 Ma perche poi tra questi fiori piu

o meno brutti 1'A. ha messo gli oc-

chi proprio sulle margherite e i cri-

santemi ? Perche son quelli che me-

glio simbolizzano la vita umana.
Ora, a farlo apposta, i crisantemi sono

proprio i fiori della morte egli stes-

so piu giu li chiama funebri quindi

tutt'altro che adatti a simboleggiar la

vita; e le margherite, che secondo 1'A.

dovrebbero rappresentar per antono-

masia la serenita e la gioia, nella loro

modestia di fiorellini del prato, non

hanno mai preteso di rivendicar a se,

con titolo speciale, questo privile-

gio. Avesse scelto le rose, che colle
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spine rappresentano, per antichissi-

mo diritto, la grande antitesi della

vita umana 1 ma e una metafora vec-

chia, che a un giovane A. puo sorri-

dere si e no. Egli intanto si affretta

a uscir di raetafora : Tra le mie

pagine sparse ho radunate una qua-

rantina di poesie, senza riguardo a

date e a soggetto, che non sono

belle ma vergini e schiette come il

cuore che le ha ispirate, come la

mano che le ha dettate . Si noti
;

non son belle il che fa onore alia

modestia del poeta, quantunque la

qualiflca sia gia salita d' un grado,

perch e qualche riga piu su le aveva

dette, nella metafora dei flori, piu o

meno brntte; ma soggtunge vergini

e schiette come il cuore che le ha ispi-

rate
;
e qui la modestia cade a bran-

delli regalando di botto alle.sue poesie

il piu invidiato elemento di bellezza

e facendo la piu bella lode del pro-

prio cuore. C' e di piu : vergini e

schiette... come la mano che le ha

dettate . Dunque anche la mano I la

quale che sia vergine passi ,
ma

schietta, e schietta al punto da det-

tare poesie, come si fa ad intenderlo,

senza per lo meno i miracoli dell' i-

pnotismo o dello spiritismo?

Proseguendo, con imperturbata di-

disinvoltura, annunzia che questi pri-

mi versi cosi miracolosamente det-

tati * rappresentano le bianche mar-

gheritine e i funebri crisantemi . Ma

poco fa erano invece le margherite e i

crisantemi che rappresentavano i pri-

mi versi I E un modo questo come un
altro per 1'A. di dar varieta al discorso,

tanto piu che qui le margherite s' im-

piccioliscono in margheritine e diven-

tano bianche. L'A. quindi si pone la

domanda: faccio bene a pubblicarli?*

Da quanto precede, la risposta non sa-

rebbe dubbia ed egli che la sentefa

subito appello all' indulgenza dei let-

tori : perdonatemi, se il mio sogno
mi ha tradito ! Ma perche lasciarsi

tradire, cosi a occhi aperti po-

trebbe rispondere il lettore? Er-

rare Inimanum cst riprende egli

e a un giovane che sogna si puo
concedere un benignocompatimento*.
Tutto bene, ma chi vi prega di pub-

blicare i vostri errori, se gia prima

sentite il bisogno di farveli perdo-

nare e compatire?
Ed egli allora conchiude : Con

un fil di speranza nel cuore depongo
la penna per riprenderla (chissa?) in

tempi piu belli vorra dire forse, in

tempi piu maturi. E se e cosi anche

noi flniamo questa recensione con un

fllo di speranza... nel cuore!

Non ci si chiami pedanti. Ci sarem-

mo guardati bene di dare importanza

a simili piccolezze e di sprecarvi tempo

e spazio, se non ci fosse stato di

guida un criterio piu alto. E una de-

plorabile facilita, quella onde spesso

si prende la penna e si scrive, pur

di scrivere, forse per 1'illusione che

a scriver bene basti scrivere di cose

buone e per un buon fine. No, non ba-

sta, che Dio ci salvi ! : ci vuole soprat-

tutto ingegno e studio e percio,

quantunque non si voglia negare ogni

merito ai versi del Battelli, ci parve

meglio per lui mostrargli che lo scri-

vere e tutt'altro che impresa da pigliare

agabbo.Sonbelli e buonigliardimenti

e i sogni giovanili e anche scusabili,

ma non e mai scusabile la pretesa di

burlar/'i impunemente del prossimo,

del buon senso e delle buone lettere.

1906, vol. 4, fasc. 1353. 22 26 ottobre 1906.



QUESTION! SPIR1TICHE

RISPOSTA AD UNO SCIENZIATO CHE LA RICHIEDE

A chi scrivo e di che cosa.

Sento di avere a trattare non con un semplice curioso di

fatti spiritici, si bene con un professore, il quale in cotesta ma-
teria e oltre modo avanzato ed anche erudito. E rispondendo a

lui, colgo il buon destro per discorrere anche ad alcuni altri che

non chiedono risposta, sebbene sono occupati da varii errori,

che non cadono nel nostro scienziato, uomo cattolico di tutto

punto, come io rilevo dalle formole delle sue richieste. Cosi

avessi potuto pubblicare prima questa risposta ;
che da piu mesi

avrei pubblicato, se cause da me indipendenti non me ne aves-

sero impedito. Ma il ritardare non nuocera al chiedente, e forse

tornera utile a chi, errando dietro la sua fantasia non cerca,

anzi non pensa alle sue traviate e pericolose immaginazioni.

ia
Questione fondamentale. I fenomeni spiritici sono reali od

immaginarii ?

Siffatta questione era forse assai piu opportuna mezzo se-

colo fa, quando negli Stati Uniti d'America ripullulavano gli

antichi fenomeni conosciuti dagli antichi e detti magici, ora con

miovo eufemismo chiamati spiritici. Anche in Europa sotto tal

nome prestamente si diffusero. Ma come in America incontra-

rono molti osservatori che non sapevano prestarvi fede, e cio per

1'ubbia assai comune nel secolo XIX, che ogni idea di quanto
sa di magia si debba schernire, come incompatibile colla civilta

progredita. Se non che i derisi fenomeni si fecero strada da per se

stessi, moltiplicandosi quasi in inflnito, sotto gli occhi d'infiniti

testimonii tra cui molti degnissimi di fede. Al tempo nostro (1906)

non negano piu la reale esistenza dei fatti spiritici, tranne alcuni

che vivono coi piedi in terra e col cervello nella luna; tra gli

altri con mia grande maraviglia qualche professore di univer-

sita in Italia, professore del resto eccellente nella sua propria

facolta.

Per cotali, pochissimi di numero, e per alcuni che non mai

si occuparono di tali studii, giova osservare che i fenomeni spi-
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ritici sono fatti non di pura ed alta metafisica o di astro-

nomia sublime, sibbene fatti esterni che cadono sotto i sensi,

e che si possono da tutti osservare con facilita : e quando tali

fatti vengono attestati da testimonii in gran numero bene in-

formati e degni di fede, e inutile il cozzare coi fatti provati,

anzi stolto e ridicolo. I fatti restano certi, per tutti gli uomini

ragionevoli. Si aggiunga che tali fatti dal primo tempo loro in-

sino a noi sono sempre andati crescendo in esteriorita e percio
anche in evidenza per essere meglio e piu sicuramente perce-

piti dai nostri sensi. Da prima si riducevano a movimenti di

oggetti materiali, a romori misteriosi: poi la loro causa ossia

1'agente occulto si manifesto intelligente, poi parlo e scrisse; poi

fece comparire parte di fantasmi, teste, volti e sopra tutto una

grande quantita di mani d'ogni specie, talvolta anche audaci;

e infine gli agenti occulti perfezionarono le scene colle cosi dette

materializzazioni, nelle quali essi prendono a dirittura una piena
e perfetta somiglianza di persone viventi e trattano cogli astanti

siccome potrebbe naturalmente una persona umana viva ed ope-

rante.

2a
Questione. Si possono sicuramente distinguere i fenomeni

spiritici da quelli non spiritici ?

E una grande questione, e per alcuni trattatori sempre ri-

legata nel campo de' dubbii inaccessibili : ignoramus et ignora-

bimus, come spesso risolveva certe questioni lo Spencer. E la

grande ragione di non poter determinare la qualita spiritica o

non spiritica e, secondo essi, 1'ignorarsi da ciascun uomo, anche

savio e dot to, la totalita delle cause naturali che possono influire

in un fatto qualsiasi.

Tuttavia gli uomini in generale dal principio del mondo fino

ad ora procedettero sempre come se potessero in molte cose dire :

scimus nee dwbitamus. Sono bensi persuaso che anche persone colte

non saprebbero rispondere sulla presenza del radium nel sole,

sulla natura degli joni e degli elettroni, cose scop'erte recente-

mente. E cio non ostante, noi conosciamo un mondo di cause e

relativi effetti, il che soprabbasta, se non sempre, almeno molte

volte a ravvisare che certi effetti, di'/enomeni spiritici, sono con-

trarii alle leggi da noi conosciute con perfetta -evidenza. Certo

noi ignoriamo molte cose, masappiamo per esempio che unatavola

non si muove da se stessa, che un uomo non si leva a dondo-

lare per aria senza alcun sostegno, che un violino non suona
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senza che una raano musica lo svegli coll'archetto, sappiamo
che i morti non parlano: e se si vedesse che un morto

evocato, appare e bacia gli astanti, e parla e opera come un uomo

vivente, ne avremmo orrore, e siamo sicurissimi che cio non e

proprio effetto di cause natural!. Per una specie d'istinto e d'in-

tuito razionale la chiaraeremmo, come tutto il mondo, opera ma-

gica, cio6 prodotta per concorso e influsso di un agente superiore
alia natura.

Ma non sarebbe piu prudente consiglio il credersi allucinato r

che ammettere fatti preternatural! ? Rispondiamo che non e pru-

dente, ma stolto. Sarebbe prudente se F allucinazione potesse

attribuirsi ad un solo, come quando molti fissano gli occbi in

un dipinto e qualcuno crede di averlo veduto muovere gli occhi r

puo bene prudentemente costui dubitare di essere allucinato:

laddove 1'allucinazione uniforme d'una moltitudine e impossibile,

e se tutto un popolo ad un tratto grida: Ecco Fimmagine ha
mosso gli ocelli, il fatto non puo giudicarsi una allucinazione

individuale, il fatto e certo, e Fuomo prudente ne conviene. Ora

applichiamo questa dottrina ai fenomeni delle adunanze spiri-

tiche. Come potremmo dubitare della realta di essi, vedendoli

noi in tutte le raunanze spiritiche, e con noi e come noi testi-

monii oculari e auricolari infinite altre persone? Come dubitare

della loro qualita spiritica, cioe trascendente le forze umane, se

noi conosciamo evidentemente che tali fenomeni sono aperta-

mente contrarii alle leggi di natura da noi conosciute ? Se tutto

il genere umano, compresovi i sapienti e filosofi, li hanno sempre

riguardati come opere sorpassanti le forze umane, e le hanno
contraddistinte col nome di magia? Sotto il nome di magia, si

e sempre e da tutti voluto significare un fenomeno, a cui pro-

durre, non bastando le forze della natura, si confessava che era

prodotto col concorso e coll'influsso d'un agente superiore alia

natura. E la magia fu universale nel mondo, e anche al presente
nel mondo pagano.

Ma io, obbiettera qualcuno, se osassi credere alia realta di

fatti contrarii alle leggi indubitabili della natura, crederei di

far torto a Dio stesso che le ha sanzionate, immaginandomi
che Finfinita Sapienza deroghi facilmente alle leggi stabili e

riconosciute dal mondo, per condiscendere ad uno spiritista o

anche ad un'assemblea di spiritisti. Rispondo, che il Creatore

delle leggi naturali non e sottoposto a verun obbligo di osser-

varle sempre e puo, senza venir meno alia sua infinita sapienza,
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derogare a tali leggi. Questo e il giudizio dell'universo genere

umano che ha sempre riguardato i miracoli o derogazioni alle

leggi natural!, non come ingiuriosi a Dio, ma come splendori

della potenza divina e con fine degno della gloria di Dio e

spesso manifestante la sua divina volonta. Ne abbiamo infiniti

esempii nelle Scritture ispirate da Dio, e nelle storie della Chiesa,

e nelle vite dei santi. Purtroppo tra le leggi di natura non e

sancito da Dio che non possano gli uomini, abusarido della pro-

pria liberta, tentare di ottenere 1'intervento di altri esseri, per

errore creduti divinita o almeno superiori agli uomini. E puo
la divina giustizia permettere che tali ricorsi sieno talvolta effi-

caci, non gia ad impetrare veri miracoli (che questi solo Iddio

puo operarli) ma somiglianze di miracoli, e che tutto il mondo
antico e moderno occuparono sotto nome d'incantesimi, di stre-

gonecci, di filtri, di malefizii e piu comunemente di magia.
Non esiste nelle storie conosciute ne angolo della terra,

ne spazio di tempo, che nelle nazioni non sia accompagnato
dall'uso frequente delle magie, frequentissimo poi nelle na-

zioni pagane anche dei giorni nostri. Questo e noto a tutti

gli uomini mediocremente colti, e non e d'uopo fermarci a di-

mostrarlo. Puo adunque con molta ragionevolezza chiunque sia

spettatore d'un fenomeno spiritico che ripugni alle leggi fisiche,

puo e deve giudicarlo possibile e avverato, senza fare con cio

alcun torto al divino Creatore delle leggi fisiche. E lo puo tanto

piu liberamente in quanto che le sacre Scritture parlano espres-

samente di magia, cioe di fatti superiori alle leggi fisiche; ne

parla espressamente Fantico e il nuovo Testamento. Nella scuola

neoplatonica di Alessandria fiorirono filosofi sommi nel secondo

e terzo secolo, i quali tutti si provarono di regolare la magia.
A di nostri ne parlano gli stessi supremi dottori di spiritisino i

quali confessano che insomnia i fenomeni spiritici non sono altro

che 1'antica magia, ma rabbonita, secondo loro, e innocua. Vegga
chi vuole le formali confession! del Regazzoni celebre spiritista,

del piu celebre ancora Cahagnet, del barone Du Potet (dell'Acca-
demia di Francis), di Elifas Levi (il famigerato apostata del

sacerdozio Luigi Constant) '.

1 Vedi le loro testuali parole in G. G. FRANCO, Lo Siriritismo. Ma-
nuals, ecc. Roma, 1893 pp. 262 sgg. Citeremo piu avanti qualche altra te-

stimonianza recentissima.



342 QUESTIONI SPIRITICHE

3a
Questions. Qual valore hanno le testimonianze intorno a

fatti spirited. Esempio negli stiidii di William Crookes.

Hanno lo stesso valore che ogni altra testimonianza in favore

di ogni altro fatto storico, quando provengono da persone oneste

e che abbiamo ragione di credere ben informate per le eirco-

stanze della loro vita o di speciali studii intorno al loro sog-

getto. Per cotesto noi e con noi tutte le persone colte credono

in generale a cio che raccontano gli storici fededegni, come

Tucidide, Senofonte, Cesare, Livio, Tacito, e via via sino agli

odierni Balbo, Dandolo, Balan, Cantu. E la ragione e evidente.

Tali fatti sono al pari di ogni altro conoscibili da chi li osserva,

e puo testificare di averli osservati. Chi oserebbe ora negare le

maraviglie spiritiche, con cui Douglas Home, nei nostri giorni,

s'illustro nelle principali citta di America e di Europa, ed ebbe

testimonii di esse quasi tutte le reggie dei regnanti e della nostra

piu colta societa
1

"?

Ma esiste una ragione specialissima che rende tali testimo-

nianze oltremodo accettabili e degne di fede. Ed e che esse non

sono portate solo da persone ordinarie, e molto meno solo da

chi stima e favorisce i fenomeni spiritici, in una parola, da

spiritist!, ossia da iniziati in simili pratiche e pero facili ad

ammetterli e testificarli. L'opposto invece si sa di un grande
numero di testimonii cbe affermano i fenomeni spiritici. Sono

essi scienziati, per nulla proclivi a giudicare spiritici i fenomeni

veduti e studiati nei congress! intesi ad indagare la natura e

le qualita delle pratiche degli spiritisti. Molti di essi professa-

vansi del tutto scettici, e anzi determinati a rigettare la realta

dei fenomeni. E con tutto cio, dopo averli osservati vennero

forzati dalla evidenza a confermarne pubblicamente la verita.

Si potrebbe comporre un lungo dizionario di celebri scien-

ziati, i quali, avversi da prima ad ogni manifestazione spiritica,

avendone poi per esperienza conosciuta la realta non poterono
fare violenza alia propria sincerita, e divennero i piu fermi testi-

monii di essi. Diamo il primo luogo a William Crookes, per la

sua farna di dotto, e niente spiritista, il quale dall'Inghilterra

riempi il mondo dei fenomeni spiritici da se osservati in compagnia
di altri dotti suoi pari

2
. Usando dei mezzi degli spiritisti, egli

1 BIZOUARD, Des rapports de 1'homme avec le demon. Vol. VI piu capi.

L'A. e molto erudito e di giudizii moderati.
- Vedine il racconto compendioso nei FRANCO, Manuale dello Spiri-
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vide sotto gli occhi suoi e dei colleghi scienziati, prodursi una

serie svariatissima di fenoineni inesplicabili alle scienze natu-

rali. E si che vi pose, aiatato dagli amici, tutte le piu diligenti

cure, insegnategli dalla scienza per impedire ogni frode, ogni

inganno, e le proprie e le altrui allucinazioni. I suoi studii du-

rarono piu anni. Sopra tutto gli riuscirono in modo maravi-

glioso i fenomeni detti di materializzazione, ehe formano, e giu-

stamente, la corona e il nee plus ultra delle pratiche spiritiche,

e il vanto piu glorioso dei medii che li possono ottenere.

Le materializzazioni consistono nel far apparire spiriti, cioe

fantasmi creduti appartenere a spiriti o ad altri uomini ora de-

funti. Negli inizii dello spiritismo americano e nuovo, vi si ar-

rivo per gradi, prima alle parole spiritiche, poi ai rauti fantasmi

di mani e di corpi umani, e finalmente alle compite apparenze
di persone, le quali agiscono nelle tornate spiritiche come se

fossero viventi. 11 Crookes ebbe tutto 1'agio di fame lunga espe-

rienza. Lo spirito della Gatie King tratto con lui tre anni, spesso

materializzata daH'intlusso della media Florence Cook; il dotto

scienziato la pote studiare a suo grande agio, giacche ella con mi-

rabile famigliarita discorreva con lui e colla moglie e coi figli del

Crookes; si lascio fotografare quante volte a lui piacque, e infine

anche abbracciare, e sentire il suo polso, e la circolazione del san-

gue, confessando che nella perfetta materializzazione ella seativa

gl'istinti proprii d'ogni altrar donna vivente. Cio che non impe-
diva che la fanciulla misteriosa poi non si squagliasse alFimprov-
viso e sparisse

l
.

E ben vero che in processo di tempo alcuni pretesero che

egli avesse dubitato di tali fenoineni. Ma io ho sotto gli occhi

le fiere e sdegnose lettere che egli scrisse ogni qua! volta venne

avvisato di tali voci sparse in America o in Europa. William

Crookes, neanche ora e divenuto spiritista nel senso proprio che

si da a questa parola, ma rimane quello che e sempre stato, un
celebre scienziato, che studio i fenomeni spiritici e che ne co-

nobbe i risultati, li attesto al mondo, e fino ad ora mantiene

in faccia al pubblico che egli non ha da ritrattare pure una

sillaba sui fatti spiritici da se pubblicati, il che sarebbe per lui

una imperdonabile vilta.

tismo. Roma 1893, pp. 116-126; e pp. 147-150 ;e piu ampiaraente in molti

capi del vol. VI del dotto BIZOUARD, op. citata.

1

FRANCO, 1. c. cap. Ill, pag. 40. WILLIAM GROOKES, Indagini speri-

mentali intorno allo Spiritual ismo. Dall'inglese. Locarno 1877, 8, pp. 75-88.
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4a Questions. Fatti simili a quelli di William Crookes.

Del resto Fesempio del Crookes, che fece il giro del mondo,
non fu un avvenimento unico e solo. In America ed in Europa
sono innumerabili i congressi tenuti dai dotti per esaminare i

fenomeni spiritici, ed esaminarli con grande diffidenza e con scet-

ticisino scientiflco, che rendono poi le testimonianze tanto piu

autorevoli, sia per la esistenza obbiettiva dei fatti sia sulle loro

qualita e varieta disparate. Ne ci occorre cercarne lontano di

luogo o di tempo. Nel 1891 a Geneva, una accolta di scienziati,

tenne dieci o dodici sedute per analizzare i fenomeni spiritici.

Ed erano il celebre professore Morselli, e altri scienziati suoi

pari, del Circolo Minerva, e tutti fermissimi di non ammettere

per veri i fenomeni che non fossero assolutamente dimostrati.

V'intervenne anche il cavaliere dottor Ghiaia colla sua maga
com'egli la chiama, cioe la media Eusapia, ormai conosciuta in

tutta Europa, ordinariamente accompagnata dal solito John King,
che fa da spirito direttore. Invece del quale spirilo direttore,

altri spiritisti non riconoscono 1'azione di uno spirito, e si con-

tentano di chiamare tal direttore la Forza incognita, Y'Incognito,

YIntelligenza, YIncosciente, YEntitd atitonoma, ecc. Questo ri-

piego e necessario per quegli scienziati che non ammettono spi-

riti, come il Lombroso che si professa materialista, 1'Ochorowicz

che dice di dubitare se al mondo esista alcun essere immate-

riale, e lo dice in un suo libro intitolato : La suggestion mentale.

Anche il dottor Gibier confessa che 1'agente dei fenomeni spi-

ritici e intelligente, ma non ardisce chiamarlo spirito.

La Civiltd Cattolica raccolse il racconto di queste adunanze

indagatrici dello spiritismo, perche importantissime, perche te-

nute da un'eletta di scienziati e non di semplici adepti di spiri-

tismo, copiose e svariate di fenomeni e aventi per relatore il profes-

sore di astronomia Francesco Porro, personaggio serio che non ha
altro partito fuori di quello della verita, senza esagerazioni. Apparve
la sua relazione nel giornale locale, il Secolo XIX, e fu pure accolta

a gala da varie riviste, tra le altre dalla Revue des sciences

psychiques del Baudi di Vesme *. A queste Riviste si aggiunge
anche la relazione di alcune sedute di spiritisti progrediti e tra

gli altri il Bozzano, riputato un oracolo tra i suoi correligionarii,

e contiene tra altre particolarita una materializzazione di fan-

tasma, singolarissimo (d'una amante defunta) e che si comporta
in modo da dare a pensare alle persone oneste.

Gia, come abbiamo osservato, tra i fenomeni, la materializ-

1 Fascicoli di maggio e di ottobre, Parigi 1891.
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zazione. prima assai rara, diviene frequentissima e quasi pane co-

tidiano. Non sono sempre perfette, ina quasi non si tiene piu

adunanza spiritica in cui non appariscano cotali fenomeni, se

non altro abbozzati e incipienti, specialmente mani di varie ma-

niere, e che talvolta nulla rispettano, neppure il pudore della

gente dabbene. Non vogliamo troppo particolareggiare in tale

argomento.
Ma non possiamo esimerci dal mentovare almeno in breve

qualcbe altro accenno di inemorabili assemblee di scienziati tenute

nel nostro tempo, sempre coll' intento di assicurarsi della realta

e qualita dei fenomeni spiritici. Una parola di quella preseduta,

nel 1892 del professore Cesare Lombroso \ Egli gia celebre ne-

gatore e dileggiatore di ogni fenomeno spiritico, cedette con lode-

vole sincerita alia vista di una serie di fatti indubitabili a cui

aveva assistito a Napoli. e con mano ferma sottoscrisse il pro-

cesso verbale con cui egli e i colleghi affermavano i fe-

nomeni osservati. II processo fu firmato il 5 marzo 1892 2
. E

vero pero che il Lombroso come altri materialisti, tento poi di

spiegare senza spiriti i fenomeni spiritici, la cui realta non oso

piu negare.

Di simili ravvedimenti si potrebbe formare un non piccolo

volume, e sempre si rinnovano. Nel Momenta 3
,
si leggeva : Ab-

biamo per telefono da Parigi : Una novita clamorosa nel campo
chiuso delle scienze psichiche (spiritiste). Dopo Grookes riuscito

un giorno (e cento volte) a fotografare lo spettro (fantasma) di

Gatie King, il dottor Carlo Richet (grande nome di scienziato

francese e niente spiritista), professore della facolta medica di

Parigi, ha potuto prendere una istantanea del fantasma di Bien-

hoa, bramino indiano, la cui apparizione materializzata ebbe

luogo, come narra lo stesso Richet, nella villa Carmen ad Algeri,

con le precauzioni e garanzie piu rigorose ed in una sala illu-

minata abbastanza per rendere impossibile ogni trucco. II fan-

tasma ha distribuito strette di mano agli astanti, ha abbracciato

la signora del generale Noel proprietario della villa. 11 profes-

sore Richet prepara una comunicazione sul caso all'Accademia

delle scienze.

I giornali e le riviste s piritiche d mno molti particolari del-

1'avvenuto al Richet. Ma queste maraviglie saranno tra non

1 Tribuna giudiziaria, giornale settimanale, Napoli, 20 febbraio 1892.

2 II testo e per intero riferito dalla predetta Tribuna, e dal FRANCO,
Lo Spiritismo, Manuale scientifico, Roma. 1903, pp. 129-140.

3 II Momenta. Torino 28 novembre 1905.
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molto sopraffatte ed ecclissate da quelle che promette il Reichel.

Egli esegui gli esperimenti spiritici alia presenza d'insigni fisici

tedeschi, che erano assolutamente scettici a tale rigiiardo. Oltre

al professore Reichel di Lipsia, assisteva il professore Braunwal-

der, un altro fisico olandese, di nome Van der Naillen, e altri

scienziati e medici nordamericani. Essi ottennero di oltrepas-

sare le maraviglie di William Crookes e del professore Richet

di Parigi. 11 fenomeno della rnaterializzazione si ripeteva molte

volte nella stessa seduta, a giorno chiaro, colle solite circostanze

strane e meravigliose. Ora il medio che e un Miller, di S. Fran-

cisco, autore di tanti fenomeni, sta per venire a Parigi, invita-

tovi dal professore Carlo Richet e da altri scienziati. Vedremo 4
.

oa Qtiestione. Dell'agente, ossia della causa efficients dei fe-

nomeni spiritici.

Parnii che la reale esistenza dei fenomeni spiritici sia fin

qui dimostrata, oltre che da innumerabili testimonii che li affer-

mano, dalle confessioni di celebri scienziati i quali, prima restii

e scettici, dopo averne fatte dotte esperienze da queste furono

costretti ad ammetterle. E sembrerebbe che naturalmente sarebbe

qui tempo di passare a dir qualche cosa della causa a cui deb-

bano ragionevolmente attribuirsi, giacche non vi e effetto senza

causa. Ma una tale questione dimanderebbe un volume e il mio as-

sunto e solo di toccare alcuni punti, com'e possibile in un ar-

ticolo d'un periodico, quanto conviene per rispondere al profes-

sore che ci espone i suoi quesiti.

E pero, quanto alle cause dei fenomeni possiamo solo dare

1 Vedi molti particolari negli Annales des sciences psychiques, Parigi,

noveinbre 1905; e anche nella Campana del mattino, Napoli, 22 dicem-

bre 1905. Nel Matin, di Parigi, 10 settembre 1906, un Venerabile fram-

massone, cosi parla al giornalista : Dans notre loge nos Freres et moi nous

avons coutume d'evoquer les Esprits. Car je ne suis pas seulement Vene-

rable, monsieur, je suis Mage. E qui racconta che ha spesso evocati tour

cnes et palpes i fantasmi di Hiram e Voltaire alia presenza di una quaran-
tina di persone, anche alia presenza delle mogli dei Fratelli. ... Et ce n'est

point un fantome comme a la ville Carmen (allude al fatfo sopra riferito

del Hicliet), ce sont dix on vingt fantomes qui noiis apparassent a la fois.

Chaque Frere a la sien et s'entretien avec lui familierement. L'espace et le

temps sont abolis : c'est admirabile. Questo e anche riferito ampiamente
dalla France chr6tienne, organe dii Conseil antimagonnique, 20 settem-

bre 1906, pag. 446, la quale suppone che questo Venerabile dal Matin non

nominato, possa essere J. Papas, grande scrittore di stregonerie e fondatore

d'una loggia di occultisti, detta des Puisatiers de la Verite, della quale e

Venerabile. Tanto raccogliamo da quei due giornali. Ma ne giudichino i lettori.
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im accenno, per non lasciare nella nostra breve trattazione una

troppo sconcia lacuna. Gl'indagatori della causa sono special-

mente di due scuole principal! : vi sono gli animisti e gli spiritisti

propriamente detti. Delle svariate teorie degli uni e degli altri

si puo dire generalmente, che gli animisti si sforzano di trovare

le cause nelle anitue dei medii, degli astanti, nelle loro facolta

latent!, nei cosi detti sdoppiamenti delle persone, nelle radiazioni

umane e simili, che il valente professore Porro giudica indegne
del nome di teorie. Gli spiritisti invece attribuiscono i fenomeni

ad un agente estraneo agli spettatori, che comunetnente chia-

mano spirito, o 1' Incognito, o la Forza o Entita autonoma. Gli

spiritisti sono piu numerosi che gli animisti. Specialmente tra

i trattatori di Germariia, vanno crescendo, come osserva il Meric *,

perche trovano le teorie animiste tutte fondate sopra ipotesi im-

maginarie e ripugnanti al buon senso. Quanto a me, io giudico

le teorie spiritiste egualmente fallaci, ma a prim'occhio meno

irragionevoli.
- A questi si possono aggiungere i Neobuddisti che spiegano

i fatti spiritici colla luce o corpo astrale, che sarebbe poi una

specie d'anima, o parte di anima, che come il perispirito degli

spiritisti, puo staccarsi dalla persona umana, e allontanarsi ad

osservarcio che avviene, e poi rientrare. Fole indianeperispiegare
fole europee

2
. II piu spesso certi modern!, a qualunque scuola o

partito appartengono, panteisti, atei, materialisti, ricorrono al-

Fetere, forza naturale che nel medio risveglia facolta straordi-

narie ma natural!, di chiaroveggenza, di scienza ignota. di pre-

visione dell'avvenire, di telepatia, di creazione di fantasmi, e via

via. Le loro teorie mirano unicamente ad uno scopo solo, di

escludere cioe dai fenomeni ogni intervento di cause non natu-

rali, per ridurre ogni pratica spirit ista a un semplice tratteni-

mento di scienza o di fisica o di sollazzo.

Diamone ad esempio il Lombroso, il quale avendo sottoscritto

il processo verbale, con cui ammetteva i fenomeni spiritici

a cui aveva assistito, si tenne obbligato dal puuto di onore di

pubblicarne una spiegazione degna della sua professione di ma-

terialista. Eccola per sommi capi, e si faccia ragione che, un po' piu
un po' meno, sono simili quelle che vann j attorno inventate da co-

loro che pretendono spiegare lospiritismo, non ammettendo in esso

alcun intlusso fuori della natura. L'Agente o forza attiva, secondo

essi, si riduce in sostanza al pensiero cl el medio. Ma questo pen-
1

MERIC, L'A/ttre vie, Parigi 1900, vol. 1 pag. 354 egg.
2 Cf. CiviUd Cattolica, 7 gennaio 1902, p. 156 sgg.
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siero non e gia Fatto piu sublime e spirituale dell'uomo intelli-

gente, ma un raateriale rimescolamento di cellule nell'encefalo, le

quali oscillando producono naturalmente delle vibrazioni, ovvero

onde dinamiche, che haDno virtu di tramutarsi in forza motrice e

operatrice dei fenomeni. II medio non produce da se tale pen-

siero, ma lo ba dagli astanti, ed egli tion fa altro che ripercuo-

terlo negli astanti medesimi, che lo ricevono in forma di imma-

gine e di fantasmi. Gosi che i veri agenti o autori dei fenomeni

sono gli spettatori *. Non mi fermero a confutare tali vaneggia-
menti ne i fronzoli che vi fa il Lombroso, atteso che migliaia

di esperienze dimostrano che i medii dicono spesso cose nuove,

non pensate ne potute pensare dagli astanti e di piu il ve-

nirci ad oracolare che i pensieri si mutano in forze materiali ed

operanti con mille locomozioni, ovvero in fantasmi parlanti e

viventi e tale una audace assurdita, che non merita altro che

il disprezzo. Simili o analoghe sono le teorie dell'Huxley, del

Moleschott, e altri materialisti 2
.

6A Questions. Non si potrebbe ridurre lo spiritismo a ter-

mini ragionevoli e cristiani P

Ascoltiamo piuttosto una buona signora, che al mattino fa

la santa communione e alia sera con persone buone gioca

agli spiriti. lo mi trattengo spesso con lei, sperando di ridurla

al mio modo d'intendere lo spiritismo, sebbene essa e ostina-

tissima a frequentare le spiriterie, dicendo che essa non vi fa

ne vi vede farsi alcun male. lo non intendo, mi diceva essa,

in una sacristia dove la trovai, io non cerco di evocare nei

miei trattenimenti personaggi famosi, Alessandro, Napoleone,
S. Agostino, ma mi tengo scrupolosamente a persone di fami-

glia delle quali non posso ingannarmi. Ghiamo, o fo evocare

dal medio (ottima giovanetta e semplice come una contadinella)

il mio piccolo Cesarino, che ho perduto bambino di tre anni.

Sento i suoi piedini sulle mie ginocchia e le sue manine av-

vinghiarmi al collo, e le sue guance, rosate come nei suoi anni

migliori, accostarsi al mio volto. Mi dice : Mamma : ti voglio
1 E curiosa la osservazione che fa il pontefice dello spiritismo, Allan

Kardec, che tanto prima odoro la scoperta del Lombroso, e la giudico scor-

tese : Allorche in una riunione di spiritisti sopraggiunge una di quelle

communicazioni che fanno stomaco per la loro villania (revoltanles grossie-

ret&), sarebbe un pessimo complimento agli spettatori il pretendere che essa

viene in origine da qualcuno di loro. ALLAN KARDEC, Le livre ties Mediums,
8 ediz. Parigi 1865, p. 45.

* FRANCO. Op. citata pp. 364 e sgg.
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bene : e non altro. lo sento, e conosco la sua cara vocina
;

non mi posso ingannare, perche egli ha tutto del mio povero Cesa-

rino, perfino la sua abitudine di baloccarsi a' bottoni del mio ve-

stito, appunto appunto come quando era vivo e sano e io lo tenevo

in braccio. Quando mi sono intrattenuta coi baci del mio Cesa-

rino, passo alia mia buona cugina Emma, con cui sono stata

educata, nella stessa casa della mia madre, finche, la sua morte

precoce non me la strappo dal fianco. Emma aveva un anno piu
di me, m'incoraggiva sempre alle buone opere e alia pieta, mori

non solo coi sacramenti, ma rassegnata come un angelo. Io

conosceva tutt'i suoi pensieri, le affezioni, non che i modi e i

costumi ;
dormivamo in una stessa camera in due lettini, sepa-

rati solo dal corsello di tramezzo, e la sera prolungavamo la

conversazione finche il sonno ci vincesse. Io adunque la cono-

sco intimamente e dopo lunga e dolce famigliarita. La conosco

quanto il mio figlio Gesarino, e nessuno potrebbe su questo

punto ingannarmi. Allorche viene evocata dalla media, ella si pre-

senta cosi viva come quando in vita ci trastullavamo insieme,

senza che mai corresse tra noi due una parola torta.

Era meco a udire questo discorso un signore dabbene ma
al tutto nuovo delle pratiche spiritiche, e osservo che tutto que-
sto era certamente bene e degno di quella buona signora che

paiiava con manifesta sincerita e buona coscienza. Egli s'inte-

resso vivaaiente a saperne piu oltre, e le dimando :
- - Avete

nelle vostre riunioni qualcuno che vi guidi ?

- Se 1'abbiamo ! e quanto capace ! Siamo dodici o quin-
dici signore, che ci riuniamo insieme ogni settimana, e che volon-

tariainente non ci scostiamo da' suoi consigli e dalla sua direzione.

. Egli non vuole evocazioni di altre persone che di defunti stret-

tamente congiunti e conosciuti in guisa da non poterne dubi-

tare
;
vuole che si premetta alle tornate la preghiera a Dio, che

c' illumini e non permetta agli spiriti malvagi di mescolarsi

nelle nostre adunanze. Guai se sentisse dalla media una parola

empia o scandalosa ! Leverebbe subito la seduta con indegna-
zione. E cosi siamo tranquille per esperienza, che gli spiriti

t

i evocati ci danno solo buoni consigli, divoti spesso ed edificanti,

che eccitano alia tolleranza, alia benefit^nza, alia pieta. Vi po-

trebbe assistere anche la piu riserbata monacella d'un convento.

Ma il nostro direttore fa anche piu e meglio. Non essendo egli

parlatore, ci legge alcune pagine del celebre Dalmazzo, il quale
scrisse un libro che insegna a rendere pio e santo lo spiritismo...

In queste parole, un sacerdote che allora aveva celebrate.
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e che era mio e nostro amico, mi fe' cenno di aspettarlo, che

aveva qualcosa da dirci. Infatti egli aveva udito norainare il

Dalmazzo e cornprese per aria che noi eravamo alle prese con

qualche solita questione di spiritismo, e pero disse subito :
-

Sento che si parla del Dalmazzo. Ora egli e morto...

- E morto ? dimando la signora.
-

Si, e morto, e quando era vivo pubblico la sua opera
sotto il falso nome di Teofilo Coreni, e mi ricordo che nel 1890,

passando io per Torino e visitando il santo e dotto Cardinale

Alimonda, questi mi disse che il libro del Coreni era pernicio-

sissimo a chi non sa bene il catechismo cattolico...

- Dunque a me, ripiglio la signora, non puo nuocere. 11

mio catechismo non 1'ho mai dimenticato.
- Non ignorate adunque che non potete leggere i libri proi-

biti dalla Ghiesa, come il Coreni, che e registrato nell'Indice:

Teofilo Coreni, Lo spiritismo in senso cristiano l
.

- Non lo sapevo.
- Si il Coreni, e uno di quei non pochi, i quali si presero

la briga di battezzare e cristianeggiare lo spiritismo. Ma non

yi riusci piu che gli altri, sebbene egli fece ogni sforzo, e forse

in buona fede, per riuscirvi. Basta, Iddio gli abbia concesso

ravvedimento e misericordia.

- Ma che ravvedimento, se opero con buona fede... Sentite,

reverendo, con quanta diligeuza, direi quasi con quanto scru-

polo di coscienza noi teniamo le nostre consulte. Premetto che

il nostro direttore e un cattolico esemplare. Secondo la sua

guida noi diamo principio con una formola di preghiera, e con

un solenne segno di croce, coll'invocare il nome di Dio santis-

simo, affinche col suo consenso e per volonta divina, le care

anime di alcuni nostri consanguinei si rendano a noi visibili

o in altro modo presenti, e ci rispondano cose buone secondo

che permette o vuole Iddio. Ora se dopo tale orazione si pre-

sentano e rispondono le anime evocate, e per nostre consan-

guinee le riconosciamo, possiamo noi dubitare che Iddio buono

ci mandi altro che responsi divini ? Non sarebbe da matto e

da empio, I'immagmarci che chiedendo noi anime sante a con-

versare di cose sante, egli ci mandi dei diavoli ad ingannarci
e pervertirci ?

11 prete interruppe la foga della signora, e dicendo con un
sorriso paterno: Basta, basta, voi la sapete tutta e la sapete

contare. Voglio dirvi una cosa consolante
;
e la cosa e che io credo

1 Deer. S. Uffizio, 16 aprile 1890.
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alia vostra buona fede; e frequentando in buona fede le adunanze

spiritiche non avete peccato, come, per la stessa ragione, forse

non peccano le altre signore, e il loro direttore. Ma la buona

fede e qui intollerabile, come quella che beve grosso, e sop-

porta 1'errore assolutamente dannoso. Anche la sola lettura del

libro del Goreni puo abbuiare in loro la fede cattolica. Non
senza motive e proibito dalla Chiesa : le stravaganze e gli er-

rori sono in esso a dozzine, accompagnati da eresie formal!,

non gia dissimulate e coperte, ma di quelle che si possono pren-
dere con le molle.

A questa intijna la signora si turbo non poco, ma tacque.

Oltre a cio, mia buona signora, potete voi, persuadervi
che sia lecito pretendere da Dio un miracolo o piu miracoli ad

ogni seduta spiritica? Sappiamo per contrario dai divieti della

Chiesa e del Vicario di Gesu Cristo, che Iddio proibisce di pro-

vocarli coll'evocare i morti, e nella Bibbia simili tentativi sono

solennemente minacciati di tremendi castighi in questo mondo e

nell'altro. E anche senza i divieti della Chiesa e della Bibbia,

dovrebbero ora trattenerci dalle evocazioni di anime gli inganni
che vi si trovano inevitabili.

Primo inganno e circa lo spirito che si presenta a conversare,

se sia quello che si evoca e che si affernia da se stesso, ovvero

un tutt'altro.

Qui interruppe briosamente la signora Ma come? vuole che

m' inganni nel conoscere o disconoscere il mio figlio Cesarino?

la mia cugina Emma? Dovrei dubitare di conoscere me stessa.

- E pure, sentite gli stessi supremi dottori di spiritismo. Essi

sono d'accordo su questo punto : essi medesimi ne hanno fatto la

sperienza a loro spese. II famoso Home fu di fatto consultato sopra
defunti che non esistevano, diede la risposta avuta, e n' ebbe la

vergogna e le beffe. Negli Stati Unit! essendo sparsa la novella

della morte del generale Sherman, quello che aveva vinta la

guerra di secessione, subito gli spiritisti evocarono 1'anima sua,

e questa fu subito cortese di manifestarsi e discorrere delle de-

lizie dell'altra vita. Ma che e che non e ? Ecco la novella certa

che il Sherman era vivo e sano, con una giusta fischiata su

pei giornali allo spiritismo. Che piu 1 Lo stesso grande legisla-

tore dello spiritismo, Allan Kardec, ne conviene scrivendo che

si puo evocare qualunque oggetto. Evocate una rupe ed essa

vi rispondera. Vi e sempre una moltitudine di spiriti pronti a

prendere la parola per tutto '. Ecco cio che dovete pensare,
1 ALLAN KARDEC, Le livre des Mediums, sopra citato, pp. 376-377.
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signora mia, del vostro Cesarino e della vostra Emma, dovete

temere e sospettare che non sieno dessi il vostro caro figlio, la

vostra cara cugina. Insomnia pigliate il consiglio dello stesso

Allan Kardec : L'astuzia degli spirit! ingannatori passa talora

1'immaginazione. E d'uopo non lasciarsi mai abbagliare dai nomi
che si prendono dagli spiriti per dare un'apparenza di verita

alle loro parole. Noi potremmo riempire un volume dei piu

curiosi, colla storia di tutti gl' inganni (mystifications), che arri-

varono a nostra conoscenza '.

Non vi fidate di quel Gesarino e di quella vostra Enima.

La signora era piu che mezzo convinta: rispose solo con un

sospiro. E il sacerdote insistette per convincerla interamente. -

Fossimo almeno certi che questi nostri pretesi congiunti sono

spiriti buoni, serii, benefici, come dovrebbero essere anime sante,

licenziate a fare il gran miracolo di partirsi dall'altra vita e

manifestarsi a noi, e operare nelle sedute tante maraviglie,

inesplicabili perche contrarie alle leggi della natura
;

e cio

per divina disposizione a nostro favore. Ma aceade tutto Fop-

posto. I pretesi spiriti buoni si tradiscono da se col cadere in

mille monellerie senza sugo, degne solo di screanzati plebei, ed

in miracoli grotteschi da ciarlatani piazzaiuoli.

-Non pero nelle sedute nostre, osservo la signora.
-

Capisco, disse il sacerdote, lo spirito si accommoda all'in-

dole degli astanti. Ma interrogate di cio che avviene communissi-

mamente in quasi tutte le raunate spiritiche. E cosa saputa, rico-

nosciuta e ripetuta nelle relazioni degli scienziati che assistettero

alle esperienze e ne divulgarono a stampa le relazioni piu ce-

lebri, piu fededegne, piu fainose, il Grookes, il Morselli, il Lom-
broso e cento altri.

II senatore Gaetano Negri, gia sindaco di Milano, intervenne

ad una tornata spiritica, tenuta da professor! e scienziati, a Mi-

lano, e fu tale 1' indegnazione e lo schitb che ne provo, che voile

esalarlo e pubblicarlo su pei giornali
2

.

L'ho sentito a dire anch'io, confesso la signora.
- Ma non vi avranno aggiunto il peggio, che avrebbero po-

tuto e dovuto farvi conoscere. Ed e che tra i fenomeni nelle

tornate spiritiche succedono oscenita obbrobriose. Ah se le vostre

amiche osassero riferirvi certi discorsi uditi dagli spiriti, le pro-

vocazioni al male, i disegni da loro tracciati, gli oltraggi di

certe mani fluidiche e sopra tutto di certe fantasime materia-

1

Ivi, pag. 373.
'
FRANCO, Lo Spiritisnio. Manuale sopra cit., pp. 156 e segg.
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lizzate, sentireste subito come per istinto onesto, per intuito ra-

zionale, che lo spirito che si aggira per le sedute spiritiche non

puo essere altro che quello bollato da Gesu Cristo cento volte

nel Vangelo di spiritus immundus. Di tali vilta si lagnano non

pochi degli apostoli dello spiritismo, corne per esempio il Gol-

denstubbe, famoso per avere introdotto fra le pratiche spiritiche

il fenoraeno della scrittura diretta per inano degli spiriti. Lo cita

e approva 1'arcispiritista Elifas Levi i
. Che piti? lo avverte e

conferma lo stesso supremo legislatore dello spiritismo, Allan

Kardec in molte pagine del suo libro Ibndamentale : Le livre

des mediums. Ecco le sue parole: Le manifestazioni villane

ripugnano alle persone anche della minima delicatezza di senti-

mento: perche esse sono, secondo 1'indole degli spiriti triviali,

sporche, oscene, insolenti, arroganti, malevole, e perfino empie
2

.

-
Basta, basta, disse la signora, che era veramente buona

e pia. Domenica scorsa sono stata alia seduta spiritica : ma vi

prometto che e anche 1'ultima volta.

- Allora, conchiuse il sacerdote, io posso rinunziare a rac-

contarvi dieci o quindici casi che io so, di spiriti del male, che

furono esorcizzati, o altrimenti forzati a confessare, loro mal-

grado, che erano veri demoni, nemici di Dio e dell'uomo.

-
Si, si rinunziate: non occorre.

- Ma non voglio rinunziare a dirvi per suggello alia verita,

che esiste una delle ultime risposte della Congregazione della

Jnquisizione, approvata da Leone XIII, che e bene ricordarvi.

Nel 1898, un divo'to cristiano interrogo la S. Sede, se egli non

poteva, disdicendo ogni accordo collo spirito malvagio e pre-

gando S. Michele capo della milizia celeste, supplicare che gli

fosse concesso di parlare collo spirito di una determinata per-

sona, spirito che gli aveva sempre risposto conforme la dottrina

cattolica. Ora la S. Gongregazione romana rispose: Come si

espone, non e lecito. E il Vicario di G. Gristo approve la sen-

tenza dell'Inquisizione
3

.

E faccio termine alle varie Questioni spiritiche in risposta

ad uno scienziato che la richiede. G. G. FRANCO S. I.

1 ELIFAS LEVI. La Clef des grands inystkres. Parigi, 1861, pag. 218.
2 Les communications grossieres... Elles repugnent a toute personne qui

a la moindre delicatesse de sentiment : car elles sont, selon le caractere des

Esprits triviels, ordurieres, obscenes, insolentes, arrogantes, malveillantes, et

meme impies. ALLAN KARDEG, Lirre des mediums, sopra cit. pag. 172.
3 Deer. S. R. Univ. Inquis., approvato dal Pontefice, 1 aprile 1898.

1906, vol. 4, fasc. 13o3. 23 27 ottobre 1906.
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Roma, 13-27 ottobre 1906,

I.

COSE ROMANS

1. Udienza del Santo Padre al nuovo ambasciatore di Spagna. Presenta-

zione delle lettere credenziali. Discorso dell' ambasciatore. Risposta del

Papa. 2. Norme disciplinari indirizzate dal Cardinal Vicario alle

Superiore degli Istituti femminili in Roma.

1. Nella mattina di sabato, 20 ottobre, il sig. Emilio de Ojeda y Per-

pignan nuovo ambasciadore di Spagna in sostituzione del conte di

Tejada, ammesso in solenne udienza, presento al Sommo Ponteflce

le lettere credenziali con cui il Re Alfonso XIII lo invia suo rappre-

sentante presso la Santa Sede. In questi giorni ne' quali il rumore

suscitato specialmente dalla stampa liberale intorno alia politica eccle-

siastica del ministero spagnuolo va cagionando si vive e contrarie

agitazioni, un tal fatto richiamava la pubblica attenzione piu che non

sogliano simili ricevimenti diplomatic!, e dalle circostanze prendevano
un particolare signiflcato le dichiarazioni colle quali il nuovo ministro

accompagno il consueto omaggio di devozione.

Sua Maesta cattolica il re di Spagna Alfonso XIII, egli disse,

si e degnato affidarmi 1'alta missione di deporre nelle sacre mani di

Vostra Santita le lettere con le quali mi accredita come suo amba-

sciadore straordinario e plenipotenziario presso la Santa Sede.

Sua Maesta mi ha ordinato che nel compiere il grato non meno
che onorevole incarico, io sia fedele interprete della sua sincera, co-

stante e filiale adesione verso la sacra persona di Vostra Santita, e

che insieme Le esprima i voti che il mio augusto Sovrano e la sua

Reale Famiglia, come anche il suo Governo e il popolo spagnuolo,

fanno per la preziosa vita di Vostra Santita, cosi direttamente con-

giunta alia prosperita della Sede pontificia e alia grandezza e felicita

del mondo cattolico.

La sincerita di questi sentimenti profondamente radicati nell'anima

degli spagnuoli, corrisponde bene alle cordiali relazioni che, dagli

inizii della nostra storia sino ai giorni present!, sono sempre pas-

sate fra la Santa Sede e la Nazione cattolica che ho 1'alto onore di

rappresentare, relazioni il cui intimo ed amichevole carattere avro
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speciale cura di coltivare e di rinvigorire ognora piu con tutti i mezzi

del quali potro disporre. A conseguir cio faccio assegnamento anzi-

tutto sulla proverbiale e paterna benevolenza che Vostra Santita ha

sempre mostrato verso il Monarca spagnuolo ;
sul carattere amiche-

vole delie istruzioni che mi ha dato il mio Sovrano, e siami lecito

aggiungere anche sui personal! sentimenti della filiale adesione che

io professo alia Santa Sede e che in piu di una fortunata occasione

io ho avuto la sorte di palesare durante la mia lunga camera. Questa,

incoraggiata fin dai suoi primi passi dalla bonta del glorioso Pon-

tefice Pio IX, non poteva avere ne piu lusinghiera ne piu ambita

corona che la benedizione che, in questo momento solennissimo della

mia vita, io imploro rispettosamente dall'Augusto Successore di quel

grande Pontefice.

A queste nobili parole che onorano il vecchio diplomatico, ii Sommo
Pontefice rispose colla sua paterna benevolenza.

Sia ella il bene arrivato, signer ambasciatore, presso il Vaticano

come rappresentante e plenipotenziario di Sua Maesta il re di Spagna
e della nazione che a tutto diritto si chiama la terra dei santi, perche

conserva, colla purezza della fede e colla santita del costume, gli

esempi salutari di tanti eroi che la illustrarono. Non dubitiamo punto
che ella informata a questi nobili sentimenti continuera con tutti i

mezzi di cui pud disporre nella sua rappresentanza per mantenere e

corroborare le cordiali relazioni tra la Santa Sede e la Nazione cat-

tolica. La preghiamo poi, signor ambasciatore, di farsi interprete dei

nostri sensi di gratitudine e di speciale affetto verso 1'augusta Maesta

del suo Re, cattolico non solo di nome, ma di fatto, al quale siamo

particolarmente riconoscenti pel suo fedele attaccamento alia Santa

Sede ed anche per la benevolenza alia nostra persona, assicurandolo,

che non mancheremo mai di implorare dal cielo le migliori $ grazie

sopra di lui e della augusta sua sposa, della regina madre e di tutti

gli altri membri della reale famiglia, perche 1'Onnipotente sia largo

a tutti d'ogni prosperita e dia a Lui il conforto della fedele corri-

spondenza di tutti i suoi sudditi alle sue cure amorose, per la'quale

soltanto potranno godere d'ogni bene morale e materiale. II cenno

poi ch'ella fa di aver cominciato a Roma la sua lunga carriera e di

aver avuto i migliori argomenti per apprezzare la bonta del venerato

nostro predecessore Pio IX, ci rassicura che anche dalla sua espe-

rienza ella riconoscera come la Santa Sfie, avendo unicamente di

mira il bene universale, abbia sempre sludiato di mantenere con

tutte le nazioni i piu affettuosi rapporti ;
e quindi puo bene arguire

come continuera a conservarli coll'augusto suo Re e con lei che Io

rappresenta, invocando su tutta la Spagna cattolica le divine bene-

dizioni.
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Dopo 1' udienza pontificia e la visita al cardinale segretario di

Stato, 1'ambasciatore col suo seguito, secondo il costume, scesero

nella basilica vaticana a venerare la tomba del Principe degli Apostoli.

2. S. E. Rma il cardinale Respighi, Vicario generale di Sua San-

tita, ha diramato la seguente circoiare :

Alle RR. MM. Superiors

degli Istituti religiosi femminili di Roma.

II sottoscritto CardinaleVicario di Sua Santita, allo scopo di pre-

venire inconvenient! :che potrebbero facilmente verificarsi con grave

pregiudizio degl' Istituti religiosi femminili di Roma, inculca 1'esatta

osservanza delle ^seguenti disposizioni :

1. Gl' Istituti religiosi femminili destinati aH'insegnamento noti

apriranno in Roma^nuove scuole o nuovi asili, senza averne otte-

nuto il permesso dalla'Commissione pontificia delle scuole, per mezzo

del deputato ecclesiastico del monastero.

2. Le RR. MM. Superiore non si rivolgeranno a maestre seco-

lari per essere aiutate nell' insegnamento, senza il permesso del de-

putato ecclesiastico, al quale spetta assumere precedentemente le

necessarie informazioni.

3. Non dovranno le suore, siano esse professe o novizie o pro-

bande, frequentare le scuole pubbliche. Nei casi speciali ritenuti di

assoluta necessita, il sottoscritto cardinale Vicario si riserva di esa-

minarli accuratamente, per decidere se si debba dare o negare il

permesso richiesto. Tale proibizioue si estende anche alle educande

che dipendono dalle religiose. Si eccettuano i pensionati istituiti

esclusivamente per signorine che frequentano le scuole anzidette, per
i quali verranno date norrae speciali.

4. Non si riceveranno donne che bramino di vivere ritirate in una

casa religiosa, senza il permesso in iscritto del Deputato Ecclesia-

stico, il quale esaminera le singole domande, per giudicare se siano

degne di essere prese in considerazione, e non concedera la licenza,

senza prima avere assunte da fonti sicure le necessarie informazioni.

Trattandosi di monasteri di stretta clausura, si dovra chiedere la

licenza alia Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.

5. Le RR. MM. Superiore non manderanno le suore alle pubbli-

che botteghe a fare le spese giornaliere per la cucina, ma dovranno

servirsi per questo ufficio di probe persone secolari.

6. Si ammoniscono severaraente le Superiore di non permettere
che le suore vadano abusivamente sole per le vie di Roma, special-

mente nelle ore di notte.

7. Non e permessa la questua in Roma, senza averne ottenuta

la licenza in iscritto per mezzo del deputato ecclesiastico. Le sin-

gole domande saranno diligentemente esaminate, e quando sara iJ
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caso di concedere la chiesta licenza, si daranno insieme norme op-

portune per rimuovere il pericolo di deplorevoli inconvenient!.

Per 1'esatta osservanza di queste disposizioni, confida il sotto-

scritto nello zelo delle RR. MM. Superiore, sopra le quali e sulle

comunita da loro dirette invoca di tutto cuore le piu elette benedi-

zioni del Signore.

Dal vicariato, 17 agosto 1906.

PIETRO CARD. VICARIO.

FRANCESCO Can. FABERI, segretario.

II.

COSE ITALIANS

1. I congress! a Milano. Gongresso per la pubblica moralita. 2. Gongresso

per la pace. 3. Congresso ceeiliano per la musica sacra. 4. Morte

del comm. Giuseppe Sacchetti direttore dell' Unita Cattolica.

l.Nellaseriedei congressi di quest'annonessunoforseerapiudegno
di studio e di cooperazione del Congresso per la pubblica moralita

il secondo tenutosi in Italia per tale oggetto. Omai si pud ben dire

che il movimento iniziato colla modesta Lega di Torino nel 1894 ha

scosso la pubblica attenzione e va riunendo in uua lotta comune co-

loro che dinanzi alia soverchiante invasione del malcostume vogliono

difendere il prezioso patrimonio della cristiana onesta. A capo del

congresso erano 1'indefesso prof. Bettazzi, presidente del Comitato cen-

trale della Lega, ed il prof. Buzzati : ne erano vicepresidenti la ben

nota sig.
a Buchner rappresentante della Federalion abolitionniste Inter-

nationale di Ginevra, ed i signori Perinet e de Morsier, presidente

e vicepresidente del Bureau international d'information contre la lit-

terature immorale.

Tra le non poche e quasi sempre opportunissime discussion!

svoltesi in quattro giorni di fervido lavoro notiamo le piu salient!.

II conte dott. Valmarana dopo aver esposto in una magistrale rela-

zione i mezzi deplorevoli -eon cui si propaga 1' immoralita, ricapitolo

le sue conclusion! ne' seguenti voti :

1. II congresso invita il Governo a proporre una legge che dia

modo anche alle associazioni italiane di pubblica moralita, come in

altri paesi, di agire direttamente, sotto convenient! guarentige, spor-

gendo querela contro le offese al buon costume.

2. II congresso invoca dal Governo hiaggior rigore per cio che

riguarda la moralita nella concessione dei permessi teatrali.

3. Considerata la libera dilfusione in Italia di fotografle, stampe,

periodici pornograflci stranieri, che spesso piu o raeno copertamente
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annunciano la loro qualita nello stesso titolo, il congresso esprime
il voto che 1'autorita governativa ne interdica 1'entrata nel Regno.

4. II congresso invita il Governo a rendere piii severe le dispo-

sizioni di legge che si riferiscono allo spaccio di bevande alcooliche.

5. II congresso invita 1'autorita giudiziaria ad impedire, obbedendo

allo spirito ed alia lettera della legge, che nei giornali ed opuscoli

si pubblichino resoconti di process! tenuti a porte chiuse.

6. II congresso rivolge un caldo invito ai giornali italiani affinche,

a tutela della pubblica moralita e del loro decoro, sopprimano la pub-
blicazione di corrispondenze amorose e di richieste ed offerte immo-
rali appena velate.

7. II congresso fa voti perche le cronache del male vengano li-

niitate ed ispirate a sensi di energica riprovazione.

8. Essendo provata 1' utilita del lavoro delle Leghe di pubblica

moralita, il congresso invita il comitato centrale ed i privati a pro-

rauoverne la fondazione nella citta ove non esistono : ed invita le

associazioni, che si trovano in condizione di poter essere aggregate,

a domandare 1'aggregazione.

Per ultimo il relatore raccomandava la propaganda per risvegliare

il senso morale nelle moltitudini con conferenze, opuscoli ecc., e

faceva caldo appello alia donna perche scenda coraggiosa nella lotta

cominciando ad iscriversi nella Lega delle madri promossa dal pro-

fessore Lanzalone, ed approvata dal congresso. Nel qual proposito

la sig.ra Buchner lesse un magnifico discorso mostrando quanto
male puo impedire la donna se scotendo 1'inutile timidita o 1'inerzia

si adoperi animosamente a salvare la famiglia e la societa.

Alle proposte del relatore altre ne aggiunse il congresso sullo

stesso tema. Una di massima importanza pratica era cosi formulata :

IL congresso fa voti che la legge sul lavoro delle donne e dei

fanciulli venga applicata all' impiego dei minorenni nelle scuole di

ballo, nei pubblici spettacoli, in esercizi di forza e in tutte le aitre

forme di pubblica esibizione (richiamandosi pure alle disposizioni

della legge 21 dicembre 1873 sul divieto dell' impiego di fanciulli

nelle profession! girovaghe) che si risolvono in abuso di giovani

esistenze. 11 congresso crede di poter legittimamente esigere e rite-

nere estesa a questi minorenui la tutela della legge e ne chiede la

rigorosa applicazione.

Uno speciale invito fu pure rivolto alia direzione delle biblioteche

popolari circolanti perche la distribuzione dei libri sia contempe-
rata alle delicate esigenze della morale nei riguardi dell'eta, del sesso

e della condizione : e fu da ultimo invocata una riforma del rego-

lamento carcerario ed un voto fu giustamente proposto da parecchie

signore ed approvato dai congressisti per invocare una pronta ri-
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forma del regolamento carcerario colla quale si impedisca che le car-

ceri diverrtino una scuola di malcostume.

Un punto vivamente controverso nella adunanza pomeridiana del

secondo giorno fu quello dell'organizzazione delle sezioni giovanili

combattuta da parecchi a cui tale estensione non pareva scevra di

presunzione e di pericoli. Pure tra la maggioranza dei congressisti,

considerando le condizioni della nostra societa, specie nel contatto

inevitable della vita pubblica cittadina, dove e ben difficile al gio-

vane ignorare 1'esistenza del male, prevalse 1' idea che piu facil-

mente si preserverebbe dal cadervi destando in lui 1'attivita di un

aposlolato positive per il bene, colle dovute cautele ma colla giusta

conoscenza dei pericoli e dei doveri a cui lo prepara la vita fami-

gliare e sociale. Cosi fu incoraggiata la fondazione di Unioni giova-

nili maschili e raccomandato lo studio del modo opportune perche

possano partecipare alia lotta anche i gruppi femminili.

Con altro voto importante il Congresso approvo la proposta del

sig. de Morsier per una Conferenza internazionale di rappresen-

tanti degli Stati sulle questioni di diritto e di polizia amministrativa

riguardante la lotta contro la letteratura immorale .

Ne questi voti sono destinati a restare platonici. Oltreche bisogna

pur cominciare dall'avere un' idea ben ferma e chiara per poterla

far prevalere, si pud ben vedere dai fatti che il proposito bandito

dalla Lega si apre la strada, pognamo che non senza fatica, e acquista

sempre piu numerosi seguaci alia lotta salutare. L' influenza della

pubblica opinione, che tanto puo ai nostri giorni, acquistera sempre

maggior appoggio al movimento si bene incominciato presso tutti gli

ordini della societa. E se ne hanno le prove nel favore con cui fu

accolto 1'annunzio del congresso e la piena adesione che vi diedero

il re, il ministro di Grazia e Giustizia, quello della Pubblica Istru-

zione, della Guerra, deJla Marina, il ministro dell'lnterno, del cui

concorso efflcace ha bisogno la Lega della moralita. A queste ade-

sioni si deve aggiungere quella di Sua Santita Pio X data calda,

atnpia e di gran cuore al presidente in una udienza recente, con

piena facolta di darne pubblica notizia . II Pontefice si rallegro

specialmente dell'ormai iniziato movimento per la moralita fra le donne

e fra i giovani. Disse che a questo lavoro le donne dovrebbero par-

tecipare tutte: e ai giovani, lodandone e benedicendone gli sforzi a

cui augurava pieno successo, disse di raccomandare che oltre e piu

che colla parola lavorassero colVesempio .

2. Strana fisionomia invero era quella che presentava il cosidetto

Congresso della pace quindicesimo nella serie internazionale, ma

primo radunatosi in Italia sotto i festosi auspicii della Mostra mi-

lanese. Creda chi vuole che da tale propaganda e con tali metodi
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possa derivare qualche serio e profondo impulse a quella pace e

unione fra i popoli che non pud aver solido fondamento se non sulla

dottrina del Vangelo di Cristo. A questo ideale certamente miravano

da parte loro quei cattolici aderenti al congresso tra cui tre vice-

presidenti del congresso medesimo, cioe la baronessa Suttner per
I'Austria, la signorina Lund per la Norvegia e 1'abate Pichot per il

principato di Monaco i quali, con un pensiere che molto li onora,

inviarono un telegramma di omaggio al Santo Padre chiedendone la

benedizione: ed a nome del Sommo Ponteflce il cardinale arcivescovo

di Milano rispondeva testualmente : Nulla di piu conforme allo spi-

rito del Vangelo quanto di fare e di rinnovare gli sforzi per evitare

gli orrori della guerra e procurare ai popoli e alle nazioni quella

vera pace che fu piu volte annunziata al mondo dal Principe della

pace. Mi permetto quindi di fare plauso alia nobile e santa irupresa

del Congresso pro pace, lieto di significare il sovrano compiacimento
del Santo Padre Pio X il quale ben augura a cosi santa iniziativa .

Ma quando 1'abate Pichot in seduta generale propose all'assemblea

di inviare a nome publico un indirizzo al Pontefice per chiedere il

suo valido appoggio all'opera del congresso, come gia si era fatto

dal convegno di Budapest verso Leone XIII, la proposta non venne

accettata se non estendendola a tutti i capi di confession! religiose

ed ai grand! maestri della massoneria universale ! Tanto basta a far

conoscere il livello della serieta e del buon senso a cui si levava la

maggioranza di quel consesso.

E basta percorrere la lista ufficiale di quegli apostoli della pace.

Ne era presidente d'onore Federico Passy ; presidente effettivo Teo-

doro Ernesto Moneta
;

vi erano Napoleone Colaianni, Guglielmo Fer-

rero, Cesare Lombroso, Giacomo Novicow, Lorenzo Ellero, Achille

Loria, Giuseppe Sergi, il generale Ttirr, 1'antico amico di Garibaldi,

il Tinon, direttore della Revue des revues, Gastone Moch, Carlo Richet,

il senatore Rivet presidente della Liguefranco-italienne.i deputati Beau-

quier e Godars, una larga rappresentanza di paciflsti degli Stati

Unit! come Elia Ducomun, B. Trueblood, Oscar Straus, il deputato

belga Vandervelde e, tra tanti, 1'immancabile don Romolo Murri. Questa

accozzaglia di nomi spiega da se molte cose. Fra 1'altro si capisce

benissirao come il congresso della pace sentisse il bisogtio che nella

solenne tornata del 20 settembre il venerando Moneta cele-

brasse con parole commosse 1' entrata degli italiani in Roma, e

I'avvento della terza Italia ! E la cornmemorazione ebbe i meri-

tati applausi dei colleghi in cui nome il sig. lanero sali alia tribuna

dichiarando il XX Settembre doppiatnente caro, sia per 1'esultanza

della nazione italiana che diede tanti uomini all'idea umanitaria, sia

per 1'occasione che prestava di festeggiare il 73 giorno natalizio
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dello stesso presidente Moneta al quale venne offerta, tra altri doni,

una grande fotografia di G. Mazzini.

Noi non ci possiamo indugiare a citare tutto quello di che i con-

gressisti trattarono per 1'arbitrato tra le nazioni, per la propaganda
della pace, per 1'appello alle nazioni. Ricordiarao almeno che il Co-

laianni discorse in difesa dell'italianita della Dalmazia e incarico il

Turr di far valere quei diritti presso il suo Governo: i signori Dumas
e Richter denunziarono al mondo la condotta crirainosa del Governo

russo, ma non trovarono forse a chi confldare il messaggio : altri

invei contro il malgoverno del Congo e provoco un voto col quale si

invitano le Potenze a destituire il re del Belgio sovrano di quel paese
e sostituirgli un'amministrazione internazionale. Notiamo ancora un

voto proposto dal prof. Prudhommeau col quale il congresso esprime
la sua simpatia verso le organizzazioni operaie di Germania, d'Austria,

d'Inghilterra, dei Paesi Scandinavi e degli Stati Uniti le quali hanno

aderito al programma pacifista ,
ed invita il Bureau international

della pace a ricordare ai grandi congress! operai nazionali e univer-

sali cbe la riuscita dei loro sforzi per 1'emancipazione sociale ed eco-

nomica ha per base necessaria 1'organizzazione giuridica della Societa

internazionale.

Special! telegram tni furono scambiati col presidente degli Stati

Uniti e col re d'ltalia.

3. Col favore e la benedizione del Santo Padre Pio X, si tenne pure
jn Milano il 1 Congresso nazionale ceciliano di musica sacra. Esso

ebbe luogo nella chiesa di S. Angelo dall'8 al 10 ottobre. Vi presie-

deva il cardinale arcivescovo che intervenne alle riunioni ogni giorno; il

p. Amelli, priore di Montecassino, presidente, vicepresidenti mgr. Na-

soni, mgr. Viola, don Paolo Borroni parroco di Busto Arsizio, ed i

maestri Gallotti, Bottazzo, Gallignani, Terrabugio. Vi presero parte

circa quattrocento congressisti tra i quali naturalmente molti sacer-

doti : non mancavano anche parecchie signore. Tra la lunga lista delle

adesioni di piu che ottanta prelati ed istituti venne particolarmente

accolta con applausi quella del card. Capecelatro e quella di don Lo-

renzo Perosi.

11 congresso, oltre 1'aver compilato il desiderato statute per la

societa ceciliana, ebbe a discutere parecchi punti di un programma

speciale che al primo giorno assegnava le question! di canto fermo,

al secondo quelle di canto flgurato. al terzo quelle deWorgano. Nel

pritno il p. Ferretti, abate benedettino di Torrechiara, svolse il tema :

Rapporti tra gli accenti della melodia e '<jli accenti del testo negli inni

liturgici giambici quaternari. II p. Amelli discusse la questione se sia

consentita secondo i concetti dell'arte una lezione ridotta delle melodie

dell'antifonario ambrosiano : alia quale il dotto disserente rispondeva
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negativamente : ma il congresso ammise 1'utilita che in certi cast al-

cune melodie piu ornate vengano ridotte dall'arte de' periti a forma

piu semplice. II p. Grosso riferi -intorno alia convenienza che tutti

canti liturgici siano accennati prima di essere intonati e cosi venne

approvato dal congresso. Nel secondo il can. Casimiri tratto della

necessita di educare e formare le voci del cantori prima di applicarli

alle esecusioni musicali: dove parecchi congressisti fecero un voto

speciale perche nei licei musicali e nei conservator} si curi anche

1'educazione delle voci dei fanciulli. II congresso poi approve la pro-

posta della fondazione di una scuola di musica sacra in Roma, senza

pregiudizio pero di qualunque altra libera iniziativa. Venne pure vi-

vamente agitata la maniera di promuovere la partecipasione attiva

del popolo alia messa solenne e al vespro secondo I'antico uso della

Chiesa e il motu-proprio di Pio X. Nel terzo sulla materia dell'or-

gano si stabilirono varii punti nei quali, oltre la scelta di organisti

capaci in arte, dotati di spirito religiose e sempre intenti a seria e

continua cultura, si raccomanda 1) che le chiese sieno provvedute di or-

gani in perfetta corrispondenza colle odierne esigenze liturgiche ed

artistiche: 2) si esiga dai compositori una migliore trattazione del-

1'accompagnamento del canto gregoriano, sia in riguardo al ritmo sia

in riguardo al suo carattere essenzialmente diatonico : 3) gli orga-

nisti escludano in generale negli accompagnamenti i registri a lingua,

1'uso del fortissimo, J'esagerazione del pianissimo, il violento ed im-

mediate succedersi del piano al forte, ecc.: non abusare del ripieno

nei canti del popolo : non sospendere 1'accompagnamento ad ogni

pausa del coro, ma sostenere dolcemente il suono nei silenzi del me-

desinio dove il coro e sicuro : non suonare tutta la melodia nei canti

gregoriani piu ornati ma limitarsi ad accordi che formino un fondo

dolce ed armonioso : impiegare nella esecuzione di musica figurata

tutti quei mezzi che puo offrir 1'organo moderno per una varia, ro-

busta e seria registrazione, non dimenticando che sostenere e aiutare

le voci non vuol dire opprimerle o coprirle col fracasso e che in ogni

modo i registri di fondo di otto piedi sono i piu utili ed appropriati

ad accompagnare le voci. E sopra la composizione tecnica dell'organo

furono adottate parecchie norme molto sagge che gli conservino il

suo carattere eminentemente religiose.

Prima di sciogliersi il congresso, respinte le dimissioni dell'ufficio

di presidenza della societa, ne riconfermo il mandate al p. Amelli,

designando per acclamazione mgr. Nasoni a vicepresidente e ricon-

fermando altresi il conte Mella nell'ufficio di tesoriere. A sede del

prossimo congresso venne destinata la Citta eterna.

4. Inaspettatamente, nei vigor dell'eta, verso le ore tredici del sa-

bato 20 ottobre, mori in Firenze il comm. Giuseppe Sacchetti : e
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fu lutto per tutta Italia. Amici ed avversari ed erano nnmerosi

gli uni e gli altri intorno al fiero lottatore nella sua lunga camera

giornalistica tutti s'inchmarono commossi dinanzi alia tomba si

presto chiusa, e si trovarono concordi nel tribute della pubblica stima.

Egli se 1'era meritato colla nobile professione della sua fede, colla

schietta lealta del suo carattere, coll'indefesso lavoro a servizio della

Chiesa. Nato in Padova ai 21 di maggio del 1845, a diciannove anni

gia esperimentava le sue prime armi collaborando al periodico Le

lettnre cattoliche. Nel 1869, alia vigilia degli assalti settarii, egli erasi

arrolato tra i volontari pontifici e vi presto servizio fino al settembre

del 1870 : dopo la breccia di Porta Pia, abbandonate le lotte della

milizia, riprese quelle della penna, scrivendo prima in un giornale

satirico iutitolato il Codino, donde passo a dirigere il Veneto catto-

lico fin verso il 1880: piu tardi venne incaricato di fondare in Mi-

lano la Lega lombarda che tenue fino al 1889, quando assunse in

Roma la direzione della Voce della verita; finche nel 1893 entro alia

Unita cattolica alia quale gia collaborava da molti anni e che non

lascio piu, prendendone anche la gestione insieme col cav. Mastracchi.

Questo fu il campo delle sue battaglie piu importanti, dove porto

1'ingegno piu mature e la mano piu esercitata. Continuando le tra-

dizioni del fondatore, poco curante dello svolgimento tecnico e per

cosi dire commerciale del periodico, miro con salda mente a fame

un'arma validissima non a diffondere notizie, ma a propagare idee :

e le sue attingeva dalla fede religiosa la cui difesa era tutta la sua

bandiera, incalzandone i nemici dovunque credesse trovarli o nel libe-

ralismo rivoluzionario o nel modernismo opportunista. Se 1'essere

intransigente e un difetto, egli se ne era fatta una legge per tutto cio

che a lui sembrava toccare in qualche modo la Chiesa ed il papato,

nella cui incondizionata fedelta ed attaccamento vedeva la salute

d' Italia e del mondo. Combattuto combatteva: ne alia penna faceva

difetto la punta. La sua lealta e buona fede faceva si che nelle rela-

zioni private avesse amici tra quei medesimi di cui oppugnava le idee

nella stampa, sapendosi per prova come in lui la polemica mirasse

piu in alto che gli attacchi personal} da cui non sempre rifuggirono
i suoi competitori.

I funerali in Firenze furono una solenne manifestazione, alia quale

presero parte le rappresentanze della stampa, delle autorita reli-

giose, del clero secolare e regolare, delle societa, degli amici am-

miratori in corteggio commoventissimo tra immensa folia di popolo
riverente. Alia coltre erano, a destra: mgr Cassulo canonico della

metropolitana, rappresentante 1'arcivescovo di Firenze
; Luigi Sorbi

della Nazione, per 1'associazione fiorentina dei giornalisti ; prof. Ros-

selli per 1' Unions popolare cattolica : p. Pancrazio Landini, dei Minori
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per il II gruppo dell'Opera dei Congress!. A sinistra 1'avv. Feri per
il comitato diocesano; 1'avv. Donati per il gruppo dei consiglieri

cattolici; Luigi Carapolonghi direttore del Nuovo Giomale; Girolamo

Castegnaro assessore'di Mestrino venuto appositamente da quel co-

raune a cui la famiglia del defunto appartiene e dove egli era con-

sigliere. Dietro al feretro erano in prima fila i rappresentanti della

famiglia, ing. Giordano Sacchetti fratello del defunto ed il cognato
Valentino Castellani col cav. Mastracchi condirettore del giornale e

tutta la redazione deU'Unita cattolica. Numerosi telegrammi porta-

rono alia famiglia ed alia redazione la simpatia del Santo Padre, di

cardinal! e vescovi, della deputazione provinciale di Padova di cui

il defunto era membro, dell'on. Barzilai per 1'Associazione della

stampa, ecc. Tra i primi fu pare quello di uno dei nostri redat-

tori, vecchio amico del compianto pubblicista, giusto interprete delle

nostre simpatie e delle nostre preghiere.

III.

COSE STRANIERE

(Notisie Generali). 1. SPAGNA. Riapertura delle Cortes. Disegni di legge ostili

alle Congregazioni religiose. Querela contro una pastorale del vescovo

di Tuy. 2. FRANCIA. Nuovo ministero. 3. CUBA. Rivoluzione. Di-

missioni del presidente della repubblica. Occupazione delle truppe ame-

ricane.

1. (SPAGNA). II 24 si sono riaperte le Cortes: il ministero ha

presentato il preventive del bilancio per il 1907 che da le cifre se-

guenti. Entrata 1,035,006,287 pesetas. Spese 992,542,786 pesetas: cioe

un'eccedenza attiva di 42 milioni. Ma la comunicazione piii importante

era quella dei disegni di legge preparati . per tutelare gli interessi

dello Stato contro la Chiesa. II primo disegno sarebbe una legge

sopra le associazioni nella quale si manifesta il solito spirito settario

e persecutore.

Ecco gli articoli del disegno che si applicano alle Congregazioni

religiose.

Art. 1 - - II minorenne non puo far parte di una congregazioue

religiosa senza 1'autorizzazione di coloro il cui consenso e richiesto

in caso di matrimonio.

Art. 3 -- Non sono legali c) le associazioni che implicano la

rinuncia di liberta o capacita civiche.

Art. 5 -- Le associazioni religiose non hanno personalita civile.

Esse non potranno ottenerla che per un'autorizzazione data con una
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legge speciale ed il Governo potra sempre ritirare tale autorizza-

zione.

Art. 6 -- Le associazioni religiose devono notificare 1'atto delle

lore costituzione o stabilimento al Governatore civile della provincia

dove flssano la loro residenza.

Art. 10 -- II Governo potra, quando gli piaccia, chiedere comu-

nicazione della lista dei membri della congregazione e dei libri di

contabilita.

Art. 11 -- Le autorita civili potranno penetrare nei locali del-

1'associazione per ispezioni od inchieste.

Art. 12 I membri di una congregazione addetta all' insegna-

mento dovranno avere diplomi necessari.

Art. 16 -- Le congregazioni non possono ricevere ne doni ne

legati se non alle condizioni previste dal codice- civile e dentro i

limiti strettamente necessari al buon andamento dell'associazione.

Art. 7 -- Gli atti per mezzo di persona interposta sono nulli.

Art. 21 - - Le congrega/ioni religiose ora esistenti saranno 1'og-

getto di una revisione del Consiglio dei ministri che decideranno se

sia il caso di continuare o di sospendere 1'autorizzazione.

Art. 23 -- Le associazioni che contano nel loro seno degli stra-

nieri saranno sempre sottoposti all'autorita del Governo che potra

discioglierle.

Art. 25 -- In caso di scioglimento della congregazione la liqui-

dazione dei beni si fara secondo il diritto comune dei tribunali com-

petenti.

Con tali manifesto iniquita contro gli Ordini religiosi si pretende

tutelare gli interessi dello Stato ! E assai probabile che nono-

stante gli sforzi ripetuti dalla massoneria per trascinare la Spagna
sulla via della irreligione e dell'ateismo ufficiale, il senso cristiano

dominante nella nazione prevalga anche questa volta e obblighi il Mi-

nistero a ritirarsi.

Quale sia lo spirito della nazione e chiarito anche da un fatto re-

cente. A proposito della questione del matrimonio civile, di cui gia

parlammo, il vescovo di Tuy scrisse una vigorosa lettera pastorale,

bollando;'come si merita ogni tentative di introdurlo in mezzo a po-

poli cattolici a rovina della famiglia e del buon costume. Nella pa-

storale alcune parole parvero offensive del Governo ed il Romanones

sporse querela contro del vescovo. Ma J'opinione pubblica si levo a

difesa dell'intrepido pastore al quale altri vescovi avevano inviata la

loro adesione. II Correo aperse una sottoscrizione popolare, a dieci

centesimi, per offrire al vescovo di Tuy un pastorale d'onore. Da
tutte le parti furono mandate proteste e omaggi. II vescovo pero, ad

evitare false interpretazioni, per invito della nunziatura, dichiaro in
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una lettera indirizzata al ministro che la sua intenzione era di di-

fendere i diritti della Chiesa e gli interessi della religione, e non di

offenderlo in nessuna maniera sia nella sua persona sia nelle sue

funzioni . II Governo fu ben contento, crediamo, di ritirare la que-

rela, e desistere da ogni altro atto.

2. (FRANGIA). II presidente del Consiglio, Sarrien, rassegno 1'uf-

flcio il 19 ottobre, ritraendosi a curare la malferma salute. Tutti i

ministri cedettero parimente il loro portafoglio per lasciare piena li-

berta al Clemenceau chiamato dal presidente della repubblica a for-

mare il nuovo ministero che riusci composto de' seguenti : Clemen-

ceau, presidenza e interne : Gruyot-Dessaigne, giustizia : Pichon, affari

stranieri : Briand, istruzione pubblica : Caillaux, finanze : generate

Picquart, guerra: Thomson, marina: Barthou, lavori pubblici: Dou-

mergue. commercio : Ruau, agricoitura : Viviani, lavoro e igiene :

Millies-Lacroix, colonie.

I tentativi di fondare le associazioni di culto condannate dal Pon-

teflce continuano sotto 1' impulso delle logge per promuovere uno

scisma, ma con poco effetto. II consiglio municipale della citta di

Auch, composto di socialisti, ha dichiarato volersi costituire in so-

cieta per tale scopo ed il Governo adopera la sua influenza per in-

citare i Comuni ad imitare 1'esempio. La stretta unione del clero e

dell'episcopato forma il piu saldo baluardo della Chiesa di Francia.

I cattolici inglesi in una grande riunione presieduta dal cardi-

nale di Westminster mandarono omaggi di simpatia e di consenso al

card. Richard. Altre congratulazioni vennero dai vescovi austriaci,

ed americani.

3. (CUBA). Le continue discordie dei partiti che gia tanto trava-

gliarono 1'isola sotto il governo spagnuolo hanno finito per iscop-

piare in rivoluzione contro il presidente della repubblica, Estrada

Palma, di cui gli avversari esigevano la destituzione come favorevole

ai partigiani di Spagna. La rivoluzione vittoriosa prendendo larga

estensione e minacciando gravemente 1'ordine pubblico, il commercio

e le private proprieta, gli Stati Uniti inviarono corazzate con truppe

da sbarco per proteggere i sudditi americani e le loro sostanze: e

nello stesso tempo il presidente Roosewelt mando il Taft, segretario

per la guerra, col delegato Bacon per esaminare se sia necessario

1'intervento a cui da diritto il trattato del 1899. E stato costituito

un governo provvisorio: ma tutto fa prevedere che dati gli umori

sempre instabili dei cubani e I'importanza delle possession! ameri-

cane nell'isola gli Stati Uniti vi si stabiliranno definitivamente e una

nuova stella brillera nella bandiera degli Stati.



BELGIO 367

BELGIO (Nostra Corrispondensa). 1. Cose del giorno 2. La legislazione

belga e la Francia. 3. Accordo belga-olandese.

1. Dopo Rorchach, in Svizzera, Verviers prova gli effetti della

lega dei padroni contro gli operai ;
effetti prodotti da uno sciopero

e che hanno dato luogo per la prima volta, nel Belgio, alia serrata.

Finora, (14 ottobre), tnentre scrivo, non si sa di chi sara la vittoria
;

se del capitale o del lavoro, essendo ambedue irremovibili. La federazione

dell' industria tessile ha pubblicato di recente an manifesto, invi-

tando gli operai a ritornare al lavoro e stabilendo nuovi patti ;
del

qual manifesto furono spedite copie direttamente anche agli stessi

operai ;
ma questi, sobillati dagli agitatori, unanimemente non hanno

risposto aH'appello, convinti nella maggior parte di raggiungere, per

mezzo della persistenza nello sciopero, il miglioramento della pro-

pria condizione ;
ma in sostanza essi fanno 1'interesse dei loro pes-

simi ispiratori, il fine dei quali e esclusivamente la politica e il col-

lettivismo. I loro capi, con la lustra di promesse effimere di neu-

tralita, hanno gia potuto impadronirsi di tutti i sindacati della

citta. I risultati di tale lotta accanita fra padroni ed operai saranno

funesti, senza dubbio, ad entrambi ;
come sono stati funesti nella

Svizzera, ove gli scioperi prolungati e la serrata hanno fatto vit-

time ; obbligando la industria degli orologi, gloria della Svizzera

medesima, ad esulare in parte nell'Alsazia, a Huningue e a Pfetter-

hausen. Accadra lo stesso a Verviers ? Piaccia a Dio di no
;
ma pero

e molto probabile, poiche la concorrenza estera va prendendo il so-

pravvento e 1'emigrazione degli operai aumenta sempre piu ;
di che

si impensieriscono gli stessi caporioni, i quali alle parole violente

di prima fan succedere la moderazione. Percio le Travail, organo

dei sindacati, nel numero del 5 ottobre scriveva : Senza dubbio,

se i padroni si convinceranno della necessita della evoluzione sociale

perche ispirata dai sentimenti umani instillati dalla Religione cri-

stiana (che apostolo zelante !!), senza dubbio, diceva, gli operai com-

prenderanno da parte loro non esser possibile cambiare in un giorno

la faccia al mondo, dovendosi aver riguardo ai pregiudizii, alle oppo-

sizioni, alle forze economiche che si impongono alle migliori vo-

lonta . Speriamo ! Pero e piu facile far scoppiare un incendio che

estinguerlo.

Siamo quasi alia vigilia della riapertura delle Camere. I liberali

coi loro alleati, a quanto sembra, hanno ii proposito fermo di con-

Nota. La Direzione del periodico, nel pubblicare le relazioni de' suoi eorrispon-

denti esteri, come si afflda alia serieta delle loro informazioni e rispetta la conveniente

liberta de' loro apprezzamenti, cosi lascia loro la responsabilita de' fatti e delle opinion!
comunicate.
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tinuare la campagna in favore del suffragio universale
;

e se si deve

prestar fede alle interviste con uomini politic! piu noti, il governo
cattolico dovra sostenere uno dei piii accaniti assalti, essendovi

molti favorevoli a ripelere, in tale occasione, T ostruzionismo par-

lamentare ; e qualora cio non fosse sufficiente, non vi e forse la sol-

levazione ? Non scherziamo, credetelo : le parole di Paolo Janson,

riportate dalVEcho d'Ostende. non lasciano il menomo dubbio a que-

sto riguardo. Sentitele piuttosto : Lo Stato aspetta il segnale della

liberta : noi lo darerao nella sua necessaria ampiezza. Come? Non

10 so : solo quando il segnale sara dato andremo avanti ! E questa

sara 1'ultima tappa ; e ci fermeremo solo dopo ottenuto il trionfo !

Come si vede, non v'e da scherzare
;
ed il partito cattolico sta ben

attento, procurando di evitare ogni causa di divisione che mi-

naccia sorgere nel proprio seno. II deputato Coremans, capo del movi-

mento fiammingo, ha presentato il suo disegno di legge per 1'uso della

lingua fiamminga nell'insegnamento. Questo disegno e malviso, seoza

dubbio, a quella parte della popolazione belga che e di origine val-

lona, perche vi vede una violazione della liberta d'insegnamento. 11

nostro Episcopato, dando una nuova pruova del suo spirito conci-

liante, ha gia preso opportuni provvedimenti riguardo a questa que-

stione spinosa, inviando a' numerosi istituti d'insegnamento a lui

soggetti istruzioni precise riguardanti 1'uso della lingua fiamminga

negli studii. Le istruzioni episcopali, troppo lunghe per essere qui rife-

rite, danno un'ampia soddisfazione alle domande fiamminghe, rispet-

tando al tempo istesso la liberta d'insegnamento ; pero cio non con-

tenta i seguaci del disegno Coremans. Tutti gli istituti, essi van

dicendo, non sono soggetti all'Episcopato ;
e sono i piu numerosi ;

per la qual ragione i provvedimenti sono insufficienti. Di piu, il dise-

gno di legge essendo presentato, e necessario discuterlo. In una

parola si vuole per forza una legge. Questa ostinazione e sufficiente

a suscitare polemiche interminabili fra i diversi giornali del Regno,
siano favorevoli o contrarii al disegno in questione : e nel Belgio

si sa bene a qual parossismo si possa giungere per la brama di

discussione! Prima della sessione parlamentare si riuniscano le

destre per intendersi una buona volta e per sempre, in private, in-

torno all'azione del governo e del parlamento durante la presente ses-

sione sulle question} suscettibili di malintesi nel partito.

2. Per noi belgi non vi pud esser cosa piu naturale del seguire

1'esempio delle grandi nazioni nostre inaggiori ;
se pero queste nazioni

giudicano utile di imitare le nostre istituzioni non abbiamo forse noi

11 diritto di sentirci onorati? Percio con qualche sentimento di fiera

compiacenza noi vediamo il legislatore francese far propria una gran

parte della nostra legge sul riposo settimanale. Ambedue le leggi
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poggiano sopra il medesimo principle : E proibito di far lavorare

nella domenica; di tenere occupato piu di sei giorni in ciascuna set-

timana 1'operaio o 1'impiegato che non fa parte della famiglia presso

laquale lavora . Solo vi sono variazioni nelle eccezioni fatte a questo

principio, ma in cio la legge belga ha vedute senza paragone piu

larghe della legge francese. Questa, per esempio, impone in qualsi-

voglia caso un riposo settimanale di 24 ore ed in via straordinaria

permette la sostituzione per turno. La legge belga invece concede alle

imprese, con diligenza enumerate, la facolta di ristringere il riposo

obbligatorio a una mezza giornata per settimana, o ad una giornata

intera ogni quindici giorni : che tale riposo possa esser concesso in

un giorno che non sia la domenica e con facolta di turno i

;
ma la

mezza giornata deve cominciare o un'ora prima o un'ora dopo il

mezzodi, e il lavoro dell'altra mezza non deve oltrepassare le cinque

ore. La legge francese non ha riprodotto 1'articolo sette della legge

belga, riguardante gli operai e gl'impiegati dei venditori al minuto

pei quali non vi e necessita stretta di prevedere 1'eccezicne pel ri-

poso domenicale
;
come pure pei giovani dei parrucchieri. Costoro

possono essere tenuti a lavoro nella domenica dalle 8 antimeridiane

fino a mezzogiorno ; ma detta facolta pud essere diminuita per decreto

reale in favore di uno o piu comuni, di una o piu categoric di ma-

gazzini ;
come pure per decreto reale pud essere aumentato il numero

delle ore di apertura quando sia richiesto da necessita particolari,

per sei settimane fino al massimo di un anno. La legge francese

accorda tale facolta solo a patto che siano compensati gli operai te-

nuti occupati nella mattina della domenica, col riposo di una gior-

nata per ogni quindici giorni; riserva questa che diminuisce alquanto

il vantaggio fatto ai capi delle imprese e reca un'utilita molto dubbia

aH'impiegato. Le modificazioni fatte alia legge belga con la legge

francese sembrano percio poco felici. A proposito di questa legge

resa esecutiva nel Belgio col primo di agosto p. p. non possiamo

passare sotto silenzio le conseguenze alle quali i nostri legislator!

non hanno certamente pensato; vogliam cioe alludere alle insidie cui

sono esposti i commercianti, in modo particolare quelli al minuto,

per parte dei socialisti, per essere sorpresi in contravvenzione alia

legge. I socialisti in tal caso si fanno ausiliari della polizia, adope-

rando per altro mezzi, per onesta non usati certo nemmeno da questa;

ed il giqrnale socialists Le Peuple loda tale lotta coraggiosa

secondo egli la battezza; ma il Chronicle, organo dei liberali, da il

titolo di semplici spie-dilettanti ai suddetti inquisitori. A proposito

di questa polemica di nuovo conio il Bien public fa le seguenti con-

1 II nostro corrispondente considera la legge dal solo lato civile, trala-

sciando il lato religioso del riposo festive. N. d. D.

1906, vol. 4, fasc. 1353. U 27 ottobre 1906.
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siderazioni : II Peuple protesta vivacemente che si tratta di far

rispettare dai padroni la legge tutelatrice della liberta per gli ope-

rai. E un diritto che non si puo contrastare alle associazioni ope-

raie, salve le dovute riserve circa i mezzi all'uopo adottati
;
ma e

doppiamente comico il vedere da una parte 1'epiteto di spia dato

ai socialisti, i quali di tale epiteto fanno un uso quotidiano; e sen-

tire dall'altra parte i lamenti del giornali dottrinarii, che nei mesi

decorsi approvavano o scusavano 1'abominevole campagna di spio-

naggio imbastita dal grande oriente francese per troncare la camera

agli ufficiali cattolici. I nostri vicini del sud ci hanno imitate an-

cora nella questione della pena di morte, sospendendo la esecuzione

della pena capitale, lasciandola tuttavia inserita nel codice penale, e

commutandola, come da noi, nei lavori forzati a vita. Da 43 anni

la macchina lugubre non agisce piu nel Belgio, ed il merito e di tre

eminenti criminalisti belgi, Thonissen, Hauss e Nypels, rispettiva-

mente professori di diritto criminale alle universita di Lovanio,

di Gand e di Liegi, i quali stabilirono solidatnente le basi sulle

quali doveva esser posta la delta questione della pena di morte dal

punto di vista della sua soppressione. Questa pena, avuto riguardo

all'espressione tilosoflca di tale parola, e opportuna? in altre parole;

e assolutamente necessaria la sua esistenza, o potrebbe non esistere

del tutto senza fomentare con tale mancanza veri e gravi disordini?

Posta in tali termini la questione era ridotta a un ordine di fatti da

studiare, ad un semplice esperimento da fare in un lasso di tempo

piii o meno lungo. Noi 1'abbiamo seguito per 43 anni. Gli ultimi anni

del regno di Leopoldo I e tutto il regno di Leopoldo II sono passati

senza alcuna esecuzione capitale : quando 1'esperienza sara sufflciente?

Tocca ai magistrati e ai criminalisti belgi decidere quando sara ba-

stevolmente compluta ed eloquente per trasformare in legale cio che

di presente esiste solo in via di prova. La Repubblica francese certo

ci seguira fino alia fine.

Per ultimo noi abbiamo veduto, circa un mese e mezzo fa, che

la camera francese ha eletta la nuova commissione del suffragio uni-

versale, incaricata, durante tutta la legislatura, di esaminare i diversi

disegni di riforma elettorale e che in detta commissione 17 membri

su 22 sono favorevoli allo scrutinio di lista con rappresentanza pro-

porziouale. II giornale francese il Temps, il quale in diverse circo-

stanze ha spezzato una lancia in favore di detto sistema elettorale

in uso presso di noi, e soddisfatto di tale avvenimento, e scrive;

Noi potremo seguire con vivo interesse e con soddisfazione i lavori

della commissioner poiche siamo certi che a differenza di certe com-

missioni leggendarie, le quali non si riuniscono mai e seppelliscono

tutte le questioni affidate al loro studio, questa lavorera con costanza
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e non trascurera nulla per tradurre in atto si grande riforma. Ma
dalla elezione di detta commissione pud argomentarsi la esistenza

nella camera di una inaggiorauza gia disposta ad approvare lo scru-

tiniodilista con la rappresentanza proporzionale? Saremmo lieti di spe-

rarlo. In ogni modo risulta che 1' idea non incontrera alcun osta-

colo insormontabile, e 1'assemblea e risoluta di esaminare con inte-

resse e imparzialita il disegno studiato dalla commissione, dal quale

dipende il risultato finale. Con lo scrutinio di lista, la rappresentanza

proporzionale e una riforma amministrativa la Repubblica si Hberera

flnalmente da una organizzazione d'origine e di carattere imperialista,

che sta in contraddizione con i principii di schietto spirito repub-

blicano ;
il che non sara mai troppo. Eppure nel Belgio non e stato

necessario esser repubblicani per ottenere risultati cosi belli.

3. Da qualche tempo nel Belgio e sorta una corrente molto favore-

vole per una riconciliazione piu sensibile con i nostri vicini del nord,

gli olandesi. Per qual ragione? Le colpe politiche di un sovrano sa-

ranno dunque fonte perenne di discordia fra due popoli che recipro-

camente si stimano, mentre una saggia alleanza potrebbe arrecar

loro inestimabile profitto? Sarebbe desiderabile un accordo, come e

belgi e olandesi da diversi anni vanno dicendosi a vicenda, e si sa-

rebbe pensato prima di tutto a un'unione doganale ;
ad un'alleanza

offensiva e difensiva; ma tutte queste cose presentano difflcolta per

essere realizzate. Cosi oggi ci si contenta di disegni piu modesti

senza rinunziare pero a ravvicinarci a poco a poco con questi piu alti

intendimenti. Una commissione speciale istituita per cura della fede-

razione di difesa degli interessi belgi all'esterno ci ha presentato

alcuni provvedimenti realizzabili subito e capaci di apportare consi-

derevole miglioramento nelle nostre relazioni con i vicini del nord;

primo dei quali sarebbe il ribasso della tariffa postale fra i due stati,

poiche il respettivo territorio non e abbastanza esteso per giustifi-

care la tariffa presentemente in vigore. II secondo provvedimento con-

sisterebbe nella unificazione delle tariffe di trasporto. Tale unifica-

zione e urgente per impedire che con tariffe differenziali abilmente

combinate si giunga a paralizzare le riforme in materia di dogana
e di balzelli. Un terzo provvedimento sarebbe la riforma dell'eoje-

quatur dei giudizii, percbe adesso i tribunal! belgi non possono dare

1''exequatur a giudizii emessi in Olanda senza prima prendere in

esame la procedura del dibattimento, che vale quanto considerare nullo

il giudizio. Prima del 1899 era cosi a'uche per la Francia. Chi puo
vietare di fare con la Olanda lo stesso patto sanzionato il di 8 lu-

glio 1899 con la Francia? Anzi si potrebbe anche renderlo migliore

dopo la esperienza omai lunga fattane. Sarebbe altresi desiderabile

di vedere lo Slato olandese favorire i brevetti d' invenzione non
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mat protetti'finora ;
di mettere in armonia le leggi sul lavoro, affinche

siano impost! agli industriali gli stessi oueri. Le leggi dei due paesi

sugliHnfortunii del lavoro differiscono solo per la somma delle in-

dennita accordate
; percio sarebbe facile accordarsi su tal punto. Con

1'accrescimenlo continue del uumero delle transazioni tra belgi e

olandesifsi^giungera insensibilmente all'uniflcazione del diritto si-

mile a quella effettuata in Svizzera. Fra le riforme piu important! e

desiderabili sono da annoverare quelle riguardanti le questioni ma-

rittime e la navigazione. In quanto all'Escaut, per esempio, non esiste

alcun ufficio belga-olandese incaricato in modo permanente dell'am-

ininistrazione tecnica del flume, del miglioramento della linea di

navigazione, del suo progresso economico o delle sue condizioni di

difesa militare. Lo stesso accade per la Meuse e pel governo dei ca-

nali. La erezione di un regime internazionale in materia d'ipoteca
fluviale rappresenterebbe un grande beueflcio, per confessione del

medesimo comitato marittimo internazionale. Si richiederebbe ancora

la omologazione dei regolamenti belgi e olandesi di navigazione ;

regolamenti i quali sebbene abbiano molti punti comuni presentano
al tempo istesso numerose divergenze. Insomnia i nostri paesi avreb-

bero, e chiaro, un interesse reciproco a unirsi fin dove e possibile:

e questo bisogno e divenuto piu urgente dopo che la Germania ci

ha minacciato di deviare, con nostro danno comune, il commercio

renano dal centro dell'Europa verso Brema e Amburgo.

RUSSIA (Nostra Corrispondema). 1. Dopo lo scioglimento della Duma.

2. Le condizioni interne della Russia e la sua politica estera. 3. Pel

concilio nazionale russo; la commissione preparatoria, discussion! e

problem! . 4. II problema agrario. 5. Statistica della Ghiesa russa.

6. Dissidii tra il clero bianco ed il clero nero. 7. Lo scisma del

Caucaso e 1'autonomia della Chiesa georgiana. 8. Notizie letterarie.

1. L' improvviso scioglimento della Duma e stato accolto con

un senso di stupore, con una di quelle calme apparent! che sono

talvolta i prodromi di tempeste devastatrici. Parecchi vescovi, per es.

quello di Novgorod, che aveano reso lodi a Dio per 1'apertura della

Duma, hanno anche cantato il Te Deum per la sua fine immatura.

Pero anche gli organi del clero hanno espresso il loro malcontento.

II Tserkovnyi Viestnik (n. 29) dichiarava che 1' idea di una rappre-

sentanza popolare e gia radicata nella coscienza russa, si e fusa col

suo sangue, ne puo morire dopo il sacrifizio di tante vittime ed

il martirio di tante nobili intelligenze, e consigliava al Clero di per-

petuarne il desiderio nel popolo. Nella stessa guisa esprimevasi la

Tserkovno-obchtchestvennaia jisn di Kazan, asserendo che dopo lo

scioglimento della Duma 1'orizzonte russo coprivasi da capo di dense
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tenebre, e che forse il clero avrebbe pagato il flo di un atto che

avrebbe provocato nuovo spargimento di saugue. Le tristi prevision!

di questi due organi si sono avverate. II governo piu forte non potra

resistere alia marea della rivoluzione che sale sempre piu in Russia.

La vita e la proprieta non sono piu sicure: 1'esercito e in com-

pleta disorganizzazione : il commercio e 1' industria paralizzati : lo

spettro della fame si affaccia minaccioso: gli attentati e gli assas-

sinii piu non- si contano : la Russia vede di giorno in giorno de-

crescere il suo prestigio, e dissiparsi la sua fortuna. La cronaca quo-

tidiana di Varsavia e sovratutto piena di delitti, perche il socialismo

vi spadroneggia, propagatosi liberamente per molti anni grazie alia

connivenza del governo, il quale vietava al clero cattolico di com-

batterlo. La situazione e tristissima: non si sa che cosa uscira da

questo caos spaventoso, che iughiotte uomini e cose.

2. Contuttocio lo straniero che vive in Russia e legge i giornali

europei, si chiede se realmente vi sia un movimento rivoluzionario e

terrorista nel grande impero, tanta e la calma apparente che regna
nella capitale. Le vie di Pietroburgo di notte e di giorno sembrano

piu sicure e tranquille di quelle delle altre capital! : Cronstadt e un

sito delizioso che durante le belle giornate di settembre, ha dato asilo

ad allegre e chiassose comitive. Anche Varsavia, passato il momento

de' feroci disordini. non ha piu 1'aria di una citta in istato di assedio,

e la si direbbe la piu pacifica delle capitals, se dei soldati con la baio-

netta non custodissero le banche, le agenzie di cambio e gli spacci

di liquori. Certo non si e sicuri un istante, sebbene non si possa

punto dire che la rivoluzione sia popolare in Russia. I contadini ascol-

tano i rivoluzionari che parlano loro di divisione delle terre, di sac-

cheggi delle ville padronali ;
ma il loro culto pel Tzar non si e affie-

volito, e la Russia, nonostante le sue traversie, potra dormire ancora

dei sonni tranquilli. La cronaca quotidiana riferisce numerosi assas-

sinii, incendii, furti, devastazioni : pero i delitti politic! sono rari, ed

il maggior numero dei misfatti sono commessi dalla feccia del popolo
traviato da idee comuniste. Infatti molti dei delitti narrati dai gior-

nali nelle ultime due settimane di settembre consistono in grassa-

zioni, in violenze ed anche in furti sacrileghi. A Zemlianska, Lubovka

Voroneje, Atkarsk, Saratov ed altrove furono profanate le chiese ed

i vasi sacri : qualche prete e stato trucidato : dei contadini sono

stati derubati e percossi : delle donne violentate ed uccise. La stati-

stica di questi delitti prova che 1'ideal^ di coloro che li commettono

non e un ideale politico di liberta, bensi di licenza. Ne e prova la

severita del governo che mediante i tribunal! militari quasi ogni giorno

pronunzia sentenze di morte contro questi volgari malfattori. L'epi-

sodio piu doloroso di queste raisure di repressione e stata la fucila-
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zione di una quarantina di marinai a Cronstadt che barbaramente

aveano ucciso cinque o sei dei loro ufflciali, tra i quali il colonnello

Alexandrov che ebbe letteralmente spaccata in due la testa.

Un segno di pacificazione ci e pure offerto dall'apertura delle scuole

e delle universita, che da due anni erano chiuse. II nuovo anno sco-

lastico e cominciato con uua vera invasione di studenti. L' universita

di Pietroburgo che tutto al piii offriva un asilo a 4000 studenti, ne

ha ricevuti 9000, e tra questi 150 signorine. Molti di questi giovani

appartengono al partito sociale democratico, e vi e ben da temere

che rinnovellaudo i disordini del passato non arrestino di nuovo il

movimento scieutiflco russo. Un caso grave e quello di Varsavia i

cui studenti non frequentano piu 1'universita ed i ginnasi, flnche il

polacco non sia riconosciuto come lingua ufficiale. II governo ten-

tenna; sembra proclive a trasferire I'universita da Varsavia in altra

citta, ed a chiudere per rappresaglia le scuole libere della Polonia.

La politica russa non cambia, e nonostante le sue disdette, si lusinga
di soffocare con la forza le aspirazioni legittime dei suoi sudditi.

Gli stessi russi liberal! riconoscono la necessita di concedere alia

Polonia russa 1'autonomia politica, ma il governo e sordo a questi

consigli. Sventuratamente a questa iufelice nazione manca attual-

mente la coesione politica: il socialism ha fatto strage tra suoi

operai, e quasi non bastassero le division! politiche, si sono aggiunte
le discordie religiose. La cosi detta setta dei Mariaviti si e messa in

aperta ribellione contro 1'autorita ecclesiaslica. I suoi adepti sono tut-

tora 30,000, capitauati da 32 preti sospesi a divinis, i quali vorreb-

bero fondare un seminario per formarvi un clero raariavita e scisma-

matico. II governo russo li ha protetti per vendicarsi del ritorno in

massa degli ex-uniati al cattolicismo. Speriamo che le missioni con-

tinue, date da religiosi polacchi della Galizia, estirpino la funesta ziz-

zania che ha scdnvolto il cattolicismo polacco in Russia.

Gravi preoccupazioni pero non mancano al governo, benche la

situazione generale sia alquanto migliorata. Le condizioni economiche

della Russia non si possono ancora dire disastrose, se si considerino

le immense risorse dell' impero : ma il bilancio dello stato, gravato da

spese enormi, si chiudera quest'anno con un deficit di piu di 150 mi-

lioni di rubli. II ministro delle finanze Kokovtzov propone per rime-

diarvi delle economic, sovratutto nelle spese militari, ma i suoi desiderii

non saranno forse soddisfatti. I vari partiti politici si accusano a

vicenda di questo decadimento economico della Russia. II Novoe Vremia

che sembra aver definitivamente sposato il partito della reazione,

scaglia ingiurie contro il cosi detto partito dei cadetti, o fautori di

un liberalismo esagerato, e la difesa di costoro e presa dal TovaricMch

(giornale socialista ed ebreo), dalla Strana e sovratutto dal Eietch
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considerate attualmente come 1'organo dei cadetti. Un assetto delle

finanze russe non e possibile, se prima 1'orizzonte politico non si sia

rischiarato. Tutto dipendera dalle prossime elezioni politiche le quali

avranno luogo verso la fine di febbraio. II governo vi prendera una

parte piu attiva, ma i cadetti, i quali nei primi giorni di ottobre

hanno tenuto un congresso numeroso ad Helsingfors, non resteranno

inoperosi. Dalla Duma futura dipende 1'orientamento politico della

Russia: o una spinta verso le riforme, o il ritorno al terrorismo

ed alia repressione feroce. Nell' attesa abbiamo lo statu quo. Gli

ukasi relativi alia liberta di coscienza e di stampa sono documenti

senza pratica applicazione. II Sinodo continua come pel passato a

dettar leggi contrarie allo sviluppo ed ai diritti delle altre confession!

religiose dell'impero ;
i giornali sono spesso sequestrati ;

la censura

ha ripreso il suo rigorismo. Anche la stampa religiosa ortodossa e

malmenata: il governatore militare di Kharkov ha soppresso la Tzer-

kovnaia Gaseta, un periodico settimanale che propugnava 1'abolizione

della pena di morte, ed il piu famoso predicatore russo, il p. Gre-

gorio Petrov, pei suoi articoli inneggianti alia liberta ed alia riforma

della Chiesa, e stato costretto di riparare all'estero.

Piu indecisa e la politica estera del governo. Alleata alia Francia,

la Russia aspira allo stesso tempo ad accattivarsi le simpatie della

Germania e dell' Inghilterra. La prima e detestata cordialmente da

tutti i russi patrioti, che nei tedeschi vedono il tarlo corroditore

della loro nazione. L'organamento politico e religiose della Russia

e 1 'opera dei tedeschi, che per serbare la loro supremazia hanno

tenuto involto nelle tenebre dell' ignoranza il popolo russo. I nomi

tedeschi predominano negli alti gradi dell'esercito, nelle universita,

nelle banche e nei commercio, ed i Russi sono stanchi di subire

1'influenza opprimente del germanismo. La stampa liberale propugna

quindi un accordo con 1' Inghilterra, che invia sotto 1' etichetta

d' iniziativa privata una delegazione per salutare la Duma russa.

Secondo il Rietch. 1'intesa con 1' Inghilterra ed un'amicizia duratura

sono possibili : i conservatori pero, c.apitanati dal Novoe Vremia, di-

chiarano che un'w^esa cordiale tra 1' Inghilterra e la Russia scon-

volgerebbe 1'ideale politico russo, ed avrebbe come risultato 1'osti-

lita della Germania. La Russia tentenna quindi tra le due potenze

rivali, ed intanto si appoggia sempre alia Francia, che forse le

dara ancora i mezzi per rinsanguare le sue esauste finanze.

3. La famosa laura di Alessandro .^evsky, uno dei santi nazio-

nali della Russia ortodossa, e stata la sede di una commissione

preparatoria al concilio nazionale russo, che dovra risolvere il grave

problema di rappattumare la Chiesa russa con la societa civile. La

commissione, presieduta dal metropolita Antonio di Pietroburgo,
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eomponevasi di sette vescovi e di una cinquantina di laici, e di pa-

recchi arcipreti, membri del clero bianco. I professori piu illustri

delle Accademie russe vi erano intervenuti, ufficialmente invitati dai

tre metropoliti di Pietroburgo, Mosca e Kiev : pero il clero secolare

vi avea una rappresentanza scarsissiraa, e qualche organo del clero,

per es. il Tserkovnyi Viestnik, e la Tzerkovno-obchtchestvennaia jisn

non si era peritato di biasimare apertamente la commissione, un'as-

semblea di burocratici, i quali non erano animati dallo zelo per

gl' interessi della Chiesa, ma dalla brama di conservare con leggiere

mutazioni 1'antico ordine di cose.

Vivissime sono state le discussioni del membri della Commis-

sione circa il ristabilimento del patriarcato russo, la divisione della

Russia in metropoli, 1'aumento delle sedi vescovili, la risurrezione

del principio sinodale nella Chiesa, 1' intervento del clero bianco e

dei Jaici ai lavori del concilio, il miglioramento delle condizioni ma-

teriali del clero, la riforma delle Accademie ecclesiastiche e dei se-

minari, lo sviluppo delle mission! interne ed esterne della Russia.

I resoconti di questi dibattiti sono stati inseriti nei Tzerkovnyia

Viedomosti, organo ufficiale del Sinodo, il quale ha triplicate il suo

formato, pur conservando lo stesso prezzo di associazione. Essi

sono document! interessantissimi per lo studio delle condizioni odierne

della Chiesa russa, e delle sue scissioni intime, che timide dnpprima
si rivelano attualmente in piena luce, e preparano forse un nuovo

scisma.

Una delle discussioni piu important} concerne la presidenza del

eoncilio. I canonisti russi hanno sostenuto e difeso il principio orto-

dosso dell'uguaglianza assoluta di tutti i vescovi : non vi e vescovo

che sia superiore aH'altro in grado e in dignita. Ma il concilio e

un'assemblea che ha bisogno di un capo. Come provvedervi'?... II

generale Kireev, un teologo militare che propugna con ardore 1'unione

dell'ortodossia russa col vecchio cattolicismo, ha proposto seria-

mente che la presidenza o direzione del Sinodo appartenga al Sinodo

intiero: sarebbe lo stesso che affidare in tempo di guerra la dire-

zione ed il comando dell'esercito a tutto 1'esercito. Contro questa

teoria e insorto giustamente il prof. N. Glubokovsky, il valentissimo

esegeta russo, dimostrando che se non vi fosse un capo, un presi-

dente investito di una certa autorita, il concilio sarebbe acefalo.

Egli ha citato i testi che attribuiscono a S. Pietro il primato apo-

stolico, osservando pero che dai medesimi non deriva 1'affermazione

del primato dei romani Ponteflci, ed ha dimostrato che 1'assenza di

un capo, contraria alle tradizioni ecclesiastiche, sarebbe disastrosa

al buon successo del concilio. Nella tornata del 15-28 maggio il

prof. N. Glubokovsky ha confermato i suoi asserti con la testimo-
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nianza della Civilta Cattolica, 1'organo autorevole della Chiesa romana.

Citando una frase delle nostre corrispondenze, il prof. Glubokovsky
osserva che la Civilta Cattolica (1'unico periodico cattolico citato nei

dibattiti della Commissione) parla con cattiva ironia del prossimo
concilio acefalo, il quale riprodurrebbe la scene di certi parlamenti

ammodernati. Questo giudizio dei nemici esterni, cosi si espresse il

valente esegeta, merita una speciale considerazione, e dovrebbe ren-

dere piii vigilanti e piii cauli i membri della Commissione (Tzerk.

Viedomosti, 1906, n. 23, p. 1612). Alieni da polemiche, ci limitiamo

a rispondere che nemmeno 1' ombra di un' ironia trapelava dalle

nostre parole. Noi siamo dello stesso parere del Glubokovsky :

un concilio nel quale i vescovi avessero tutti 1'identica autorita

sarebbe un concilio acefalo
; un concilio privo di un capo supremo

sarebbe un'assemblea disordinata, un campo aperto a tutte le zuffe,

e a tutte le rivalita. Cosi la pensa il prof. Glubokovsky, e noi ab-

biamo semplicemente indicati gl' inconvenient! che produrrebbe il

principio messo avanti dai canonisti ortodossi. Non vi e sinodo

ecumenico o provinciale che non abbia avuto il suo capo : potrebbe
la Chiesa russa, contro la tradizione, non tener conto di questo

fatto, e riunire un concilio acefalo?... Noi crediamo che non le com-

pete questo diritto e noi lo abbiamo affermato nella nostra corrispon-

denza, per opporre anche un biasimo indiretto alle pretese di un par-

tito, che in Russia vorrebbe dare al laicato la direzione suprema
della Chiesa. La nostra corrispondenza non contiene quindi un' iro-

nia fuor di proposito, ma 1'espressione di una verita, che il prof. Glu-

bokovsky ha chiaramente enunziata nelle riunioni della Coramissione.

4. Uno dei problemi piii gravi che preoccupa gli uomini di Stato

in Russia il problema agrario. I contadini formano 1' immensa

maggioranza della Russia, i tre quarti della popolazione totale, come lo

dimostrava recentemente il prof. Mannilov, ed alle loro sorti si connet-

tono le sorti economiche e sociali della Russia. Se perdurano le

condizioni attuali il risveglio civile della Russia e un'utopia, perche

le sue masse resteranno involte nella miseria, nell' ignoranza e nel-

1'abbrutimento. La legge del 19 febbraio 1861, che mirava all'indi-

pendenza economica e giuridica dei contadini per varie cause che

qui non occorre enuraerare, non ebbe tutti i risultati che si

speravano. Col volgere degli anni i contadini si trovarono oberati

di debiti, ed accresciute le loro famiglie, la porzione di terra ad essi

assegnata con 1'obbligo di un canone pf.
1 50 anni divenne insuffi-

ciente. Per migliorare le loro condizioni bisognerebbe procedere ad

una nuova distribuzione di terre. Vari sono i pareri su questo prov-

vedimento. Gli uni vorrebbero che il governo confiscasse la proprieta

rurale, e lasciasse libero ciascuno di coltivarla a suo talento, e di
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trarne col proprio lavoro i mezzi di sussistenza. Sarebbe 1'attua-

zione delle teorie piii avanzate del collettivismo. II partite democra-

tico-costituzionale propone 1'espropriazione forzata con equo com-

penso da parte del governo, di una parte delle grandi proprieta

rurali. Questa misura non violerebbe il diritto di proprieta, ma vi

porrebbe dei limiti. Nello stesso modo che il governo e nel suo

diritto espropriando forzatamente i terreni privati per la costruzione

di linee ferroviarie e di fortezze, cosi potrebbe per 1' interesse ge-

nerale delle Societa riscattare la proprieta rurale e cederla ai con-

tad ini. Secondo i calcoli del prof. Mannilov, espropriando 21-23 mi-

lioni di deciatine quadrate (poco piu di un ettaro), le porzioni di

terra possedute dai contadini sarebbero aumentate di 1
J

/2 , ed il

problema agrario si avvierebbe verso una pacifica soluzione. La

proposta e fuor di dubbio attraente, ma la piu grave difficolta per
attuarla proviene dalle disastrose condizioni economiche della Russia

che peggiorano di giorno in giorno. La proposta richiederebbe la

spesa ingrata di un miliardo e piu di rubli, e le casse dello Stato

sono vuote ed il credito russo si sostiene ancora, ma e profon-

damente scosso. La Duma non sarebbe stata aliena daH'iwcamerare

i beni appartenenti ai monasteri ed alle chiese. Pero la proposta

venne naturalmente accolta con ostilita dalla stampa del clero. Secondo

il Russkoe Tchtenie i beni del clero in 44 governi russi giungono

appena ad 1,670,000 deciatine quadrate: le terre appartenenti ai

monasteri sommano a 585,925 deciatine. Distribuendole ai contadini,

si darebbe a ciascuno poco piu di un quarto di deciatina, vale a dire

una porzione di terra insignificante, che non arricchirebbe il conta-

dino ed impoverirebbe la chiesa. Questa obbiezione non e forse priva

di efficacia; ma le tendenze ostili delle classi colte e dirigenti verso

la chiesa fanno temere, che in un avvenire forse prossimo la chiesa

russa perda uno dei suoi cespiti piu importanti.

5. Non sara privo d' interesse il conoscere le forze di cui dispone

attualmente la chiesa russa, desumendo i nostri dati dall' ultimo re-

soconto del Procuratore Generale del Sinodo di Pietroburgo. La popo-

lazione ortodossa della Russia ammonta ad 86,259,732 anime. Nell'in-

tervallo di un anno il numero delle nascite si e elevato a 5,049,510;

quello de' decessi a 3,243,302, quello dei matrimoni a 860,354. Le

chiese ortodosse dell' impero raggiungono la cifra di 49,703, delle quali

37,465 sono parrocchiali. II clero novera 2340 arcipreti, 44,487 preti,

14,960 diaconi. 43,552 cantori. I monasteri sono 862, inclusi i 362

monasteri di donne, con una popolazione di 8455 monaci, e 10,963

monache, senza contare i novizi e le novizie in gran numero. Le biblio-

teche ecclesiastiche e parrocchiali sommano a 28,278. Gli ospedali

inantenuti dalle chiese e monasteri sono 264 e gli ospizi 1027. La
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chiesa russa ha quattro accademie per 1' insegnamento superiore ec-

clesiastico con un personale insegnante di 157 professor! e 668 stu-

dent!, 58 seminar! con un personale insegnante di 1970 maestri ed

impiegati, e 29,601 alunni, 12 scuole femminili con 2357 alunne poste

sotto la protezione dell' imperatrice Maria Teodorovna, 63 scuole fem-

minili eparchiali con 18,921 aiunne, e 43,969 scuole primarie con

18 milioni di alunni. Le eparchie e diocesi dell'impero russo sono 66
;

la gerarchia consta di 3 metropoliti, 14 arcivescovi, e 49 vescovi tito-

lari : 33 eparchie hanno i cosi detti vescovi vicar! post! sotto la di-

pendenza dei vescovi titolari.

6. La statistica della Chiesa russa rivela 1'esistenza di due cleri

che animati gia da tempo di una sorda ostilita sono attualmente scesi

in lizza per combattersi a vicenda. L'antagonismo tra il clero nero,

vale a dire il monachismo, ed il clero bianco o clero secolare am-

mogliato e giunto allo stadio acuto, e gli stessi organi del clero non

si peritano di confessare che nella Chiesa russa e scoppiato un nuovo

scisma. La gerarchia si arruola nelle file dei monaci. Secondo una

legge ecclesiastica, che tra le chiese ortodosse e in vigore solamente

in Russia e nel regno ellenico, i candidati all 'episcopate devono prima
abbracciare la vita monastica. In tal guisa la suprema direzione della

Chiesa e affidata al monachismo, il quale cerca tutti i mezzi per con-

servare le sue prerogative. L'episcopato ed il monachismo si sono

pronunziati, tranne rarissime eccezioni, contro le tendenze libertarie,

propugnando il mantenimento dell'autocrazia come il fulcro dell'im-

pero. Tra le eccezioni mentoviamo 1'arcivescovo di Riga Agatangelo.
II clero bianco al contrario, il quale vive piu in contatto col- popolo
e ne partecipa i dolori, si e schierato dalla parte dei progressist!,

dei riformatori.

Inoltre i preti delle campagne si lamentano delle lor miserande

condizioni, retribuiti non di rado con 200 rubli antmi, laddove

gl' igumeni dei monasteri hanno 4000, talvolta i 7000 o 10,000

rubli all'anno, ed i semplici monaci 500. Rimproverano poi all'epi-

scopato di non brigarsi mai degl' interessi religiosi delle diocesi, di

non avere altra mira che quella di far carriera. di abbas sarsi ad un

servilismo degradante verso il governo, di trattare con modi gros-

solani e brutal! i loro subordinati. Gli stessi organi delle accademie

ecclesiastiche, citiamo il Bozoslovsky Viestnik ed il Pravoslavnyi So-

besiednik, tracciano dei quadri veramente foschi e dolorosi delle con-

dizioni odierne dell'episcopato e della vi/ 1 monacale, ed affermano

che la scintilla dell'apostolato si e spenta nella Chiesa russa. L'epi-

scopato pero non si preoccupa di questi lament!, e nelle sue rela-

zioni al sinodo propone come mezzo per guarire i mali della Chiesa

il ristabilimento del patriarcato, un rimaneggiamento delle istituzioni
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diocesane, a dir breve escogita dei palliativi, che non danno nessuna

soddisfazione al clero bianco. E quindi scoppiato nel clero russo un

dissidio, che gli stessi organ! del clero chiamano scisma. La gerarchia
ed i monasteri si troverebbero separati dal clero bianco e dalle par-

rocchie, ed il popolo prenderebbe il partito dei suoi popi, perche con-

sidera 1'episcopato come il puntello piii saldo della burocrazia. Se-

condo la stampa del clero, lo spettro di un nuovo protestantismo si

affaccia alle frontiere russe : gli ortodossi russi non vogliono piu sot-

tostare aH'assolatismo di una gerarchia, che odia il progresso ed e

nemica della liberta, e sceglierebbero a maggiorita di voti i loro pa-

stori, prendendoli magari nelle file dei laici. Queste tendenze hanno

fatto capolino anche nella comraissione del concilio, che tra le varie

proposte dei suoi membri ha ascoltato anche quella di considerare

come candidati legittimi alle sedi vescovili anche i laici. Non sap-

piamo cio che decidera il prossimo concilio a questo riguardo, ma
1'avvenire si fa sempre piu buio, e se il clero bianco ed i laici ot-

tengono il diritto di prendere parte ai lavori del concilio, assisteremo

alia lotta aperta dei due cleri rivali.

7. Intanto, per cominciare, uno scisma e gia scoppiato nel Cau-

caso. II clero dell'esarcato georgiano riunitosi a congresso a Tiflis

ed a Kutais ha rotto le sue relazioni col sinodo di Pietroburgo e

proclamato 1'autonomia della Chiesa georgiana. Questa Chiesa, le cui

origini sono di sette secoli anteriori a quella della Chiesa russa. era

posta sotto 1'autorita di un kathoUcos che godeva delle prerogative

uguali a quelle dei patriarchi di Oriente. Nel 1783, la Georgia dis-

sanguata e riflnita dalla vendetta dei maomettani della Persia e della

Turchia accetto il protettorato della Russia che trasformossi ben presto

in vera occupazione. La Georgia, che sperava di conservare la sua au-

tonomia politica e religiosa, si vide trasformata in provincia dell'im-

pero, e la sua Chiesa indipendente messa in piena balia del Sinodo

che soppresse il katholicosato, ridusse a quattro le numerose diocesi

della Georgia, della Mingrelia e dell' Imerethia, e nel 1852 confisco

i beni della Chiesa e dei monasteri georgiani, il cui valore ammon-
tava a piu di un miliardo e mezzo di franchi. In ricompensa delle

sue spogliazioni, il governo russo offerse la somma illusoria di due

milioni di franchi annui pel mantenimento delle 1500 parrocchie del-

l'esarcato georgiano. Ne pago di cio, mosse flerissima guerra al-

1' idioma georgiano, mettendolo al bando dalle scuole primarie e dai

ginnasi ed imponendo con mezzi violenti 1' insegnamento del russo.

La politica di russificazione, con tanto rigore seguita nel Caucaso,

inacerbi gli animi dei georgiani, che ingrossarono le file dei sedi-

ziosi, e dalla societa civile il movimento antirusso guadagnossi il

clero. I georgiani vorrebbero il ripristinamento dell'autocefalia della
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loro Chiesa, la fine della dittatura del pastori russi che dal 1817

sono scelti con lenace costanza al governo spirituale di un popolo,

la cui lingua e da essi totalmente ignorata, la restituzione dei beni

usurpati, e un cambiamento radicale dei programmi scolastici. E poiche
il governo russo si rideva delle loro proposte, il clero georgiano ha

proclamato la rivolta contro il Sinodo, e si e diretto alle altre chiese

ortodosse pregandole di sostenere i suoi diritti e di tutelare la sua

indipendenza.
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I.

Fra i tanti Congress! succedutisi senza posa dal settembre

all'ottobre, merita speciale menzione da parte nostra quello

che i signori professor! delle scuole medie inaugurarono in

Bologna il 25 settembre, discutendo per parecchie giornate

e votando non pochi ordini del giorno. Non e Fattenzione

nostra rivolta propriamente alle dispute e deliberazioni di

questo Congresso, le quali per noi hanno mediocre impor-

tanza; giacche, tolto il voto fatto in ultimo per la migliore

preparazione scientifica e didattica dei professori, e se piace,

quello sull' Ispettorato, o riguardano quesiti professional! di.

stipendi, di ruoli, di pensioni, di articoli di regolamento e

via dicendo, o concernono la federazione dei professori e

la pacificazione dei dissidi, che, massime per opposte ten-

denze politiche, li avevano fmora fieramente divisi. Ne gran

caso pure abbiamo fatto del proposito, conunanimita degna
di miglior causa, fermato, di serbar saldo all'insegnamenlo

secondario il carattere di laicita, cioe a dire di irreligiosita,

e del desiderio poco fraternamente espresso che gli istituti

pareggiati siano soppressi ovvero mutati in regii, nonche della

proposta da qualcuno sostenuta, ma per buona sorte non

approvata, che i sacerdoti siano esclusi dall' insegnamento
secondario: cose tutte, le quali, posta 1'animosita dei si-

gnori docenti ufficiali, ad ognuno notissima, verso le scuole

private e particolarmente verso gl' istituti diretti da religiosi,

non possono recar meraviglia.

Piu che del Congresso in se medesimo, il quale, per non

aver saputo o voluto elevarsi agli argomenti vitali di pri-

maria importanza rispetto alia scuola, lascio la parte assen-

1906, vol. 4, fasc. 1354. 25 7 novcmbre 1906.
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nata del pubblico indifferente, siamo allettati a trattenerci di

una manifestazione avvenuta per occasione del Congresso.
Essa consiste nei grido di riforma deH'insegnamento medio

ufficiale, uscito dalle file degli stessi professor!, tra cui molti

facendosi eco degli altri, palesaronsi persuasi e convinti del

vizioso indirizzo di quell 'insegnamento e quindi della sua

insufficienza e sterilita; ne furono in massima contraddetti.

Su di cio, pertanto, non si dovra omai levare piu dubbio;

avendone noi testimonianza cosi solenne di coloro, i quali

erano da ogni sorta di ragioni e in particolare dall'anior pro-

prio consigliati a sostenere il contrario. Ed e a sperarsi che

quind' innanzi, quando anche noi ci dichiareremo sfidu-

ciati dell' insegnamento che s'impartisce alia gioventu ita-

liana nei ginnasi, nei licei, negli istituti tecnici governa-

tivi, noa saremo presi per mentitorL fatti ingiusti o ciechi

dall'odio di parte. E a sperarsi inoltre cbe nessuno piu

tra i cattolici, laici od ecclesiastici, osi, come in passato,

tessere ampli panegirici delle scuole secondarie pubbliche,

per deprimere, al loro confronto, oltre ogni misura di equita,

1'istruzione degli istituti privati cattolici, massime dei se-

minarii, ed anzi per inferirne, che i seminarii non si rial-

zeranno altrimenti, fuorche modellandosi servihnente sugli

istituti delio Stato.

Grediamo pero utilissimo di raccogliere qualche piu au-

torevole documento di quella manifestazione, a cui faremo

seguire alcun nostro riflesso pratico, riguardo soprattutto

alia riforma degli studii nei nostri seminarii.

II.

Anche prima del Congresso dei professori delle scuole

medie, forse in preparazione aJ medesimo, gia agitavasi tra

i docenti ufficiali la questione gravissima della riforma del-

1' insegnamento secondario. Ma la mossa era venuta dal

Governo stesso, che, essendo ministro per 1' istruzione

Ton. Bianchi, aveva istituita una Commissione reale inca-
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ricata di studiare i modi e di proporre il disegno di una

duratura riforma, per cui potesse sperarsi di recare sta-

bile assetto all'ardua e pur si rilevante materia. La Com-
missione reale non parve composta in modo da riuscire di

piena soddisfazione del corpo insegnante; poiche, quantun-

que vi fossero chiamate persone compeLenti, non vi furono in-

clusi parecchi dei personaggi piu autorevoli, quali, ad esem-

pio, il Villari ed il D'Ovidio
;
e questa fu per avventura causa

non ultima delle dispute venute poi. Gomunque sia di cio,

la detta Gommissione reale, fino dal 27 marzo del corrente

anno, mandava intorno un copioso questionario, esortando

a rispondere gli studiosi di question! didattiche, i Gorpi

scientific! e letterari, le facolta universitarie e gli altri Isti-

tuti superior!, i Gollegi dei professor!, le Societa pedago-

giche e professional! degli insegnanti. Le risposte, scritte in

fogli staccati o sul fascicolo stesso del questionario, dove-

vano farsi pervenire alia Gommissione reale non piu tardi

del 15 di maggio.

Noi non sappiamo ne quanti degli interpellati abbiano

risposto, ne quale risposta abbiano in maggioranza dato

circa il punto principale della ideata riforma, che nel pream-
bolo del questionario era stato dalla Gommissione esposto

cosi: Potranno i due element! (il classico e il moderno

economico e scientifico) conciliarsi in modo da trovar posto

in una unica scuola che conservi il patrimonio del passato

e conquisti via via quello deil'avvenire? 0, accanto alia

scuola classica, quale e oggi, o quale potra essere miglio-

rata e ravvivata, converra istituire altre scuole di cultura

generate, tutte moderne
; mantenendo, s' intende, anzi arric-

chendo e moltiplicando le scuole professionali per le classi

piu meccanicamente lavoratrici? E le scuole classiche e le

nuove scuole moderne potranno o dovranno cominciare da

un tronco comune, da una scuoli, cioe, unica o mista, per

scindersi poi ne' due rami principali o in altri rami secon-

dari ?

La Gommissione era logicamente discesa a queste do-
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mande da un'analisi ingegnosa. se vuolsi, ma forse non

esatta, certo non compiuta e peri'etta delle cagioni del pre-

sente interno malessere della scuola media. Ad ogni modo

quel malessere 1'avcva proclamato, Faveva altresi ricono-

sciuto per acuto: aveva detto senza ambagi: Anche Fltalia.

pur non osando di abbattere e sostituire il fondamentale

ordinamento delle scuole secondarie sancito dalla legge

Casati, ha. con un rapido e successive innovare di regola-

menti, d'istruzioni, di programmi, di orarii, non migliorato

quella legge, in a reso piu che mai evidente 1'ncerbita del

male, onde sono afflitti i nostri istituti d'istruzione secon-

daria, e la scarsa speranza che vi si possa rimediare altri-

menti che dando loro, con una meditata e duratura riforma,

un piu stabile assetto.

Questo allo scopo nostro importa di notare; la dichia-

razione, cioe, ufficiale e perentoria fatta da una Commissione

reale appositamente costituita, che I'insegnamento secon-

dario impart ito nelle scuole d' Italia, conforme ai decreti ed

ai programmi governativi, e affetto di male, senza una radi-

cale riforma, insanabile.

III.

Or dell'essenza stessa della riforma nel Congresso di

Bologna almen di proposito non fu discusso; ne come siasi

delinitivamente escogitata e risoluta in seno alia Commis-

sione reale potra sapersi di sicuro prima che la Commis-

sione abbia dato conto al Ministero del compimento del

suo mandate. Un indice pero abbastanza significativo se

n'ebbe nella uscita sdegnosa dal corpo della Gommissione,
di due professor!, uno dei quali riputatissimo, il Vitelli,

pubblico nel Marzocco del 26 agosto, motive delle sue dimis-

sioni essere stata la deliberazione presa dalla Commisssione

reale di proporre Vistituzione di una scuola unica prepa-
ratoria di tre anni, che serva di base cosi aH'insegnamento

classico, come aH'insegnamento moderno.
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Cosi, intorno a questa scuola unica segui dappoi una

giostra assai nudrita tra difensori e oppositori di essa, e

gli uni e gli altri ebbero occasione di dire le piu dure ve-

rita circa 1'andamento degli studii nelle scuole medie. Al

nostro proposito fanno principalmente quelle verita, e le

spigoleremo nei due campi.
Natural mente a dipingere con piu foschi colori le con-

dizioni dell'istruzione secondaria sono portati dalla loro

propria tesi i campioni della Scuola unica, dovendo presen-

tarla appunto come rimedio necessario al decadimento delle

scuole medie; ma non ritraggonsi in generale dall'ammet-

tere un indebolimento ed anche una condizione grave d'in-

fermita delle scuole stesse gli altri, i quali sostengono che

precisamente per essere le scuole classiche cosi mal in arnese

bisogna badare a rinvigorirle e rafforzarle, anziche indebo-

lirle peggio, come indubitatamente seguirebbe dall'introdu-

zione della scuola unica. La quale scuola unica, non s'in-

tende bene quel che sarebbe; ma si capisce benissimo quel

che non sarebbe, cioe, senza dubbio. non scuola di latino. 11

giovanetto, a dieci anni o undici, finite ormai le classi ele-

mentari e conseguito il diploma di maturita, giusta quel-

1'inestricabile arruffio, che e il Regolamento per gli esami

delle scuole medie ed elementari approvato con R. De-

creto 13 ottobre 1904 e detto volgarmente legge Orlando,

dovrebbe perdere tre anni (i piu proficui per gli ele-

menti grammatical! e la provvisione mnemonica del mate-

riale linguistico) a maturare ancora; afFmche di tredici anni

potesse scientemente risolversi per la camera classica ov-

vero per la moderna. II latino, dicono (del greco non si

parla piu), incomincera ad impararlo allora. se si decide

per gli studii classici, e nei cinque anni. nei quali dovranno

essere compenetrati ginnasio e liceo, profittera piu assai che

al presente non si faccia in otto. -

A sostenere questa ardita innovazione lor giova moltis-

simo la evidente inefficacia deirinsegnamento. dato nelle

scuole secondarie giusta i program mi governativi; e quindi
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la mettono a nudo spietataraente. II prof. Torre, tra gli altri,

che fu in seno alia Commissione regia autore della proposta

della Scuola unica, in una lettera del 1 settembre da Mi-

lano al Giornale d'ltalia, scriveva : La scuola classica,

come oggi e e funziona, non da affatto quei risultati che si

avrebbe ^diritto di attendere da lei: il lamento e generale da

noi come in Francia. Dopo otto anni di studi latini e cinque

di studi greci, e raro trovare un giovane che agli esami di

licenzajiceale sappia tradurre senza vocabolario, una delle

pagine piu facili di un autore latino o greco. Ed e raro che

fra cento giovani, che sono stati sottoposti per cosi lunghi

anni ad una cosi forte fatica, se ne trovi qualcuno che abbia

impregnate veramente il suo spirito di qualche cosa di cio

che;costituisee la parte viva, fattiva, agitante dello spirito

classico di Grecia e di Roma *. E rispondendo ad un arti-

colo del Villari comparso nel Marzocco del 23 sett., vibrata-

mente opposto alia scuola unica, lo stesso Torre, in nome

proprio e dei consenzienti con lui dichiarava: Noi cre-

diamo, sull'esempio di ci6 che e stato compiuto fuori del

nostro paese, che mutando i metodi, i risultati di cinque
anni di studio bene ordinato saranno molto superiori ai

risultati infelici che si ottengono oggi dopo otto anni di

fatiche assorbenti e relativamente sterili. La logica didattica

e le prove fatte ci danno ragione *.

IV.

Hanno ragione certamente il Torre ed i suoi colleghi

quando annunziano il fatto della spaventosa vacuita del-

Pinsegnamento ufficiale
;
ma hanno evidentemente torto di

ascriverne la eagione all'antico ordinamento del corso clas-

sico in otto anni, di cui un esperimento secolare ha pro-

vato per contrario la sapienza e la reale efficacia, educando

una moltitudine di uomini peritissimi nel Jatino non solo,

1 II Giornale d'ltalia del 3 sett. 1906.
2 It Giornale d'ltalia del 28 sett. 1906,
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ma anche nel greco, quali una volta si trovavano spesso

non pur tra gli ecclesiastic!, ma anche tra avvocati e

medici, ed ora non s'incontrano piu, o sol raramente in

persone uscite, non gia dai ginnasi o dai licei governativi, ma
dai privati istituti o dai seminari. Le cause dunque di tanto

sfacelo sono ben altre da quella assegnata dai fautori della

scuola unica; e quanto ai rimedi, diremo anche noi col pro-

fessore Agostino Rossi dell'Universita di Catania, che in-

darno si vanno cercando da lontano, laddove stanno in un

ordine di cose assai piu semplice e che tocca pik da vicino e

immediatamente la scuola stessa.

I metodi didattici sono sbagliati, i docenti sono spesso

inetti, i program mi sono cattivi, difetta la disciplina, tutto

Fandamento e viziato; ecco le cause vere: i rimedi, per

conseguenza, stanno nel togliere quelle cause. Vogliamo
valerci delle parole stesse del prefato professore Rossi, che

nella questione della scuola unica si e tenuto ad una via

media ed e rispetto ad altri moderate nelle sue espressioni:

Non bisogna dimenticare, scrive egli, che la scuola media

s'e venuta formando e svolgendo tra noi sotto I'influsso

d'indirizzi di cultura e di principii metodici diversi, seguendo
le oscillazioni che il pensiero italiano in parecchi se non

in tutti i campi dello scibile letterario e scientifico e nelle

dottrine pedagogiche ha avuto, dai compimento della nostra

unita politica in poi: ond'e che, poco o molto, le si son

appresi i difetti dei varii metodi e delle varie tendenze in-

tellettuali, che, a dir cosi, hanno in essa confluito. Gioe,

se intendiamo bene, da trent'anni almeno la scuola media

ufficiale e fatta da quei che si succedono alia Minerva una

babele, dove ne professori, ne scolari si raccapezzano piu;

e 1'effetto ultimo disastrosissimo e, che i professori inse-

gnano male, gli scolari non imparano nulla, cio che sotto-

sopra abbiam gia udito dalla Cqnrimissione Reale.

Fate dunque un buon taglio, grida il Rossi, un buon

taglio di mano esperta nella selva selvaggia e aspra e forte

dei program mi. Sfrondate i programini scolastici di tutto
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cio che vi e stato introdotto senza proposito e a furia, cosl

come si caccia roba in un recipiente di cui non si e misu-

rata la capacita
]

. Per tal via ritiene egli non a torto che

sara diminuito il sopraccarico mentale dei giovani, dei quali

ora si sciupano le nascenti energie in tante futilita di pura e

pretta erudizione, e quindi potranno darsi intieramente, in-

tensamente a cio che e nutrimento vitale del loro spirito,

assimilarselo, riflettere sovr'esso, in fine ritenerlo, giacche

non fa scienza semcL lo ritenerc, avere inteso. Sono queste

cose ovvie e non possibili a negarsi da chi conosce un poco

organizzazione, disciplina, regolamenti, programmi, testi,

lezioni, risultati reali ed effettivi deH'insegnamento secon-

dario nelle scuole pubbliche. E pero anche il prof. Michele

Scherillo, difensore della scuola classica contro la scuola

unica, in una leltera al prof. Francesco Bertolini delegate

del Ministero nel Congresso di Bologna, pur confermando

1'affermazione otiimista del Villari, che nell'insegnamento

medio sono bisognose di riforma le scuole tec-niche, non gia

le classiche, avendo queste ultime, secondo il Villari, dato

in ogni tempo buoni frutti, sente il dovere di lealta di tem-

perarla, soggiungendo fra parentesi : in ispecie quando
non erano annualmente tormentate da ministri troppo con-

discendenti verso gli scolari negligent! o ignoranti o verso

i genitori troppo teneri verso la negligenza e 1'ignoranza

dei figliuoli
2

.

V.

Non occorre oramai che aggiungiamo, come si potrebbe

di leggieri, nuove testimonialize del tutt' altro che flo-

rido stato della scuola pubblica media in Italia. Piuttosto

dovremmo forse dichiarare il nostro pensiero circa quel

rimedio escogitato dalla Gommissione Reale, cioe la scuola

unica. Non vogliamo entrare a fondo nell'argomento : di-

1 Vedi II Giornale d'ltalia del 27 sett. 1906.
* Nella Perseverama del 2 ott. 1906.
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ciamo subito, che la scuola unica ci pare non riparo, bensi

peggioramento del male.

II Torre tiro fuori a sostegno della scuola unica autorita

molte, massime inglesi e tedesche. Lasciamo stare essersi

osservato che in Germania si tratta di ben altro
;

ci per-

mettera pero il Torre di rispondergli, che noi italiani non

dobbiamo davvero apprendere da tedeschi od inglesi come

s'impari il latino. Egli ed altri vollero ribattere gli argo-

menti del Villari, del Vitelli, dello Scherillo, opponendo una

specie di pregiudiziale. Voi supponete, dissero, che noi rni-

riamo ad indebolire 1'insegnamento classico, e se cosi fosse

avreste ragione; ma noi invece vogliamo rinvigorirlo. Baie!

Rinvigorirlo? E a tal fine date per tre anni lo sfratto dalla

scuola al latino? E perche tale sfratto? Per crearc una scuola

senza consistenza e senza scopo. Senza consistenza, perche

dovrebbe essere un tipo vago e generico di scuola, desti-

nato in astratto a formare tutte le attitudini del giovin-

cello e inetto in pratica a svilupparne nessuna. Senza scopo,

perch alia fine il giovanetto si troverebbe ancora d'in-

nanzi tal quale lo stesso dubbio, che avevate voluto tor di

mezzo, se ha cioe da andare per la via delle lettere o

per quella delle scienze o per la camera delle Industrie, e

con tre anni sciupati, per soprassello, se presceglie o piut-

tosto se la famiglia gli fa prescegliere il primo partito.

II Torre attesta, e vero, essere la maggioranza dei pro-

fessori di lingue classiche d'avviso che cinque anni, con

nuovi metodi, bastano per 1'insegnamento delle lingue an-

tiche. E sta bene; e un'opinione rispettabile: ma su che

si basa quell'opinione? Intanto 1'esperienza e 1'autorita non

sono per essa, bensi contro di essa. E poi, ad ogni modo,
tutte le altre scuole di cultura generale e preparatoria al-

1'Universita, all'infuori del liceo classico^ rimarrebbero senza

insegnainento di greco e sopratutto, di latino. Ora e stata

sempre eel e ancora sentenza di tutti i grandi nostri uomini,

che cultura generale e solida e impossibile per noi senza

latino, qualunque sia poi la camera che uno abbracci. Noi
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siamo per questa sentenza, e potremmo citare per essa un

fatto piu eloquente di ogni ragionamento. In ogni ordine

di impieghi, anche nella milizia, anche nella marineria son

preferiti d'ordinario i giovani che hanno compiuto lodevol-

mente il corso di lettere classiche. Che e questa preferenza

universale, se non un giudizio pratico inappellabile dell'ef-

ficacia di quel corso sopra ogni altro a formare i giovani a

tutte le attitudini della vita?

Sfrondata della retorica e dunque accettabilissima la rac-

comandazione, fatta da un professore del ginnasio di Sul-

mona, di non dimenticare che i piu alti rappresentanti e

formatori delFanima nazionale hanno tutti profonde radici

nell'arte e nel pensiero della letteratura romana e che

lo studio del Jatino e stato per essi quel che le favole rac-

contano della midolla del leone neH'allevamento di Achille* 1
.

E certamente cio e sentito, come diceva il proemio del que-

stionario della Commissione Reale da noi gia citato, non

solo in Italia, non solo in Francia, ma anche in Inghilterra,

in Germania, in America. Negli Stati Fniti, scriveva Augusto

Comte, si afferma oggi piu che mai il bisogno di dar vi-

gore e diffusione agli studii classici, quasi per nobilitare col

decoro dell'arte greca e d#l pensiero romano le ricchezze com-

merciali e industrial* di quella giovane e fiorente nazione.

L'avviamento pertanto ogni di anche fra noi piu fervido

alia vita industriale e commerciale non e ne puo essere

argomento valido di altro, fuorche, come scriveva Ton. Vil-

lari, del bisogno di creare nuove scuole professional! ed

industriali: ma la scuola classica corrisponde anch'essa

ad un altissimo'scopo sociale e 1'indebolirla nuoce a tutti,

non giova a nessuno *. Laonde, come termine medio, sod-

disfacente a quel che vi e di giusto nelle due opposte ten-

denze, parrebbe a, noi commendevole la conclusione del

prof. Guido Mazzoni: Quel che importa e ora lasciare che

il ginnasio e i) liceo siano, quali devono essere, istituti lette-

1 II prof. Raffaele Elisei nel Giornale d'ltalia del 25 sett. 1906.

2 V. il Marzocco sopra citato.
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rarii e filosofici, sul fondamento della cultura storica e delle

lingue e letterature classiche; ne solo lasciarli essenzialmente

cosi fatti. pur serbandovi le necessarie cognizioni generali

delle scienze, ma restituirli quali erano e rinvigorirli, anzi,

quali sarebbe bene che fossero. Di contro a loro, la scuola

tecnica e 1' istituto tecnico, istituti di tutt'altro tipo, sfron-

dati di molta storia e letteratura (non per.6 privi) con inten-

sita negli ultimi corsi di istruzione scientifica '.

VI.

Ma lasciando che i contendenti se la sbrighino come pos-

sono, a noi preme di tirare da tutto questo piato una con-

seguenza che ci riguarda assai piu dappresso. Vorremmo,

cioe, che fosse una volta per sempre a dovere condannata

la leggerezza di coloro, che almanaccando senza tregua ri-

forme scientifiche de' seminarii, non sanno vagheggiare
modello di riforma piu eccellente della scuola pubblica da

noi finora tanto ammirata, e non finiscono mai d'inculcare

la fedelta ai programmi governativi e gli esami governa-

tivi di licenza ginnasiale e liceale. Come mai sia entrato

in mente di persone per altro assennate, che possa valere

alia perfetta formazione propria di giovani destinati al sa-

cerdozio, quali sono i seminaristi, un ordinamento di studii,

il cui risultato finale, come abbiamo veduto, e di darci

licenziati liceali che non capiscono un'acca di latino, ol-

treche son vuoti di buona filosofia, ci ha, il confessiamo.

aria di mistero. fe sommamente strano che scrittori eccle-

siastici caldeggino tanto per i seminarii quei programmi
ministeriali medesimi, i quali sono dai professori laici dello

Stato censurati come ingombranti e causa di superficiality

nella cultura generale delle crescenti generazioni: e indi-

cibilmente strano che quel che ctai mentovati professori

laici vuolsi escluso, come inutile a chi aspira alia profes-

1 Nel dttatUno di Geneva del 6 ott. 1906 (dalla Eassegna scolastica).
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sione di avvocato, o di medico, invochisi poi da scrittori

ecclesiastic! qual necessaria preparazione alia teologia od

al sacerdozio, pretendendo implicitamente clie solo per iJ

prete sia condizione indispensabile di cultura 1'essere enci-

clopedico e rovinando irreparabilmente nei seminarii infe-

riori la vera e propria cultura ecclesiastica.

E la difficolta cresce a dismisura colle disposizioni che

ci sono a rendere nei programmi ufficiali 1'insegnamento
raedio vie piu alieno dalle lingue classiche. I modern! rifor-

matori dei seminarii vogliono ad ogni costo ginnasi e licei

ecclesiastic! modellati sui governativi. Ma fate che la pro-

posta della scuola unica diventi legge dello Stato: si accon-

ceranno i seminarii ad avere tre anni di scuola senza la-
s

tmo? E assurdo pure il pensarvi; giacche per un seminario

non esiste neppure quella parvenza di ragione, onde si fanno

forti comechessia i paladini della scuola unica, vale a dire

I'incertezza della camera, per la quale il giovanetto vorra

mettersi; essendo 1'entrata in seminario, per la natura me-

desima dell'istituto e per le leggi positive della Chiesa, gia

da se stessa avviamento ad una camera ben determinata,

la quale esige anzitutto perizia di latino e sebbene in

non ugual misura anche di greco, per tacere della filosofia,

che nei seminarii vuol essere ben altra da quella min-

gherlina ed esotica eontemplata nei programmi ministe-

riali. Segue di qui evidentemente che, quali si sieno le

mutazioni dei programmi e dei metodi nelle scuole me-

die ufficiali, i semiuarii debbono attenersi all'antico siste-

ma di fare delle lingue classiche conserte colla nazionale

e della filosofia di S. Tommaso il fondamento della cultura

deiloro alunni e della loro preparazione agli studii teologici.

Stiano i seminarii incrollabilmente saldi a questa nobile

tradizione, virilmente resistendo a tutte le vane lusinghe,

a tutti i fallaci pretest!, a tutti i sofismi, onde presente-

mente riformatori sconsigliati ne li vorrebbero ritrarre, ed

avranno per se altresi la gloria non piccola di aver salvato

da intiero naufragio la cultura italiana. V! si attengano, per
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quanto sara lorn coticesso dalle necessita legali, eziandio

gl'islituli privati retti da cattolici e ne verra loro indubi-

tatamente bene; perche i giovani cosi educati saranno pre-

feriti per la miglior formazione intellettuale nelle facolta

stesse scientifiche dell'Universita e (osserva 1'Elisei con poco
suo gusto) parecchie famiglie, convinte della superiorita

dell'istruzione classica tradizionale, manderanno i figli agli

istituti dei preti.

VII.

Esclusa la massima assoluta di conformare le scuole dei

seminar! ai programmi governativi, quali che essi si sieno,

rimane logicamente scartata anche quella di obbligare i se-

mioaristi a subire, di norma fissa e generale, in un istituto

secondario governativo gli esami di licenza ginnasiale e li-

ceale. Noi qui supponiamo che si tratti di veri seminarii

a norma del Concilio Tridentino, non di istituti misti

aperti anche ai non aspiranti al sacerdozio, e diciamo

di norma fissa e generale; perche consentiamo noi pure
volentieri che a qualche seminarista potra cio concedersi,

a giudizio dei professori e dei rettori, ed anzi che sara

bene che si conceda, per 1'onore dei seminarii, per avere

sacerdoti legalmente abilitati alle scuole elementari, in

fine perche qualcuno dei sacerdoti diocesani possa fre-

quentare 1'universita e conseguire il diploma, di cui parci

desiderabile siano forniti almeno i professori del seminario

liceale: ma costoro potranno essere special mente preparati

agli esami, senza imporre alle scuole del seminario i

programmi ministerial!. Ne occorre avvertire, che pur nei

predetti casi eccezionali sara d'uopo di tutta la circospe-

zione, atfinche non si abbiano professorini laici, in abito

talare. i quali tornino di onta e di scandalo, anziche di

profitto al seminario che con tanti sacrifizii li promosse.
Laonde bisognera scrupolosamente osservare le norme sta-
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bilite dalle Sacre Congregazioni e confermate nella recente

lettera di Nostro Signore Papa Pio X ai Vescovi d' Italia.

Ma, come ognun vede, queste ragioni positive di oppor-

tunita si tengono ben lontane da quegli argomenti piii fan-

tastici che sodi, onde si compiacciono tanto certe accade-

miche dissertazioni, che si vanno ora pubblicando circa la

riforma dei nostri seminarii italiani. Tutte, a parer nostro,

reggonsi ad un falso supposto, che la meta ideale cui deve

mirare 1' istituzione stessa intellettuale dei seminarii sia

quella dell'insegnamento secondario governativo. Or questo

non fu mai vero; ma al presente, per le nuove tendenze

entrate nella societa moderna e piu falso che mai; giacche

1'ecclesiastico destinato a procacciare nel mondo interessi

spirituali ed ultramondani, non puo e non deve, nemmeno

intellettualmente, formarsi a norma di esigenze industrial,

commercial!, meccaniche ed econpmiche.

Nell'ottima Palestra del Clero, fino dal principio dello

scorso maggio s'indisse una specie di referendum sopra

questa questione gravissima di rendere obbligatorii nei se-

minarii i programmi governativi e gli esami di licenza. In

un articolo molto sensato, che seguiva la proposta del refe-

rendum, con solidita di ragioni rispondevasi francamente di

no: e tale e anche il giudizio nostro, principalmente perche,

se vediamo 1'importanza di rinvigorire quanto piu si puo la

formazione intellettuale degli alunni del Santuario per ren-

derli atti alle condizioni dei tempi, vediamo pero altresi il

gravissimo ed irreparabile danno di togliere da' suoi cardini

1' istituzione santissima dei seminarii, palladio delle diocesi,

speranza massima della Chiesa e conseguentemente ancor

della patria. Or i cardini del seminario sono, come e stato

ritenuto sempre dal Tridentino in poi e Leone XIII e Pio X
hanno ripetuto solennemente, la assoluta separazione dei

giovani leviti da quel che e spirito mondano e la loro forma-

zione intellettuale e morale conforme allo spirito di Gristo.
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VIII.

Troppo peso danno i no veil i riformatori a considerazioni

die verso questa mostransi vere fole di anirne abbagliate

dalle povere lustre moderne. Ne ha grande valore quella ri-

petuta e troppo esagerata difficolta del pericolo di farsi

preti per forza, a cui si espongono i seminarist! mancanti

di vocazione, col chiudere loro, per la diversita dell'inse-

gnamento, Fentrata nelle scuole che avviano alle carriere

laiche; giacche la deficienza di vocazione non deve rimanere

lungamente ignota a superiori, che sanno compiere il

proprio ufficio, e, conosciutala, 1'alunno va senza riguardi

umani licenziato ;
esserido a notizia di tutti che il seminario

e fatto esclusivamente per i chiamati al sacerdozio.

Eccezioni, e vero, si possono dare, massime negli anni

primi del ginnasio, quando per 1'eta immatura torna mala-

gevole a parecchi seminarist! il risolvere intorno alia propria

vocazione ed ai superiori stessi il fame fermo giudizio. Ma
da siffatte eccezioni che si vorrebbe conchiudere? Tutt'al

piu concediamo 1'opportunita di qualche accomodamento

nella scuola ginnasiale affin di meglio contemperarla alle

esigenze degli esami di ammissione nelle scuole pubbliche;

non pero ammetteretno mai in alcun modo, che per riguardo
a pochi si rovesci tutto I'andamento dell' istruzione media

nei nostri seminarii, facendola pedissequa e schiava dei me-

todi ufficiali.

Quanto poi a quelle deficienze di vocazione ecclesiastica,

sara tanto piu facile scoprirle, quanto piu rigorosamente si

inanterra all'ordinamento cosi disciplinare come scientifico

del seminario la natura sua propria, particolarmente iosi

stendo, in sino dagli inizii, nella formazione ascetica degli

alunni con sodi e ampli e copiosi ammaestramenti di pieta

e di religione; perocche quelli che non hanno genio alia

vita sacerdotale, non potendo reggere a trattamento si alieno

dalle loro incliriazioni, si manifesteranno da se stessi. Fate
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invece come alcuno vorrebbe *, che il seminario e per i pro-

grammi di studio e per le licenze offra tutte le agevolezze

degli istituti laici dello Stato, quanti seminaristi, per fornire

a buon mercato od anche gratuitamente gli studii ginnasiali

e liceali s'infingeranno sottilmente, divenendo ancora, sotto

raano, pietra d'inciampo ai seminaristi migliori! Abbiam sa-

puto di qualche seminario, per il quale 1'essere pareggiato
e massima sventura; giacche di seminario non ritiene piu
che il nome e gli ahmni in buona parte, terminate il corso

a spese della Chiesa, disertano, diventando i piu accaniti

anticlericali.

Si vede pertanto ancora una volta che le posizioni nette

sono le meno feraci d'inconvenienti. I seminarii nostri hanno

certo, in generale, bisogno di riforme, specialmente i piccoli

seminarii di piccole diocesi ove e difficolta di professori

e di mezzi (e sappiamo che la Ghiesa vi pensa); ma tali

riforme non le devono accattare da autorita estranee, bensi ri-

cevere dalla Chiesa che li fondo, che li mantiene e da cui uni-

camente dipendono. A che giovera mai, tra breve volger di

tempo, 1'essersi umiliati, con tanta iattura del tine proprio del-

Feducazione ecclesiastica, a chi non cessa dal muovere a tutti

gl'istituti privati guerra di sterminio ? Si salvi dunque la di-

gnita, si salvi Tindipendenza, si salvi 1'essenza e la natura

propria dell'educazione ecclesiastica, elevandola e ravvivan-

dola con opportune riforme dettate dai V
T
escovi e dalla

S. Sede al lume fulgidissimo del fine cuiil sacerdote e desti-

nato; e del resto lasciamo la cura alia Provvidenza di Dio

che assiste la sua Chiesa.

-1 Ci duole di (lover disseniire oltreche dal Falcone anche dal Revmo Cr.-

nonico Nunzio Segreto di Patti, che scrisse un lihro per alcune parti coin-

mendevole, intitolato : il Clero com? e e come dovrebbe essere, ovvero come

si iniziu, si istniisce e si cdiica alia missione del Sacerdozio. Di/effi e

rimedi. (Roma, Lib. poniif. Pustet, 1906). Egli nel cap. VI difende la tesi

o;)posta alia nostra.
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11 Santo del sen. Fogazzaro. XV. II rifcr.nismo dottrinale nella Chiesa
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XIV.

Fedeli al metodo positive, che abbiam seguito negli arti-

coli precedent]", vogliamo illustrare anche il concetto del

pregiudizio anticlericale riformatore o progressista con alcun

esempio di maggiore importanza. 11 che e quanto dire che,

secondo il nostro disegno, non possiamo tacere del sen. Fo-

gazzaio e del suo ultimo romanzo II Santo.

Vero e che gli esempii di cattolicismo riformatore o pro-

gressista da noi in Italia sono tanti e si cospicui che, a

chi voglia discoirerne, non puo toccare altro impaccio che

quello della scelta; nessuno pero di tali esempii, per 1'au-

torita e per la fama dell'uomo come letterato, poeta e filo-

sofo religioso, per la diffusione delle sue opere, pel grido

a cui salirono in Italia ed all'estero e per le discussion! e

polemiche a cui diedero origine, e certain ente da parago-
narsi a quello del Fogazzaro e del suo Santo. L'autore per-

tanto puo dirsi, senza esagerazione, il principe del rifor-

mismo cattolico italiano; il libro poi, per la diffusione che

ha avuto in Italia, in Francia e in .Germania, Fopera piu

importante del riformismo cattolico internazionale.

Ma poiche su tale argomento, pro e contro, si e scritto

ormai tanto da poternesi veramente considerare come esau-

1 V. quad. 1 settembre.

1906, vol. 4, fasc. 1354. 26 7 novembre 1906.
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rita la discussione, noi, dovendo pur parlarne conforrae allo

scopo di questo studio, vogliamo dime sol quanto basti a

riconoscere nel Santo un esempio veramente classico del

pregiudizio anticlericale. Al che giovera certamente il fis-

sare sommariamente i punti fondamentali del disegno rifor-

matore vagheggiato dal Fogazzaro, per guisa che ne egli

ne i suoi aderenti possano come che sia dolersi di essere

stati ritratti o interpretati meno fedelmente.

Primo punto. Necessita di una riforma della Chiesa. Gi-

tiamo dal Santo.

Nella prima riunione in casa di Giovanni Selva, ch' e il vero mae-

stro della nuova scuola, egli dice: Ecco, siamo parecchi cattolici

in Italia e fuori, ecclesiastic! e laici, che desideriamo una riforma

.della Chiesa. La desideriamo senza ribellioni, operata dall'autorita

legittima. Desideriamo riforme dell' insegnamento religioso, riforme

del culto, riforme della disciplina del c'ero, riforme anche nel supremo

governo della Chiesa. Per questo abbiamo bisogno di creare un'opi-

nione che induca 1'autorita legittima ad agire di conformita sia pure

fra venti, trenta, cinquant'anni. Ora noi che pensiamo cosi siamo

affatto disgregati. Non sappiamo 1'uno deH'altro eccetto i pochi che

pubblicano articoli o libri. Molto probabilmente vi e nel mondo cat-

tolico una grandissima quantita di persone religiose e colte che pen-

sano come noi. Io,ho pensato che sarebbe utilissimo, per la propa-

ganda delle nostre idee, almeno di conoscerci. Stasera ci si riunisce

in. pochi per una prima intesa *.

La stessa necessita di riforma viene espressa da don Clemente,

discepolo del Selva e maestro del Santo, come il bisogno di un rin-

novamento di tutto che nella religione nostra e veste, non corpo della

verita, anche se questo rinnovamento sara doloroso per certe co-

scienze . Imperciocche se non si cambiano le vesti portate da

tanto tempo, fra tante intemperie, nessuna persona civile si avvici-

nera piii a noi, e Dio non voglia che molti di noi le svestano senza

permesso, per un disgusto insopportabile -.

Benedetto poi, il vero Santo moderno, il protagonista del libro,

destinato dalla Provvidenza a iniziare la grande opera di rinnova-

mento e di trasformazione della Chiesa, secondo 1' ideale del Fogaz-

zaro, si accorda pienamente cogl' insegnamenti del Selva e di don Cle-

1 A. FOGAZZARO, II Santo, romanzo, Milano 1906 p. 52.

*
Ivi, p. 67.
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mente ed espone ampiamente il suo disegno di riforma nell'adunanza

tenuta presso il prof. Guarnacci in via della Yite a Roma. Quivi egli

legge la famosa lettera dei giovani democratic! cristiani, in cui si

accusa la Chiesa di non aver piu fede in se stessa, perche contrasta

la ricerca della verita; d'incatenare e soffocare tutto che in lei vive

giovanilmente e di puntellare tutte le sue cadenti vecchiaie ;
di aver

Gristo sulle labbra e non nel cuore e di andar incontro a lontana,

ma ineluttabile morte, perche ostile ai giovani che vogliono conten-

dere ai nemici di Cristo la direzione del progresso sociale l
. Quivi

egli corregge il concetto della Chiesa, esposto in codesta lettera, di-

chiarando ch'essa non e la sola gerarchia, ma la universale assem-

blea dei fedeli
; paragonando quella a una vasca piena di acqua sta-

gnante e questa alia scaturigine viva ch'e nel sottosuolo della vasca;

riducendo la prima alle idee tradizionali e dominanti che governano
la vita deH'uomo, la seconda alle idee occulte e all' Inconscio, dove

avvengono i contatti mistici con Dio, che tende a rettificare le idee

dominanti in quanto il loro elemento tradizionale non e adequate al

vero 2
. Quivi egli riconosce che Scribi e Farisei, anziani e principi

dei sacerdoti, zelanti contro le novita sono in ogni tempo e anche

in quest'ora
3

. Quivi finalmente egli spiega ai giovani il mode onde

a lui pare che debba compiersi la riforma, in questi termini :

lo vedo nell'avvenire cattolici laici, zelatori di Cristo e della Ve-

rita, trovar modo di costituire unioni diverse dalle presenti. Si arme-

ranno un giorno cavalieri dello Spirito Santo per I'associata difesa

di Dio e della morale cristiana nel campo scientifico, artistico, civile,

sociale, per I'associata difesa delle legittime liberta nel campo reli-

gioso, con certi particolari obblighi, non pero di convivenza ne di

celibate, integrando 1'ufficio del clero cattolico dal quale non avranno

a dipendere come Ordine, ma solo come persone nella pratica indi-

viduale del cattolicismo
4

.

Dunque: riforma radicale della Ghiesa, promossa dal

laicato cattolico, organizzato in un grande Ordine religioso

di cavalieri dello Spirito Santo, che sia indipendente dalla

gerarchia, perche chiamato a difendere contro di essa le

legittime liberta nel campo religiose.

Secondo punto. II piu grande ostacolo e il pm ftero ne~

wico di tale riforma: la maggioranza del vlero dominante,

aiutato dai vecchi zelanti.

1

p. 290. 2
pp. 291-293. 3

p. 294. -^ *
p. 29frr
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La Chiesa gerarchica e inferma: quattro spirit! maligni sono

entrati nel suo corpo per farvi guerra allo Spirito Santo . Di essi

discorre appunto Benedetto nella udienza avuta dal Papa. II primo
e lo spirito di menzogna, onde quelli che non scindono la verila

nel loro cuore... che ardono di una fede impavida... sono combattuti

acremente, sono diffamati come eretici, sono costretti al silenzio,

tutto per opera dello spirito di menzogna, che lavora da secoli nella

Ghiesa una tradizione d'inganno, per la quale coloro che oggi lo ser-

vono si credono di servire Iddio, come lo credettero i primi perse-

cutori del cristiani. II secondo e lo spirilo di dominazione del clero

a cui non piace che le anirne comunichino direttamente e normal-

mente con Dio . Tale spirito ha soppressa 1'antica santa liberta

cattolica e tende a portare 1'autorita religiosa anche fuori del

campo religiose. Lo sa 1' Italia ! Per combatterlo, dovrebbe il pt-

polo partecipare alia elezione dei vescovi e questi mescolarsi al

popolo non solamente per passare sotto archi di trionfo e farsi sa-

lutare dal suono delle campane, ma per conoscere le turbe e per

edificarle a imitazione di Cristo, invece di starsene chiusi da prin-

cipi orientali negli episcopii, come tanti fanno . II terzo spirito ma-

ligno che corrompe la Chiesa e lo spirito di avarizia, per cui il

godere la pompa e gli onori della ricchezza, 1'aderire con 1'anima

alle comodita della ricchezza pare lecito a troppi predicatori della

parola e degli esempii di Cristo . Contro tale spirito si prepari

il giorno in cui i sacerdoti di Cristo diano 1'esempio della effettiva

poverta, vivano poveri per obbligo come per obbligo vivono casti.

II quarto spirito maligno e lo spirito d'iramobilita. Tutti i clericali,

anzi tutti gli uomini religiosi che oggi avversano il cattolicismo pro-

gressista, avrebbero fatto crocifiggere Cristo in buona fede, nel nome

di Mose . Idolatri del passato, tutto vorrebbero immutabile nella

Chiesa, sino ai flabelli e alle tradizioni stolte, per cui non e lecito

ai cardinali di uscire a piedi e di visitare i poveri nelle loro case.

II che ci attira le derisioni degl' increduli
; colpa grave dinanzi

a Dio! 1

Ne a questi quattro spiriti maligni che infestano la Chiesa si

rislringono le accuse e le spuntonate del Fogazzaro contro la ge-

rarchia; che anzi tutto il libro n'e seminato si copiosamente, da

doversi argomentare che questa e la tendenza principale del mede-

simo, in cui 1'autore trova la sua maggiore soddisfazione e sfoga

piii liberamente i suoi seutimenti. I zelanti sono piaghe della Chiesa 2
.

- II monastero di Subiaco si ossificava nella vecchiaia inesorabile,

donde non vibrava al di fuori alcuna onda calorifera o lumiuosa e

1
pp. 336-343. 2

p. 100.
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dove non entravano piu le correnti dell'aria viva *. Gl'intervenuti

alia riunione di cattolici progressist! in casa del Selva sono aspra-

mente colpiti dalla gerarchia: 1'uno richiamato in Irlanda dal suo

arcivescovo; 1'altro obbligato dal suo superiore a troncare ogni re-

lazione col Selva; il terzo sospeso da un corso di religione per gli

adulti ,
il quarto supplicato dalla madre in nome del morto padre a

romperla coi progressist}, e cio per suggerimento del confessore ;
il

Selva poi bollato di razionalismo in certi articoli comparsi in un

periodico clericale -. A lenne c' e il Santo. Gosi lo chiaman tutti.

Meno pero chi lo chiama il Diavolo, cioe due preti di Roma che vil-

leggiano a lenne... Sono insetti che quando si mettono ad ammaz-

zare una pianta non toccano i frutti, non toccano i flori, non toc-

cano le foglie, sto per dire non toccano neanche le radici perche un

beveraggio li arriverebbe, un colpo di zappa li scoprirebbe e loro

non vogliono essere arrivati, non vogliono essere veduti. Si flccano

nel midollo. Ora ci stanno, nel midollo. Andra un mese, andranno

due, la pianta deve seccare e secchera :i

.

Quindi per uno di cotali preti il preteso taumaturgo, cioe Bene-

detto, ha predicate un sacco di eresie, e un eretico alia cui presenza

non si puo amministrare il Viatico a un moribondo 4
. Un altro, che

10 vede passare a capo scoperto fra ondate di pioggia, invece di ri-

ceverlo in casa gli chiude rumorosamente 1'uscio in faccia . II sa-

grestano di S. Andrea, ch' e del partito dei preti romani, muove
verso Benedetto e, riconosciuto in lui 1'eretico, ritorna indietro e

benedice i tuoni e i fulmini che mandano a male i pretesi miracoli

del Santo (i

. II difetto di coraggio morale in operare il Bene (seguendo
11 proprio giudizio) per non mettersi in contlitto coi superiori eccle-

siastic!, e una piaga della Chiesa, per cui ci si mette in contlitto

con Dio, si e di scandalo al mondo e si macchia il carattere cri-

stiano 7
. La Chiesa tollera migliaia di libri ascetici stupidi, che rim-

piccioliscono indegnamente 1'idea di Dio nello spirito umano
s

. Co-

gl'intrighi e colle calunnie contro il Santo, si e ottenuto che il governo
aiuti la congiura degl' intransigent! per bandirlo da Roma, proraet-

tendo in compenso di non mandare ad effetto certa nomina di persona
molto sgradita al Quirinale per la sede arcivescovile di Torino: che

orride vilta sono nel mondo, che vergogne di fornicazioni occulte

fra questa gente della Chiesa e dello Stato che si odia, che si di-

sprezza!
9

II cardinale, distributoredi libretti sulledottrine infernal!

e sulla dannazione inevitabile dei framassoni, che aveva assalito il

Selva chiaraandolo profanatore delle mura sacre e promettendogli

1

p. 108. -
pp. 185-86. 3

pp. 200-201. 4
p. 230. r>

p. 236. -

. 237. ">

p. 243. *
p. 349. ''

p. 368.
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che sarebbe andato all'inferno e pin giii, ha la mano tanto poco pu-

lita che donna Albacina, dopo averglierla baciata, si *strofina a furia

le labbra col fazzoletto profumato *.

Terzo panto. Ragione e mezzo sicuro di tale riforma ra-

c(icale da imporsi alia gerarchia tralignata: il soggettivismo

mistico fondato siill'evoluzionismo universale. Anche qui ci-

tiamo dal Santo quei luoghi principali, che valgano a chia-

rire i tre elementi di questa frase : il soggettivo, il mistico

e 1'evoluzionistico. Per amore di brevita, li riportiamo pro-

miscuamente, lasciando ai lettori di riferirli e ridurli ad

alcuno dei tre concetti indicati.

Coloro che nel cristianesimo rinunciano ai piaceri del senso per

amore della purita sono : gl'inconscii collaborator! di Colui che go-

verna 1'universo, gli eroi della rinuncia suprema che si credoho di

onorarlo col semplice sacrificio, mentre incarnano in fatto, giusta il

Divino disegno, la energia progressiva della specie, preparano al pro-

prio elemento spirituale il potere di crearsi una forma corporea su-

periore, pito simile ad esso
;
onde la purita loro e perfezione umana,

e altezza in cui la natura nostra culmina e tocca i nebulosi principii

d'una ignota natura sovrumana ~.

Un prete, don Fare, divora con gli occhi il prof. Selva, Jaico,

1'autore di scritti critici sul Vecchio e sul Nuovo Testamento e par-

ticolarmente di un libro sulle basi della futura teologia cattolica, che

avevano innalzata e trasfigurata la sua fede 3
.

L'amare Dio sopra ogni cosa e il porre sopra ogni cosa la salute

dell'anima propria non possono andare insieme 4
.

Chi ha sempre in mente la salute dell'anima propria arrischia di

perderla
5

.

L'anima di Benedetto (svenuto) dovette chiudersi nel contatto

centrale con 1'Kssere senza tempo e senza spazio, perche al primo

ritorno della coscienza, non ebbe senso ne del luogo ne del-

1'ora... Sentiva un Divino confuso alia creatura, un'ascosa essenza

di Paradiso. Sentiva di fondersi con le anime delle cose come piccola

voce in un coro immense, di essere uno con la montagna odorante,

uno con 1'aria beata G
.

Benedetto si verso Tacqua sul capo largamente, e lo spirito del-

1'acqua gli alito nel pensiero... Benedisse riverente la creatura per

la quale gli si era infuso tanto lume di grazia, 1'acqua purissima
7

.

1
pp. 413-414. 2

pp. 45-47. 3
p. 50. *
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Disceso dentro lo Spirito interne al proprio cuore, Benedetto vi

attingeva un pio sentimento del Diviuo, ch'era pure in lei (nella

donna gia male amata da lui) ascoso a lei stessa *.

II mormorio della pioggia, il rombo dell'Aniene profondo avreb-

bero detto a Jeanne uno sconsolato compianto di tutto che vive siilia

terra e aina. A don Clemente dicevano un consenso pio della crea-

tura pia colla creatura supplice al Padre comune -.

Noa sentiva e quindi non amava Dio negli uomini, ch'e il piu

sublime fuoco della carita; sentiva e amava gli uomini in Dio, ch'e

freddo amore, come di un fratello buono al fratello soltanto per

compiacere al padre
3

.

Don Clemente amava e riveriva Giovanni Selva come un grartde

cristiano, aveva talvolta a difendersi contro la tentazione di giudi-

care il suo superiore, 1' Abate, che gli aveva interdetto di visitarlo,

contro la tentazione di appellarsi dall' abate a Qualcuno maggiore

degli Abati e anche dei Pontefici, interno all'anima sua. Ora questi

gli disse nell'anima: 1' incontro e mio dono e il mouaco si uni

lieto agli arnici
4

.

La forza della fede (che fa miracoli) e nel mondo di Dio, dap-

pertutto e sempre, come la forza dello spavento che fa tremare

cadere. E una forza nell'anima come le forze che sono nell'acqua e

nel fuoco. Dunque se la giovine e guarita e perche Dio ha disposto

nel suo mondo questa gran forza 5
.

Vi sono nel mondo degli uomini che credono di non credere in

Dio e quando le malattie e la morte entrano nelle loro case, di-

cono : e la legge, e la natura, e 1'ordine dell'Universo, noi pieghiamo
il capo, noi accettiamo senza mormorare, noi proseguiamo il cam.

mino del nostro dovere. Guardate che questi uomini non passino

avanti a voi nel regno dei cieli
fi

.

Forse alcuno di voi pensa in questo momento : se non intendo il

male che faccio, il Signore non mi condannera. Ma il Signore nou

giudica come i giudici del mondo. L'uomo che ha preso un veleno

senza saperlo deve cadere come colui che lo ha voluto prendere
7
.

La guarigione del vostro corpo e buona per voi, per la famiglia

vostra, per gli animali e le piante che avete in cura 8
.

Cristo mi dice che i tuoi peccati ti sono riinessi e che tu parta

in pace
9

.

L'anima della dottrina cattolica ha il potere di trasformare con-

tinuamente il proprio corpo, accrescendone senza limili la forza e la

bellezza 10
.

1
p. 151. *
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Verra giorno in cui tutti adoreranno il Padre in ispirito e verita

sulle cime; oggi e ancora il tempo di adorarlo nelle ombre e nelle

figure, in fondo alle valli
l

.

Credo che fino alia morte del nostro pianeta 1'altra vita sara per

iiui un grande continue lavoro sopra di esso e che tutte le intelli-

genze aspiranti alia Verita e all'Unita vi si ritroveranno insieme

all'opera ~.

Lo scopo delle riunioni era di far conoscere a persone attratte

da Cristo ma ripugnanti al cattolicismo , cio che il cattolicismo

e veramente, la essenza vitale, indistruttibile della religione cat-

tolica e il carattere umano di quelle sue diverse forme che la ren-

dono appunto ripugnante a molti, che sono mutabili e mutano e

muteranno per una elaborazione dell' interne elemento divino com-

binato con le relazioni deU'esterno, della scienza e della coscienza

pubblica
3

.

Amava il giardino, gli alberi, i flori e 1' erba, ond' era stato il

servo e 1'amico. Tutto vi era pieno di care, innocenti anime, con le

quali in certi momenti di rapimento spirituale aveva adorato Iddio

posando le labbra sulle Joro vesti piccolette, sopra un flore, sopra

una foglia, sopra uno stelo, dentro un alito di frescura verde 4
.

Benedetto cercava con gli occhi le stelle. La sua propria coscienza

trapassava in esse che lo guardavano austere sapendolo presso a

raccogliere, prima della morte imminente, tutta la storia morale della

sua vita per dirla con parole che sarebbero un primo giudizio pro-

nunciato nel nome di Dio giustizia per impulse di Dio Amore, che

non si perderebbero perche nessun mote si perde, che apparirebbero,

chi sa come, chi sa dove, chi sa quando, per la gloria di Cristo,

.come testimonianza suprema di uno spirito alia Verita morale contro

se stesso. Cosi gli parlavano le stelle silenziose, animate del suo

pensiero
r>

.

Abbiamo fin qui riportato testualmente i passi piu im-

portant! del Santo, ove 1'Autore svolge con maggiore dili-

genza e chiarezza il suo disegno o sistema del cattolicismo

progressista, affinche nell'animo dei lettori non possa rima-

nere alcun dubbio sulla fedelta da noi adoperata in ritrarre

oggettivamente la dottrina del Fogazzaro. Del rimanente, i

tre punti fondamentali della medesima: la necessita di una

riforma radicale nella Ghiesa, la missione del laicato colto

d'imporla alia gerarchia e 1'evoluzionismo mistico che deve

1

p. 2o9. -
p. 269. 3

p. 307, 4
p. 445. 5

p. 455.
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maturarla e condurla a pcrfezione, formano il concetto uno

e trino di tutta 1'opera iilosofico-letteraria del Fogazzaro,

di cui il Sznto non e che la manifestuzione piu recente e

quasi il quadro vivente del cattolicismo riformatore nella

sua pratica applicazione.

Su di che, spogliando i varii suoi scritti, potremmo of-

frire ai lettori un corredo assai copioso di citazioni a rin-

calzo dei tre punti suindicati. Ma ne i limiti del nostro

lavoro eel consentono ne d'altronde la cosa ci sembra neces-

saria. Gi basta pertanto ricordare che tale lavoro fu magi-
stralmente compiuto dal P. Baumgartner e ch'esso e degno
dellafama che gode 1'illustre Autore per le sue grandi opere

di critica Jetteraria
l

.

XV.

Conforme allo scopo del nostro studio, lasciamo da parte

tutte le question! e polemiche di vario genere che si sono

recentemente agitate intorno al valore lilosofico e letterario

del Sanlo, restringendoci unicamente a porre in rilievo al-

cune ragioni, da cui appaia manifestamente il pregiudizio

1 Slimmen aus Maria-Laach, I, II, III, 1906.

Ecco la conclusione con cui il P. Baumgartner pone fine al suo studio

sulla scuola religiosa e letteraria del Fogazzaro : E cosa ben deplorabile

che un poeta, dotato di si nobile ingegno, si sia lasciato travolgere dalle

correnti della moda a cercare la luce e la pace non nella tradizione eccle-

siastica, ma nelle ipotesi piu stravaganti e nelle chimere di una scienza

ribelle a Dio; ch'egli voglia correggere la dogmatica cristiana coll' ontolo-

gismo e col darwinismo. la mistica cristiana col buddismo e coll' ipnotismo,

il diritto canonico colle formole di Camillo Cavour
;
die si sia dato a im-

portunare audacemente e senza pieta il Capo della Chiesa con inutili disegni

di riforma, piegando il capo con riverenza a tutti i nemici della Chiesa e

consegnando soltanto il Vicario di G. Cristo, come un maestro incapace, in

mano ai cavalier! dello Spirito Santo, per essere ammaestrato ; che perse-

guiti e bolli d' infamia, col suo odio inesorabile, unicamente coloro i quali

tengono fermo il principio dell'obbedienza ecciesiastica e riconoscono nella

obbedienza il mezzo piu importante di ogni vera riforma ecciesiastica e il

rimedio piu efficace per sanare la societa minacciata*. Sdinmcn tins Moria-

Liaclt, HI, 1906 p. 339. Sull'evoluzionismo teologico del Fogazzaro nel suo

Santo, vedi 1'articolo del P. Ferchat: Etudes 5 juin 1900 pp. 600 ss.
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anticlericale riformatore o progressista, ond'e dominate tutto

il libro e percio stesso tutte le altre pubhlicazioni affini del

moderno riformismo religiose, scientifico e pratico.

E giacche la tesi o la tendenza principale, suprema e,

potremmo dire, unica di questo libra di battaglia, come lo

ha defmito lo stesso Autore, s' impernia in un'opera radicale

e universale di riforma del cattolicismo, colla missione spe-

ciale di svecchiarlo. di rinnovarlo, di renderlo idoneo a far

penetrare la fede purificata nella vita, conciliandolo colle

giuste esigenze della civilta, della scienza e del progresso

moderno; vediamo anzitutto di chiarire il concetto di ri-

forma e di determinarne il senso, in quanto esso e appli-

cabile alia Chiesa, per premunirci contro qualunque equi-

voco, confusione ed errore.

Trovandoci in questa parte del nostro studio di fronte

a una scuola che vuol essere cattolica, nel senso stretta-

mente teologico di questa parola, e percio vuole assoluta-

mente rimanere soggetta alia Ghiesa per riformare la Chiesa.

ci conviene notare che tale tendenza di. riforma non puo
certamente estendersi al magistero dottrinale, ch'e d'istitu-

zione divina nella sua origine, nei suoi poteri e nei suoi

atti, e percio qualunque pretesa di riforma intorno a cio

sarebbe anticattolica, cioe ereticale e scismatica.

Gesu Cristo invero, in virtu della podesta avuta dal-

TEterno Padre, ha affidato a S. Pietro e agli Apostoli il

magistero della verita rivelata; ufficio che si comunica e

si esercita attraverso i secoli dai loro legittimi successori,

cioe dal Papa e dai vescovi, e a cui, per divina assistenza,

va annessa la prerogativa della infallibilita, cosi al Papa

quando parla ex catJiedra, come ai vescovi col Papa o rac-

colti in concilio ecumenico o dispersi in tutto il mondo quale

unanime magistero apostolico collettivo.

Dal che necessariamente discende che un'opera qualun-

que, diretta a creare, per mezzo di un ordine laico indi-

pendente di cavalieri dello Spirito Santo, o in qualsivoglia

altra maniera, una opinione che induca il magistero eccle-
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siastico ad accettare ed insegnare dottrine che non sieno

contenute nel deposito divinamente rivelato o a ritirare,

alterare dottrine gia definite e a sostituirle con altre da

queste diverse, sarebbe una impresa erronea e viziata in

radice e pei cattolici una vera foil! a.

Nell'esercizio poi del suo magistero, la Ghiesa e indi-

pendente da qualunque scuola, opinione, sistema o metodo

di origine umana, in quanto che essa non puo insegnare e

proporre alia credenza dei fedeli se non cio che si contiene

nel deposito oggettivo della rivelazione. Vero e che nella

storia di alcuni dommi, la cui fede esplicita non e neces-

saria, Tunanime consenso dei teologi giustamente distingue

tre stadii: quello della fede implicita, quello della contro-

versia e quello della definizione; ma nello svolgersi della

dottrina e nel suo passaggio dal primo al secondo e da

questo al terzo stadio non puo entrare assolutamente alcuna

determinazione di origine puramente umana, comunque pro-

mossa, sostenuta o imposta da cause estranee alFautorita

divina della Ghiesa; perocche, come 1'oggetto materiale e

la verita rivelata e 1'oggetto formale o il motive della fede

e 1'autorita di Dio rivelante, cosi lo sviluppo del domma
viene determinato dalla definizione pronunciata dalla Chiesa

sotto Fassistenza e direzione immediata dello Spirito Santo.

Ogni volta pertanto che la Ghiesa nell'esercizio del suo

magistero si serve degli insegnamenti di qualche Padre,

Dottore o teologo e li fa suoi, fino ad accoglierne testual-

mente alcuna sentenza nelle proprie definizioni dogmatiche,
non si puo dire senza errore, come fanno i razionalisti, che

tali insegnamenti hanno determinata la dottrina della Ghiesa,

che p. e. 1'agostinianesimo, il tomismo, il ligorismo e simili

hanno prevalso contro altri sistemi e che questi, in altre

condizioni, avrebbero potuto egualmente prevalere contro

quelli: ma solo che S. Agostino, S.Tbmaso, S. Alfonso de'Li-

guori ed altri sono testimonii, maestri, interpret! idonei e

fedeli della dottrina gia contenuta nel deposito della rive-

lazione, per guisa che, se essi non fossero mai esistiti, lo
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sviluppo e la definizione del dogma, per altre vie della Di-

vina Provvidenza, avrebbero avuto in sostanza la stessa

determinazione finale, sebbene sotto altra forma acciden-

tale *. L'autorita poi ch'essi godono, come testimonii, maestri

e interprcti della verita rivelata, proviene unicamente dal

giudizio della Ghiesa, fondato sulla reale conformita dei loro

insegnamenti colla dottrina rivelata, la quale viene tras-

messa per tradizione divina, conservata e custodita dal mi-

nistero autentico della Ghiesa.

Qualunque scuola teologica e filosofica, di origine umana,
che pretenda d'imporsi al magistero ecclesiastico per in-

durlo a riformare 1'insegnamento religioso secondo le pro-

prie dottrine, dichiarando che se queste dottrine non ven-

gano da esso accettite, la gerarcbia insegnante fallira al

suo ufficio e dovra chiamarsi responsabile delle defezioni

che ne conseguiteranno, contraddice al concetto fondamen

tale della Ghiesa come organo autentico divinamente isti-

tuito per la conservazione, propagazione e custodia del de-

posito rivelato, e va pereio stesso annoverato tra i tanti

errori che nel corso dei secoli pretesero di adulterare la

dottrina rivelata.

Ammettere poi che in fatto di dottrine Fassemblea uni-

versale dei fedeli possa legittimamente opporsi alia gerar-

chia e sia da preferirlesi come la scaturigine viva del sot-

tosuolo all'acqua stagnante della vasca, perche la gerarchia

rappresenta le idee tradizionali, 1'assemblea invece le idee

occulte destinate a rettificare il falso elemento tradizionale,

e un negare addirittura 1'autorita divina e infallibile del

magistero ecclesiastico, cioe un voler distruggere la Chiesa

1 In questo senso e con quest! limiti nulla vieta di ammettere una vera

eausalita preparatoria o dispositiva dei filosofi e teologi crisliani, dei loro

studii e sistemi, allo sviluppo e alia deflnizione dei domtni, per guisa che,

senza 1'opera loro, il progresso dal primo al secondo e da questo al terzo

stadio, possa venire ritardato o impedito. Nello stesso senso e pure accet-

tabile la sentenza del P. GRANDMAISOX sulla elasticita delle formole della

fede e svAVevoliisione dei dognti per via di assimilazione deflnitiva delle

dottrine umane. Cf. Etudes, 5 et 20 aout 1898; 5 juin 1906 p. 618.
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dalle fondamenta col pretesto di rinnovarla, oltreche un

supporre cio ch' e assurdo, vale a dire ehe tra la fede co-

mune del popolo cristiano, in cui colla predicazione vive e

si perpetua la tradizione divina del deposito rivelato, e il

rainistero deputato a custodirlo vi possa essere contraddi-

zione. Eppero una scuola di cattolici laici che volessero

costituire unioni di fedeli per difendere le idee nuove e

YInconscio (?) contro le idee teologiche tradizionali, le novita

doltrinali contro scribi, farisei e principi dei sacerdoti, in-

tegrando 1'ufficio del clero cattolico nell'insegnamento delhi

verita rivelata, ben lungi dal rappresentare 1'assemblea dei

fedeli, cioe 1'universalita dei credenti, sarebbe in aperta

opposizione con essa appunto perche opposta alia gerarchia

insegnante; sarebbe insomma una setta con tendenze piu

o meno ereticali e scismatiche.

Altriraenti Gesu Gristo non avrebbe detto ai pastori di

pascere gli agnelli, ma agli agnelli di pascere i pastori!

XVI.

Se poi un'opera di riforma della Ghiesa s'intenda di-

retta a cio ch'essa ha di uraano, cioe non gia alia dottrina,

ma alia disciplina, allora e indubitato che tale opera, quando
si svolga e si compia colle debite condizioni, non solo e

sempre possibile, ma e altresi sempre desiderabile, per la

doppia ragione che la fragilita umana tende sempre a pre-

valere e cbe Fumana perfettibilita ammette gradi infiniti.

Parliamo, gia s'intende, di riforma disciplinare che si

compia non al di fuori, cioe colla ribellione piu o meno

esplicita all'autorita ecclesiastica, ma al di dentro, cioe

colla dipendenza dalla medesima.

Tale appunto pretende di essere Fintento del cattoli-

cisrno progressista, ripetutamente i'nculcato dal Fogazzaro
nel suo Santo e da tutti quelli che appartengono alia stessa

scuola nelle loro varie manifestazioni in Italia ed all'e-

stero.
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E perche la disciplina ecclesiastica abbraccia tutto cio

che non e d' istituzione diviaa nel magistero, nel ministero

e nel governo ecclesiastico, la riforraa si puo estendere be-

nissimo, sempre colle debite condizioni, a tutto cio che vi

ha di umano o contingente e mutabile, nell'insegnamento

religiose, nel culto, nella disciplina del clero e anche nel

supremo governo della Ghiesa, come dice il Fogazzaro

per bocca del Selva nella prima riunione dei riformisti.

Promuovere, caldeggiare, cooperare a tale impresa di

rinnovamento discipliQare, possono non solo i Papi, i ve-

scovi e i concilii, tna, nei limiti e coi mezzi dovuti, anche

i sacerdoti inferiori, i laici e perfino le donne. Laonde,
nella storia delle grandi riforme, vediamo spiccare, oltre

tanti Pontefici, prelati e sinodi general i e particolari, tra i

semplici ecclesiastici tutti i fondatori e riformatori degli

Ordini religiosi, da Benedetto a Ignazio di Loyola e a

S. Vincenzo de' Paoli, tra i laici Enrico II e Sigismondo
di_ Germania, tra le donne Fimperatrice Pulcheria e Cate-

rina da Siena.

Premesso cio, qui si presenta ineluttabile la domanda:

1'opera di riforma, di cui si e fatto promotore il Fogazzaro
nel suo Santo, ristretta al solo campo disciplinare, e vera-

mente tale da potersene sperare un esito vantaggioso per

la religione e per la Chiesa, oppure le mancano quelle gua-

rentige di ortodossia e di disciplina interna, che la preser-

vino dal finire, come tanti altri movimenti antichi e mo-

derni di pretesa riforma, in un'opera sterile e nociva?

Chi ha studiato la storia delle vere e delle false riforme

e conosce i caratteri che le distinguono tra loro, basta che

si richiami alia mente il disegno, tracciato dal Fogazzaro
nel Santo, quale fu da noi fedelmente esposto colle sue

stesse parole, per avere a tale domanda prontissima la ri-

sposta. Noi la compendiamo in questa proposizione : quelli

che nella Ghiesa costituiscono e rappresentano la parte phi

pura e piu fedele del gregge di Gesu Cristo, quelli che piu

degli altri posseggono lo spirito genuine della dottrina e
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della vita cristiana, quelli insomma che personificano la

tradizione autentica del vero cattolicismo, avranno sempre
1'evidenza che la concezione di riforma religiosa, volgariz-

zata nel Santo del Fogazzaro, e falsa e come tale non po-

tranno che rigettarla ;
talche non avverra mai ch'essa entri

nella Chiesa e la storia dovra registrarla Ira i tentativi

falliti e tra le opere sciupate. A render ragione di questo

giudizio, in apparenza cosi severo, sottoponiamo all'ap-

prezzamento dei lettori alcune brevi osservazioni.

Un Ordine di cavalieri dello Spirito Santo, con pro-

gramma di riforma religiosa e di difesa della liberta reli-

giosa, senza obbligo di convivenza e di celibato, per inte-

grare 1'ufficio del clero cattolico, senza dipendere da esso

come Ordine, ma solo come persone nella pratica indivi-

duale del cattolicismo - -
quale viene indicate dal Santo

nell'adunanza in via della Vite a Roma e tale una enor-

mita in fatto di disciplina ecclesiastica, che basta a rele-

gare tutta 1'impresa nel regno delle chimere e delle utopie.

Sarebbe come riconoscere pel singoli coscritti 1'obbligo del

servizio militare e insieme pretendere di arrolarli tutti in

una lega antimilitarista, col consenso espresso o tacito del

ministero della guerra! Si oda come ne discorre il Graf,

pur si benevolo all'autore e favorevole al libro:

I propugnatori della fede rinnovata bisognera cercarli tra i laici
;

e tra i laici 1'autore li cerca e li trova. Della fede die vuole insieme

congiunte in indissolubile coppia ragione e carita, Giovanni Selva

sara la mente, Piero Maironi, mutato in Benedetto, il cuore. Da

Giovanni Selva, che a cinquantasei anni sposo una giovine prote-

stante di ventiquattro, convertita al cattolicismo, e che s'aspetta di

veder messi all'Indice, da un giorno all'altro i suoi libri, promana
come da fonte, la nuova acqua di vita, con cui Benedetto vorra

irrigate i campi isteriliti e dissetare le moltitudini. Giovanni Selva

e 1'esegeta, il critico, il riordinatore delle idee ; Benedetto il Santo
;

un Santo laico e moderno. Di .Chiese, IL astratto ce n'e una sola;

ma, in concreto ce ne sono due: la grande e la piccola. La grande

e la universa famiglia dei fedeli; la piccola e la gerarchia, il mini-

stero degli affari ecciesiasticL Ed eccoci al punto. La grande do-

vrebbe risanare la piccol^, 1^. quaie piceqla fu appunto istituita (cosi
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almeno si disse) per piu salute della grande. Non sara il cuore

quello che diffondera il sangue per le membra; ma saranno le membra

quelle che rimetterauno un po' di sangue nel cuore. Che brave

membra e che strauo cuore!... Conseguenza di certe premesse e

conclusione di certi discorsi sembrava esser questa : che per istare

con Cristo vita, con Cristo verita, convenga fuggire dai suoi ministri,

ch'e quanto dire dalla Chiesa piccola... Dalla Chiesa piccola non

c'e nulla da sperare. Questo si dice nel libro, non una volta ma

parecchie ; e quanto sia vero lo prova in ultima istanza, in modo

irrefragabile, il bel frutto che il povero Benedetto raccoglie dal suo

notturno colloquio col Ponteflce... Ma se cosi e, quale fondata spe-

ranza che la riforma possa essere condotta dal di dentro, e perche

dichiarare cosi risolutamente di non volere ne eresia ne scisma?...

Se- 1'avvenire della fede e nella Chiesa grande e non ntlla Chiesa

piccola, perche volere che la grande sia oosi ossequente alia pie-

cola?... Si grida: liberta, liberta! e subito dopo : ossequio ! Che cosa

succede? Succede che al primo monito che viene dal Vaticano, i ri-

formatori che s'adunarono in casa di Giovanni Selva si disperdono

come uno stormo di passeri... Come faremo a combattere per la ve-

rita, se alia prima intimazione deponiamo le armi ? Come faremo a

portare innanzi le cose nuove, se abbiamo tanto rispetto alle vecchie;

alle vecchie, in' intendo, che non valgon piu nulla? *

Questo il bel frutto raccolto dal Fogazzaro con attribuire

alia Chiesa, a dispetto della verita e della storia, la colpa

della moderna apostasia, con dipingerla come degenere dal

puro e genuine cristianesimo e dallo spirito della preghiera

interiore, incapace di compiere la sua divina missione, se

il laicato non si organizzi, indipendenteraente da essa, a

ristorarne le rovine e a imporle, con un plebiscite della

pubblica opinione, le riforme piu necessarie. Ma perche non

dire una parola sulla guerra infernale, onde, da un secolo

e mezzo, tutti i veicoli della civilta moderna sono altrettante

armi per distruggere la Ghiesa, colla calunnia, colla tiran-

nide, colla ipocrisia, colla empieta e colla corruzione?

E si vorra giustificare un movimento di riforma che con-

duce a tali conseguenze, con gli esempii delle riforme pro-

mosse da quei grandi campioni della Chiesa gerarchica che

furono un S. Bernardo, un S. Pier Damiani, un S. Dorne-

1 Per una fede, Treves, Milano 1906, pp. 100-103.
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nico, un S. Francesco d'Assisi, una S. Caterina da Siena?

Sarebbe ancora come rirerirsi ai piu prodi guerrieri per ab-

battere la disciplina nell'esercito colla propaganda antimi-

litarista-!

Che diremo delle infamita e della depravazione, onde il Fo-

gazzaro accusa la gerarchia come degenere dagl'insegna-

menti di Gesu Cristo, corruttrice della Chiesa e percio acca-

nita in osteggiare le tante necessarie riforme? Spirito di men-

zogna, spirito di dominazione, spirito di avarizia, spirito

d'immobilita, con tutta la sequela di sentimenti e di atti

bassi, crudeli, mostruosi, che il Fogazzaro attribuisce alia

gerarchia e di cui abbiamo offerto ai lettori un saggio te-

stuale! 11 Papa coi suoi flabelli; i vescovi chiusi da principi

orientali nei loro episcopii e che si mescolano al popolo

solamente per passare sotto archi di trionfo e farsi salutare

dal suono delle campane; il popolo escluso dalle elezioni

del vescovi; i cardinali che vanno in carrozza; il clero che

gode la pompa e gli onori della ricchezza; i preti romani,

insetti micidiali, piaghe della Chiesa, per cui i Santi sono

diavoli ed eretici; le migliaia di libri di un'ascetica stupidatol-

lerati dalla Chiesa; le fornicazioni occulte col governo e in-

sieme la ostilita contro la nuova Italia e il Quirinale, percupi-

digia di dominazione; queste e tante altre cose dimostrano che

tutti i clericali, anzi tutti gli uomini religiosi, che oggi avver-

sano il cattolicismo progressista, avrebbero fatto crocifiggere

Cristo in buona fede nel nome di Mose !
l

Queste ed altre simili invettive da libello famoso, onde

il mistico sen. Fogazzaro non si e sentito tremare la mano
e il cuore in infarcirne il suo romanzo, per gettarlo in

pascolo alia morljosa curiosita del gran pubblico moderno,

ci richiamano alia mente le parole profetiche, scritte dal

1 11 che vorrebbe dire, tra le altre cose, chj noi, a cui la coscienza vieta

di accettare e impone di combattere il nuovo cattolicismo, saremmo capaci

del deicidio! Tale accusa non ci fa meraviglia, dopo 1'altra raossa ai gesuiti

dal Fogazzaro di aver fatto morire di dolore il Rosrafci e dopo il suo omaggio

telegrafico ad Emilio Zola quale eroe della verita e della giustizia!

1906, vol. 4, fasc. 1354. 27 8 novembre 1906.
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Lacordaire a un amico il 3 decembre 1833, dopo la caduta

del Lamennais:

La disgrazia del Lamennais non e gia il suo carattere altiero, il

suo difetto di criterio nelle cose umane e divine, bensi il suo di-

sprezzo per 1'autorita pontiflcale e per la condizione dolorosa della

Santa Sede. Egli ha bestemmiato Roma infelice
; questo e il delitto

di Cam, il delitto che fu punito sulla terra nel modo piu visibile e

piu durevole,'dopo il deicidio... Sciagura a chi turba la Chiesa! Scia-

gura a chi bestemmia gli Apostoli ! II destine della Chiesa si e di

essere ancora vittoriosa; i tempi dell'Anticristo non sono per ancora

venuti ;
il Lamennais non arrestera colla sua caduta tale rnovimento

poderoso della verita; anzi la sua caduta dovra cooperare ad esso '.

Noi protestiamo sinceramente di non voler applicare in

nessuna parte al Fogazzaro questa citazione del Lamennais;

ma I'abbiamo qui recata unicamente per ricordargli che,

umanamente parlando, la Santa Sede e oggidi assai piu

infelice di 70 anni fa e che il rinfacciare alia Chiesa tanta

depravazione colla pubblicita di un roraanzo, anche se i

sogni romantici fossero fatti reali, non sarebbe 1'atto pie-

toso di Sem e di Jafet. E questo un pensiero che fa piangere

e fremere qualunque figlio della Chiesa di Dio vivo, sposa

immacolata di Cristo, colonna e fondamento della verita,

campata non gia sulle nuvole, ma visibile in terra nei suc-

cessori degli Apostoli.

Dato pure e non concesso che fossero vere tutte le colpe

attribuite dal Fogazzaro alia Chiesa, quale via doveva egli

prendere per riformarla? Legga le regole di S. Ignazio ad

sentiendum cum Ecclesia, le paragoni con quelle de refor-

matione vitae, e con quelle altre pro distribuendis eleemo-

synis, e ne avra la risposta. E come S. Ignazio, cosi tutti

i veri riformatori hanno sempre congiunto 1'affetto figliale

piu tenero, 1'ossequio piu perfetto verso Tautorita della

Chiesa e la cura piu sollecita del suo buon nome collo zelo

piu ardente e piu attivo per correggere le magagne dei suoi

ministri, non coi romanzi, ne colle coi.ferenze eleganti o coi

ehiassi niondani, i|ia cogli esercizii spirituali, colle opere di

1 MERCIER S. I., Lametniais, Lecoffre, Pai-i.s 1895, p. 207.
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penitenza e col rinnovamento della disciplina ecclesiastica,

conforme alle tradizioni classiche dell'ascetica cristiana, di

cui i Santi sono i phi gloriosi e benemeriti rappresentanti.

II Fogazzaro riprova nella Ghiesa gerarchica i flabelli

del Papa, il fasto orientale del vescovi, le carrozze del car-

dinal!, la ricchezza del clero, il popolo che non elegge i ve-

scovi, le migliaia di libri stupidi e le calunnie e gl'intrighi

contro i salvatori della Chiesa. Tolga dunque e i flabelli al

Papa e le carrozze ai cardinal! e quel po' di decoro esterno

ch' e rimasto ai vescovi e le magre prebende al clero ita-

liano
;
introduca nella Chiesa i comizii popolari, faccia il ca-

talogo dei libri teologici e ascetici di suo gusto e li imponga
al Papa e all'episcopato, e detti le nuove regote per la cano-

nizzazione dei Santi. Si sente egli da tanto? E perche no,

se il laico Giovanni Selva e a'suoi occhi il sommo rappre-

sentante e il vero autore del concetto riformatore, che ha

innalzata e Irasfigurata la fede col suo libro sidle basi della

futura teologia cattolica? Non e forse con tale intento di

riforma che fu scritto e pubblicato il Santo?

Si ponga pertanto all'opera il sen. Fogazzaro e, per ricon-

durre la Chiesa alia purita del cristianesimo primitivo, si

rivolga non gia al pubblico colto e leggero con un romanzo,

ma alle grandi moltitudini del popolo colla propaganda pra-

tica, senza di cui e impossibile determinare un movimento

religioso di carattere generate. Sentira infallibilmente con-

dannarsi il suo purismo ideologico, e il buon senso popo-

lare gli rispondera in sostanza che il privare la gerarchia

dei suoi diritti nella elezione dei pastori spiritual! e del suo

decoro esterno nella convivenza civile equivale al voler ri-

cacciare nelle fasce della infanzia 1'uomo gia entrato riella

virilita; mentre il pretendere ch'essa segua nell'insegna-

mento e nel culto i criterii del purismo ideologico e del

misticismo evoluzionistico modern o, tra gli altri danni reli-

giosi, produrrebbe anche quello del renderla inaccessibile

alia intelligenza del popolo, muta alia sua fantasia, fredda

al suo cuore e percio stesso tanto pura e tanto mistica da
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fiorire appena nei gabinetti del dotti riformisti o nel de-

serto.

Dice bene 11 p. Baumgartner: con tale cattolicismo libe-

rale i cattolici di Germania non avrebbero mai superato il

cosiddetto Kulturk-ampf .

XVII.

Colle osservazioni fin qui esposte intorno ai primi due

punti del disegno di riforma, volgarizzato dal Fogazzaro nel

suo Santo, abbiamo gia sufficientemente chiarito e giustifi-

cato il nostro giudizio anche sul terzo punto, che si rife-

risce al suo soggettivismo mistico fondato sulF evoluzio-

nisrao. Gi basta pertanto aggiungere su tale argomento

qualche breve considerazione, a compimento della nostra

trattazione.

Ricordino i lettori i brani del Santo, riportati nel pa-

ragrafo X di questo studio e intenderanno di leggieri quanto
audace. strana e pericolosa sia la dottrina quivi esposta dal-

1'autore.

L'evoluzionismo biologico del Fogazzaro arriva fino a

trovare in coloro che abbracciano il consiglio evangelico

della castita Yenergia progressiva della specie, onde si pre-

para al proprio elemento spirituale il potere di crearsi una

forma corporea superiore, per toccare i nebulosi principii d'una

ignota natura sovrumana. Come si concilia questa dottrina,

veramente nebulosa, colla differenza essenziale tra Fordine

soprannaturale e Fordine naturale e col carattere essenzial-

mente gratuito della grazia? L'evoluzionismo teologico poi

ammette che un laico possa canibiare le basi della teologia

cattolica, che il cattolicismo possa cambiarsi per una ela-

borazione dell' interno elemento divino, combinato con le rela-

zioni dell'esterno, della scienza e della coscienza pubblica, e

che Yanima della dottrina cattolica abbia il potere di tra-

sformare continuamente il proprio corpo, accrescendone senza

limiti la forza e la bellezza!
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A giudicare del misticismo, insegnato dal Fogazzaro, si

ricordi Yanima che si chiude nel contatto centrale colVEssere

sensa tempo e senza spazio, che sente un Divino confuso alia

creatura, sente di fondersi colle anime delle cose, di essere

uno con la montagna odorante, uno con I'aria beata; si ri-

cordi I'acqua versata sul capo, per cui s'infonde tanto lume

di grazia; il giardino, gli alberi, I fiori e I'erba, onde Bene-

detto era stato il servo e I'amico, tutto pieno di care, inno-

centi anime; la coscienza sua propria che trapassa nelle stelle

e queste che lo guardano austere per dire la storia morale

della sua vita, per dirla con parole che non si perderebbero,

perche nessun moto si perde; che apparirebbero chi sa come,

chi sa dove, chi sa quando! E questi sono pensieri e senti-

menti di un Santo cattolico, riformatore, moribondo ! Sfron-

diamone pure gli ornamenti poetici dell'autore; quello che

ancor ne rimane, se non sente del vecchio animismo, rimo-

dernato dallo Stahl e confinante co] misticismo panteistico,

certo sa di un naturalismo fino ad oggi affatto nuovo nella

vita e nella morte dei Santi cattolici.

In quanto al soggettivismo del Fogazzaro, basta richia-

mare il fatto del monaco Don Glemente che, legato dal

voto di obbedienza, va a lenne da Giovanni Selva, ad onta

del divieto avutone dal suo abate, perche Qualcuno mag-

giore degli Abati e anclie dei Pontefici, intorno all'anima sua,

gli disse nell'anima: I'incontro e mio dono. Con questa re-

gola, applicata logicamente ogni volta che la volonta indi-

viduale si trova in conflitto coH'autorita ecclesiastica, si puo
demolire dai fondamenti tutta la vita religiosa, anzi tutto

il cattolicismo. Allo stesso soggettivismo del Fogazzaro, per

cui egli vagheggia certe sue idee individual}, senza badare

se sieno o no conformi colla dottrina e disciplina della

Chiesa, si devono attribuire, tra le
r altre, anche queste sen-

tenze : uomini che credono di non credere in Dio e piegano
il capo alia legge dell'universo possono passare avanti ai

credenti nel regno dei deli; chi non intende il male che fa

pud essere condannato dal Signore, come cade chi ha preso
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un veleno sensa saperlo; amare gli uomini in Dio e aniore

freddo: fino alia morte del nostro pianeta I'altra vita sara

per noi un grande continuo lavoro sopra di esso; probabil-

mente dopo la morte le anime umane si troveranno in uno

stato e in un ambiente regolati da leggi naturali come in

questa vita; nelle quali due ultime proposizioni il Graf vede

il Fogazzaro cascare nell'eresia . E noi in esse e in molte

altre sentenze del libro troviamo un'affinita colle dottrine

della teosofia e dell'occultismo moderno, che offrirebbe buon

argomento a uno studio di confronto non poco istruttivo.

XVIII.

In riandare col pensiero il disegno riformatore, conse-

gnato dal Fogazzaro nel suo romanzo all'attenzione dei

contemporanei e alia memoria dei posteri, e in riflettere

alle osservazioni, esposte nelle pagine precedent! di questo

studio, che tale lettura ci ha suggerito ;
ci si affacciano pa-

recchie domande, le quali, per la loro importanza in ordine

allo scopo del nostro lavoro e piu in generale alia valuta-

zione* del moderno riformismo, non vogliamo passare del

tutto sotto silenzio coi nostri Icttori. Vediainone alcune.

Com'e che nell'animo del Fogazzaro abbia avuto origine

e sia giunto a maturita un disegno di riforraa cotanto strano,

audace, radicale, differente, in se e nel modo di attuarlo,

dagli esempii dei veri riformatori della Ghiesa in cio ch'essa

ha di umano?

Perche, in divulgarlo e volgarizzarlo colla pubblicita di

un romanzo, egli, cattolico, ha posto uno studio cosi accu-

rate e ha spiegato tanta premura di dipingere coi colori

piu vivi e piu foschi le pretese colpe del clero, di metterlo

in una luce si trista e si odiosa, senza riflettere allo scan-

dalo e ai danni che ne sarebbero derivati per la Ghiesa e

per la religione, senza sentire il dovere e il bisogno di tem-

perare tali funeste conseguenze con riconoscere lealmente

1 Per una fede, p. 96.
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e ricordare esplicitamente cio che la Chiesa gerarchica ha

di grande e di glorioso nel laicato cattolico, nel movimento

scientifico, letterario, sociale e politico del mondo civile;

di puro, di augusto e venerando nella vita e nelle opere di

tanti prelati, di tanti istituti, di tante missioni, di tanti pro-

digi di carita e di apostolato, di tanti eroi e di tante vit-

tirae della perfezione evangelica, che pur formano rarnmi-

razione dei protestanti e dei razionalisti e appartengono,

non ai nuovi germogli, ma al vecchio tronco?

Le strane fantasticherie del suo evoluzionismo mistico,

involuto di animismo semipanteistico e di soggettivismo

natural istico, esposte con un linguaggio cosi nebuloso e

total mente diverso da quello che nel corso dei secoli si e

svolto e formato nella Chiesa in determinare le verita filo-

sofiche e teologiche, come mai han potuto mantenerlo nella

illusione che tali fantasmagorie debbano tosto o tardi pe-

netrare nella Chiesa e purificarla e riformarla, diventare

il patrimonio universale della verita e la regola della vita

per tutti, anche per il popolo? Come se la verita e la vita

religiosa fossero articoli di moda intellettuale e oggetti di

lusso aristocratico !

Perche, nella udienza del Santo presso il Papa, rappre-

sentare il Vaticano con colori si odiosi; quel cappellano se-

greto che pare giuochi a mosca cieca per impedire 1'udienza

e sta poi origliando alia porta; quel povero vecchio di Pon-

tefice che si mostra incapace di sostenere 1'edifizio vacil-

lante della Chiesa, e questo che minaccia rovina perche non

vuol conciliarsi col Quirinale? E veramerite, domanda il

P. Baumgartnety si buio il Vaticano, che solamente i lumi

del Quirinale possano illuminare il Papa sulle condizioni

dei tempi e sui suoi doveri?

E Tinvito stranissimo rivolto al Papa di uscire dal Va-

ticano per un'opera del suo minislero, per pagare, come cit-

tadino, il suo tributo di omaggio al Quirinale e, aggiungiamo

noi, per legittimare i monumenti della sua spogliazione, la

statua di Giordano Bruno in Campo di Fiori, delle Naiadi
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in Piazza Termini, e pigliarsi la responsabilita di uno stato

di cose che ai poeti e ai romanzieri puo sembrare regolare
e definitive, ma ad altri invece appare molto aggrovigliato,

perche gli parve si giusto e opportune, da metterlo in bocca

al suo Santo e farglielo esprimere con tanto fervore, fino

ad aggiungervi Yappello a Cristo e il ricordo di do che dlra

Cristo nell'ora terribile, se non venga accettato?

Perche il Fogazzaro incolpa la Ghiesa dell'abbandono

in cui essa e lasciata e dell'ostilita che le dimostrano le

classi civili; mentre la storia imparziale, rivendicata dai piu

illustri protestanti, c'insegna che tale abbandono ed ostilita

sono frutto dell'apostasia compiuta dal protestantesimo e

dalla rivoluzione? Non e questa una gravissima ingiustizia,

affatto contraria ai criterii e alle tradizioni dell' apologia

cattolica ?

Perche si mostra egli cosi severe col clero, fino ad esi-

gere da tutti i sacerdoti 1'eroismo dei consigli evangelici, e

cosi largo coi nemici di esso, fino a mandare gli atei in

paradiso ?

Data la tendenza cosi radicale e innovatrice del suo ro-

manzo, com'e che il Fogazzaro non abbia almeno dubitato

di fare un'opera temeraria, sterile e pericolosa, divulgando
un disegno di riforma, che debba poi finire, come tanti altri

tentativi di simil genere, nell'errore, nella riprovazione e nel

nulla; ma anzi si sia mostrato cosi sicuro di promuovere
una impresa che tosto o tardi dovrebbe prevalere ed essere

la salvezza della religione e della Ghiesa?

A queste ed altre simili domande noi non troviamo che

una sola risposta: il pregiudizio anticlericale gli ha fatto

velo agli occhi e gli ha impedito di scorgere quanto incon-

sulta nella sostanza e nel modo fosse 1'opera sua, spingen-

dolo ad un'impresa di riforma che, se riuscisse, secondo i

suoi desiderii, non sarebbe che di rovina. Pregiudizio 1'at-

tribuire alia Chiesa i mali cagionati dalla ribellione alia

Chiesa; pregiudizio il voler mutare cio che nella Chiesa per

divina disposizione e immutabile; pregiudizio il volere scin-
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dere il laicato dal clero, per opporlo e imporlo ad esso; pre-

giudizio Fesagerare e generalizzare i difetti e le miserie

umane di una parte del clero ed esporlo, pur non volendo,

al ludibrio del pubblico; pregiudizio il presentarci come

1'ideale del santo riformatore un visionario nevrastenico,

convulsionario, tormentato da eccessi morbosi e da alluci-

nazioni isteriche di follia religiosa, tanto contrario al tipo

sano, equilibrate, positivo del vero santo cattolico
l

; pre-

giudizio il voler rifare, con fantasticherie di sistemi e di

ipotesi nuove, il cattolicismo, prescindendo dalle sue tradi-

zioni di diciannove secoli; pregiudizio il predicare il purismo

evangelico dei tempi apostolici come obbligatorio per tutti,

quando la Chiesa, sviluppatasi nella maturita della vita, deve

tener conto delle condizioni reali in cui si trova ad eser-

citare, non piu coi carismi straordinarii, ma coi mezzi ordi-

narii della divina grazia, la sua missione gerarchica; pre-

giudizio il proporsi di far penetrare nella Chiesa, colla

soggezione alia Ghiesa, cio che la Ghiesa, sotto altre forme,

ha sempre rigettato come contrario al suo ordinamento

divino.

Lasciamo quindi ai lettori di giudicare quanto 1'opera

di riforma, promossa dal Fogazzaro col suo Santo, sia per

riuscire sterile e vana. Ma quanto essa torni contraria e

dannosa allo scopo di una vera riforma religiosa, potranno

pure i lettori inferire da quello che abbiamo ragionato fi-

nora e da queste ultime considerazioni.

Gli avversarii della Chiesa, che leggono il Santo e le altre

opere del Fogazzaro, non possono che confermarsi nella

propria ostilita^alla gerarchia e al cattolicismo. Tutti i fau-

tori e seguaci dell'anticlericalismo giacobino, dogmatico e pa-

triottico, trovano necessariamente nel cattolicismo riforma-

tore e progressista Faffinita e la comunanza generica del

pregiudizio anticlericale e nella sua dift'erenza specifica, della

soggezione individuate alia Chiesa, non vedono che una in-

1 Vittorio Osimo lo chiama a'mlico, squllibralo, aliucinato (Critica so-

ciale, 16 giugno 1900), Simile e il giudizio del llastiynac nella Tribuna
dell'8 novembre 1903.
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conseguenza logica, la quale torna a darmo e torto del ri-

formisti. Se 1'avvenire della fede, osserva logicamente il

Graf, e nella Chiesa grande e non nella Chiesa piccola,

perche volere che la grande sia cosi ossequente alia pic-

cola? Ne pensare e volere insieme puossif... Come faremo a

combattere per la verita, se alia prima intimazione depo-

niamo le armi? Come faremo a portare innanzi le cose nuove,

se abbiamo tanto rispetto alle vecchie; alle vecchie, m'in-

tendo, che non valgan piu nulla? ' Posto un tale effetto,

si avra poi un bel da fare a trasformare e riformare il cat-

tolicisrao in guisa da renderlo accettabile a costoro. Con-

verra crearne un nuovo tipo per ciascuna di codeste scuole

anticlericali, perfettamente conforme a ciascuno dei loro

pregiudizii anticlerical]'.

Nel campo cattolico i danni del riformismo sono incal-

colabili.

Mentre la societa attraversa un momento storico deci-

sive e si dibatte angosciosamente tra 1'ateismc sociale e il

ritorno al cristianesimo integro e assoluto della Cbiesa

cattolica, esso crea e mantiene una divisione profonda tra

il clero e il laicato, quando, per le condizioni dei tempi,

1'uno non puo agire senza 1'accordo coll'altro nella vita

pubblica. Tende a separare la gioventu ecclesiastica e laica

non solo da certi elementi esagerati di attaccamento a cri-

terii e metodi ormai inveterati di azione, ma dal cuore

dell'organismo gerarchico e dalla grande corrente di vita

e di attivita cattolica che, egualmente lontana dai tardivi

e dai novatori, da esso dimana e intorno ad esso si aduna.

Obbliga la Chiesa ad esercitare la sua divina autorita di

vigilanza e di difesa della sana dottrina e della sacra disci-

plina, con reprimere e correggere tendenze teoretiche e pra-

tiche false e perniciose, e percio stesso genera risentimento,

dispetto e resistenza in quei tanti che, illusi dalla speciosa

modernita del riformismo e incapaci di discernerne le false

tendenze, si credono colpiti da una severita eccessiva ed

ingiusta. Determina quindi, dildta e inacerbisce i dissidii

1 Per unu fede, pag. 102.
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intestini, i conflitti doraestici, le lotte fraterne, fomenta la

discordia e rende sterile, impossible Fazione cattolica.

La conseguenza pero, a nostro giudizio, piu funesta del

cattolicismo progressista, quale fu delineate dal Fogazzaro
nel suo romanzo, si e d'impedire ai cattolici militanti For-

ganizzazione sociale del popolo sul terreno costituzionale,

ch'e 1'opera piu urgente e piu importante per Fav venire

della Ghiesa e della religione in Italia. Scmbri pure strana

ad alcuno quest'affermazione; per noi essa e tanto certa

quanto e certissimo che Fessersi mescolato dai giovani de-

mocratici cristiani al movimento pratico di organizzazione

popolare economico-sociale contro il socialismo il movi-

mento teoretico del cattolicismo riformatore, colla impos-
sibilita di far penetrare nella Chiesa questo, ha sterilito,

arrestato e disperso anche quello. Per organizzare il popolo
sul terreno dei suoi interessi economici, di religione ba-

stava il catecbismo; i capi invece e gli agitatori della de-

mocrazia cristiana hanno voluto aggiungervi la riforma di

tutta lateologia! Cosi il movimento democratico dell'azione

e stato intralciato dal movimento aristocratico del pensiero

e ne ha seguito il destino!

Di qui pure si spiega perche il Fogazzaro e il suo Santo,

sebbene estranei o contrarii alia democrazia cristiana, ab-

biano tuttavia incontrato tanto favore presso i democra-

tici cristiani autonomi. Ahime! finche il Santo del Fogaz-
zaro sara Fideale del riformatore cattolico, non avremo in

Italia ne vere riforme ne vera organizzazione cattolica.

A XIX.

Al principio di questo studio abbiam ricordato i feno-

meni e le ragioni di quella pacificazione religiosa, a cui

pare che presentemente propenda la. pubblica opinione in

Italia, traendone argomento per farci a discorrere del pregiu"

dizio anticlericale, ch' e appunto il piu grande ostacolo a

tale pacificazione e percio stesso Funico vero impedimento
all'unita morale e sociale della nazione.

Ora poi che abbiamo finito di svolgere e illustrare il
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nostro disegno, dimostrando colle ragioni piu ovvie e pal-

pabili quanto falso e funesto sia codesto pregiudizio anti-

clericale, considerate nelle sue quattro categoric o gruppi

principali: il giacobino, il dogmatico, il patriottico e il ri-

formista noi dobbiamo, a conclusione del nostro lavoro,

rivolgerci una domanda ed e questa: riuscira 1' Italia a fiac-

care il nemico della sua pace, della sua unita, della sua

grandezza, oppure sara fiaccata da esso? In altre parole:

quale soluzione definitiva avra la crisi o il contrasto pre-

sente tra la grande maggioranza del paese, cbe gravita verso

la restaurazione religiosa negli ordinamenti della vita pub-

blica, e i partiti anticlericali, che vogliono imporre all'Italia

un assettttmento artifizioso, contrario alle aspirazioni, ai

sentimenti, alle tradizioni e alle costuraanze piu legittime

e piu nobili della nazione? Avra 1' Italia una vita propria,

fondata suH'unita religiosa, che le permetta di sviluppare

in robusti germogli di benessere materiale e morale i

germi preziosi delle ricche sue plaghe e del suo popolo

privilegiato, oppure vorra farsi ancora pedissequa della

Francia, per agonizzare com'essa nelle perpetuita della guerra
civile e della decadenza?

Gonfessiamo che in cercar la risposta a questa gravis-

sima domanda ci sentiamo non solo esitanti e perplessi,

ma altresl rattristati. Tutti sanrio, dalla natura della cosa

e dalle lezioni della storia contemporanea, quanto sia facile

nella maggioranza della pubblica opinione dominante un

cambiamento, un passaggio anche repentino, da certe de-

terminate tendenze ad altre differenti o contrarie. La mag-

giore abilita e destrezza di alcuna delle parti che si con-

tendono il predominio: 1'accorgimento e 1'energia di una o

piu persone che stanno alia testa del movimento di una

scuola o di un partito; la rnigliore tattica e disciplinatezza

delle forze militanti e dei mezzi di propaganda; un colpo

della fortuna, un avvenimento improvviso. un fatto perso-

nale, che vengano in buon punto a dare il tracollo alia bi-

lancia; perfino una frase convenzionale, un sospetto, una

calunnia, con cui si riesca ad abbacinare il pubblico e a
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metier in agitaziorie il paese; bastano talvolta a provocare

voltamenti e rovesci che ai piu savii estimator! degli uomini

e delle cose potevano sembrare impossibili.

Or tali cambiamenti si avverano piu facilmente la dove

o 1'indole della popolazione e piu vivace, piu ardente e piu

impulsiva; o il paese sta attraversando una crisi tra vec-

chie tradizioni e idee e fatti nuovi
;
o le varie scuole, gruppi

e partiti sono piu frastagliati e confusi tra loro e percio

piu soggetti ad accozzamenti impreveduti e bizzarri; o la

grande moltitudine degli aderenti, per difetto di coltura,non

e tale da imporsi ai proprii duci invece di lasciarsi sobil-

lare e trascinare da essi
;
condizioni queste le quali appunto,

piu die altrove, si applicano oggidi alia nostra Italia. Per

questo e per altro, che qui non occorre spiegare, noi non

ci sentiamo il coraggio di pronosticare uri assestamento de-

finitive della vita pubblica italiana, consentaneo alle tradi-

zioni e tendenze religiose del paese, colla prevalenza della

vita e dell'azione cattolica contro il pregiudizio anticlericale.

Certo la Francia dopo il 70 offriva indizii e manifesta-

zioni di un rinascimento cattolico e di una pacificazione

religiosa, ben piu vivi e spiegati di quelli che oggi appa-
iono in Italia; e tuttavia quella nobile nazione cadde vit-

tima della giacobineria anticlericale. II Belgio invece e la

Germania, dove il cattolicismo sembrava allora condannato

alle gemonie, scrissero due pagine gloriose nella storia del

risorgimento religioso e, umanamente parlando, sosten-

gorio oggidi la Ghiesa meglio di qualunque altra nazione

cattolica. A
II che vuol dire che in Italia 1'esito finale della crisi di-

pendera dal valore dell'azione ed organizzazione cattolica.

Vero e che le condizioni religiose sono in Italia di lunga
mano piu vantaggiose che in Francia, dove 1'anticlerica-

lismo rivoluzionario e penetrate nel popolo forse dieci volte

piu che nella nostra patria: ma quello che cola e avvenuto

prima, da noi puo avvenire in appresso, se il patrimonio
avito della religiosita italiana non venga difeso colle armi

e coi mezzi della moderna coltura contro la propaganda
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del pregiudizio anticlericale. Imperciocche, piu che effetto

di lotte e di conquiste dell'azione cattolica moderna, il nostro

presente risvegliarsi e raanifestarsi del sentimento religiose

in Italia e un nuovo fenomeno della fede antica, determi-

nate dalle condizioni special! del paese, di cui abbiamo ra-

gionato altre volte sul nostro periodico. Se pertanto 1'atti-

vita del cattolici italiani nella vita pubblica non si svolga

colle forme e coi metodi di una nuova milizia, corrispon-

dente alle esigenze dei nuovi tempi, per fronteggiare effica-

cemente e combattere il pregiudizio anticlericale, questo con-

tinuera a guadagnar terreno e non potranno che averne

danno la Ghiesa e la religione.

La qual cosa e ben chiara, anzi evidente a chiunque
consider! 1' inferiorita del cattolicismo militante di fronte

all' anticlericalismo italiano, in quanto ai mezzi di lotta e

di propaganda sul terreno della vita pubblica.

Si rifletta alia stampa. La Tribuna di Roma e il Secolo

di Milano sono due grandi giornali quotidiani, che fanno

professione di anticlericalismo giacobino e non cessano d'in-

neggiare al combismo francese, di sbracciarsi perche venga

trasportato in Italia. Or bene, la loro diffusione e tale che

certamente tutti due insieme hanno un maggior numero di

lettori di tutti i nostri giornali quotidiani riuniti. A questi

due giornali giacobini si aggiungano tanti altri della stessa

risma, con tutta la stampa socialista, dalYAvanti! alYAsino

di Roma, e si vedra quanto noi cattolici siamo da meno

del giacobinismo italiano anche solo sul terreno del gior-

nalismo.

Se poi sullo stesso terreno ci paragoniamo all'anticleri-

calismo scientifico e nazionale, la nostra inferiorita si fa

ben piu svantaggiosa. II Corriere della Sera di Milano, la

cui diffusione e tale da potersi dire ch'esso ha il monopolio
della pubblica opinione nella borghesia dell'Alta Italia, quale

organo del liberalismo moderate ritrae fedelmente tutte le

tendenze del pregiudizio anticlericale dommatico e del poli-

tico o nazionale, mostrandosi per cio stesso favorevole anche

al pregiudizio riformatore o progressista, col quale ha co-
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mime il principle generico della ostilita e della diffidenza

verso la gerarchia ecclesiastica. A tale programma del grande

giornale milanese si uniforma in pratica la grande maggio-
ranza del giornalismo italiano, che non e o socialista o ra-

dicale e percio non milita per 1'anticlericalismo giacobino
o settario.

Che se prendessimo ad esaminare gli altri veicoli dell a

coltura, p. e. 1'istruzione media e superiore nelle pubbliche

scuole, le' produzioni filosofiche e letterarie che dominano

il mercato librario, le istituzioni e associazioni di propa-

ganda teoretica e pratica, tale confronto sarebbe pei
1 noi

ancora piu svantaggioso.

Conviene poi notare che il pregiudizio anticlericale pro-

gressista, il quale in passato era ristretto, come partito

strettamente borghese o moderato, al piccolo gruppo dei

cattolici liberali o non clerical], nell'ultimo decennio, prin-

cipalmente per 1' influenza della letteratura francese, costi-

tuitosi sul terreno democratico come partito universalissimo

di riforme scientifiche, politiche e social!, si e diffuse rapi-

damente in mezzo alia gioventu cattolica laica e ha con-

quistato in qualche parte anche la gioventu ecclesiastica,

per guisa che i vescovi italiani, pur si propensi in generale

a favorire la democrazia cristiana quale movimento sociale

ed economico di riabilitazione delle classi popolari, giusta-

mente impensieriti delle strane tendenze dottrinali, ibrida-

mente congiunte con tale movimento, dovettero agire, coi

mezzi piu energici della disciplina ecclesiastica, ad arre-

stare il male e impedire ch'esso invadesse il santuario.

Ma le conseguenze furono disastrose. Non giova diffon-

dersi su questo punto ; gia i fatti parlano palesemente da

se. L'energia del movimento cattolico, che doveva volgersi

a combattere il triplice pregiudizio anticlericale: giacobino,

scientifico e patriottico, non solo si e sciupata in lotte in-

testine, ma fu viziata da una tendenza antigerarchica e ci

ha dato una nuova forma di pregiudizio anticlericale: il

riformismo bipartite, cioe democratico per la nuova scuola

sociale, conservatore per la vecchia. Donde lo strano feno-
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meno che un cattolico liberate di vecchio stampo. con

qualche prudente riserva sul terreno sociale, si trova oggi

perfettamente d'accordo, nell' integrita del programma rifor-

matore o progressista, col piu radicale dei giovani demo-

cratici cristiani.

Intanto I'anticlericalismo settario, scientifico e patriot-

tico proseguono 1 'opera loro e il riformisrao li aiuta! L'azione

cattolica e fiaccata e 1'organizzazione generale delle nostre

forze militanti n'e impedita. Quale danno! Ah! se quei gio-

vani sacerdoti, ricchi di tanto ingegno e di tanta attivita nello

studio e in principio si nobilmente devoti alia riabilitazione

materiale e morale del proletariato italiano, non ci avessero

ibridamente confuso un movimento intellettuale sospetto e

pericoloso con un movimento sano di riforme economiche,

cosi generosamente promosso dalla S. Sede, e percio non

avessero guastato anche questo ! Se avessero seguito le tra-

dizioni classiche del pensiero italiano nell' apologia della

verita religiosa; aggiungendovi sobriamente i frutti della

erudizione e della investigazione moderna, forniti dai dotti

anglosassoni e teutonici, e non si fossero lasciati illudere

dalle sofisticherie del filosofismo e del razionalismo d'ol-

tralpe a sognare certe riforme teologiche, che sono rigettate

dagli stessi protestanti conservatori, com'ebbe, tra gli altri,

a rimproverare loro piu volte Raffaele Mariano ! Quanto
diverse non sarebbe presentemente lo stato del movimento

cattolico in Italia! Quanto piu fortunata ed intensa la lotta

contro il pregiudizio anticlerical e!

Non ostante pero tale trista condizione di cose, la fedelta

del popolo italiano alle tradizioni cattoliche dei proprii mag-

giori e ancora si viva, si profonda e si universale che, per
le ragioni da noi accennate al principio di questo studio,

negli ultimi tempi essa si e manifestata come un fenomeno

o un plebiscite nazionale veramente solenne; talche perfino

la politica piu spregiudicata dei governanti e obbligata a

tenerne conto in regolare il timone dello Stato.

II che comprova anche oggi la verita di quel detto, che

vi e chi ha maggior senno dei genii che vogliono salvare il

popolo, e questo e il popolo stesso!
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SOTTO I PONTEFICl PIG VI E P10 VII SINO AL 1815

Con quanto siarao andati tinora dimostrando ', abbiamo

tutto il diritto di asserire siccome storicamente vero, 1) che

la finanza pontificia era ben governata; 2) che gli sconcerti

e gli abusi venivano presto corretti
; 3) che negli Stati pon-

titicii regnava la prosperita ne' cittadini
; 4) la quale era

effetto del reggimento del Papi, reggimento incontrastabil-

mente il piu paterno, il piii giusto, il piu liberalefra quanti

ve n'erano e ne saranno forse mai nel mondo.

Avendo con cio fatto giustizia delle inconcepibili bislac-

cherie proferite in quest'anno di grazia 1906 dall'autore del

La Rome de Napoleon contro la finanza, la giustizia, la scienza

legale e medica del governo dei Papi, ci resta a dire qualche
cosa della pubblica amministrazione, delle industrie e del-

1'agricoltura da cotesto scrittore con pari leggerezza bistrat-

tate. E verremo certissimamente in una conclusione del

tutto contraria alle asserzioni fantastiche di lui; dalla quale

risultera pure 1' infallibile corollario, che cioe 1'opera della

doppia invasione francese, giacobina e napoleonica, e stata

due volte cagione della mancata prosperita successiva nelle

industrie e nell'agricoltura, siccome fu cagione violenta e

turpe della rovinata finanza di Roma e dello Stato romano.

Gondizione prima delle agevolezze commerciali di un

paese, sono le strade, le quali stanno ad una nazione sic-

come la venatura al corpo umano. Roma e lo Stato pon-

tificio erano in questa parte le terre piu favorite del mondo.

per le ragioni storiche che tutti sanno, trovandosi intorno

intorno all'antica capitale del mondo tuttora tracciata quella

1 Vedi quaderni 1352 (20 ottobre, p. 129) nel quale, a p. 130 ult. lin.

leggasi Pio IV invece di Paolo IV; 1347 (4 agosto, p. 274); 1345 (7 luglio,

p. 56); 1343 (2 giugno, p. 586); 1339 (7 aprile, p. 44).

1906, vol. 4, fasc. 1354. 28 8 novembre 1906.
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rete di vie che da Roma siccome da un centre si dirama-

vano in tutte le direzioni circostanti. Intorno alia qual cosa

non potendosi dir nulla, a fine di non raostrarsi ciechi, lo

storico recente della Roma napoleonica assicura che le strade

nello Stato pontificio erano mal tenute. Abbiamo gia detto,

come lo scienziato De la Lande, il quale per quelle strade

avendo viaggiato ne parlava come testimone di veduta, di-

chiarava nel 1796 essere le strade romane molto bene man-

tenute l
. E noi dimostreremo ora, che cio era e doveva neces-

sariamente esser vero a cagione della cura speciale e delle

spese non piccole, che per la custodia e per il riattamento

delle pubbliche vie ebbero sempre i Papi sovrani di Roma.

Ad aver cura delle strade, dei ponti, e delle ripe invi-

gilava in Roma un tribunale con un presidente e con vari

assessori, che si dicevano maestri, i quali ordinariamente

erano uomini di conto 2
. Quando pero occorrevano ripa-

razioni e quindi spese fuori dell' ordinario, i Papi elegge-

vano una congregazione di cardinali per istudiare Faffare

ponderatamente e riferirne, e quindi dopo le informazioni

avute pigliavano le disposizioni necessarie e decretavano

le spese occorrenti. Fino da Sisto V trovo che una costi-

tuzione apostolica de' 22 gennaio 1587 stabiliva una con-

gregazione di sei cardinali per accudire al mantenimento

e alia riparazione delle pubbliche strade, come gia aveva

disposto Pio V con altra costituzione bandita un quindici

anni prima. Altrettali disposizioni si possono leggere nei

Bandi e pubblici Editti di quasi tutti i pontefici, che si

successero sino ai tempi regnati dal pontefice Pio VI.

Ordinariamente per la restaurazione delle vie si servi-

vano i Pontefici dell'opera di un appaltatore de'lavori pub-

blici, col quale convenivasi per contratto della spesa, del-

l'opera, e del tempo. Innocenzo XI impose distributiva-

1 Vedi quad. 1339 (7 aprile 1906), p. 58.

2 Nel 1739 il tribunale delle strade componevasi cosi : Girolamo Afflitti,

chierico di camera, presidente delle strade Cainillo Massimo, Fabrizio

Nari, Mario Gabrielli, Camillo Capranica, Capo di ferro, maestri di strada.
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mente a tutte le province dello Stato la tassa di 4500 scudi

annul per la rinnovazione delle strade e del ponti, e con

contralto de' 22 giugno 1680 dava 1'appalto del lavori, per

anni 25, ad una societa rappresentata dall'mgegnere Carlo

Fontana; e nel 1692 11 Papa Innocenzo XII perequava la

tassa per le strade, vale a dire estendevala a tutti, non esclu-

dendo i soliti privilegiati od esenti. Glemente XT nel 1706

applicava al riattamento della via Flaminia la somma di

sc. 25 mila
;
e Benedetto XIII a' 13 luglio 1727 dava 1'ap-

palto di nuovi lavori per le vie e per i ponti a 10 impre-

sari per lo spazio di 9 anni.

Se non che il Pontetice Glemente XII si avvide indi

a poco, che i lavori non progredivano alia pari col pro-

gresso delle spese, per ragioni inerenti alia stessa natura

degli appalti : egli pote avverare, che nello spazio d'anni

tredici, dall'anno 1717 a tutto 1'anno 1730 si erano spesi

scudi ottanta mila senz'alcun vantaggio delle medesime

strade, e con evidente discapito degl'interessati e del pub-
blico... . E d'altra parte voleva evitare 1'imposizione di nuove

tasse, osservando che cio riuscirebbe troppo gravoso ai citta-

dini, come successe prima del] 'anno 1680, raccogliendosi

che per lo spazio d'anni venticinque avevano gl'interessati

contribuito in piu e diverse tasse la somma di trecento mila e

piu scudi . Laonde con chirografo de' 16 decembre 1730 deli-

bero una nuova riattazione delle pubbliche strade, sciolse i

contratti passati cogli antichi appaltatori, restituendo loro il

dovuto per giustizia, e quindi ammise il tribunale delle strade

per 1000 luoghi, di 100 sc. per uno, ne' Monti S. Pietro e

S. Paolo non vacabili della religione, ossia apri per quel fine

un credito pubblico di 100 mila scudi. Voleva il Papa, che le

strade fossero non solamente riattate, ma rifatte, riabbellite

e corrette in un modo stabile e durevole a decoro ed

utile della citta e de' forastieri c jnvenienti in Roma da

tutte le parti del mondo . Tuttavia non essendo quella

somma di 100 m. sc. riuscita bastevole se non al rifaci-

mento di un terzo dei lavori, Clemente XII con altro chi-
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rografo de' 14 marzo 1733 apri un nuovo credito, creando

ne' detti Monti altri 2 mila luoghi e adoperandone il prezzo

di 200 mila scudi al proseguimento dell'impresa. Ma es-

sendo stati sospesi i lavori iiel 1735 per impediment! soprav-

venuti massimamente per opera di proprietari interessati

e per quella degl'impresari, fu costretto il Papa a con-

cedere al novo presidente del tribunale, Mgr G. B. Mesmer,

pieni poteri e indipendenza piena ed a costo di quale spesa

che si fosse, conform e dichiarava con suo chirografo del

4 gennaio 1736 \

Merce dunque la vigilanza e 1'opera assidua de'sommi

Pontefici, continuata ne' successori Benedetto XIV e Cle-

mente XIII, accadde che sotto il pontificate di Pio VI le

strade si trovassero appunto nel migliore assetto, che mai

per 1' innanzi 2
. II perche la critica dell' essere mal tenute

le vie nel tempo di Pio VI e di Pio VII non poteva riu-

scire ne piu a sproposito ne meno fondata. Ma forse un

qualche fondamento a quella ci doveva pur essere; lo scrit-

tore della Roma di Napoleone lo avra cavato da qualche

documento inedito, poco curandosi d' investigarne la ra-

gione, o forse la ragione garbandogli poco. E la ragione

si e, che le strade dello Stato pontificio, massimamente la

Flaminia e 1'Emilia patirono esse pure dai francesi giaco-

bini e napoleonici quel pubblico guasto, al quale andarono

sottoposti tutti gli altri generi del servizio umano. Infatti

1 DE VECCHIS, De bono regimine, IV, 166-178.

z Tuttavia Pio VI, oltre la via Appia nova creata di pianta, attese di

gran lena alia riparazione delle strade a fine di agevolare il coramercio. Nel

Motuproprio de' 10 settembre 1802, Pio VII dichiarava, che una delle

opere pubbliche intraprese dal nostro Antecessore fu quella del risarcimento

delle strade corriere e provinciali, a solo fine di animare il commercio tra

le provincie di Marittima, Campagna, Lazio, Patrimonio, Castro e Ronciglione,

Umbria e ducato di Spoleto . Ma le spese tuttora gravanti lo Stato erano

enormi : Con amarezza dell' anirao nostro vediarao, che lo stato passive

delle comunita di dette provincie a tutto marzo 1801 sarebbe per queste

cause di scudi 439.182,10 . Pio VII con questo Motuproprio diminuisce il

debito, liquidandolo in sei anni con una rendita ai creditori del 4
; , e con

una tassa distributive imposta alle dette province (Bull. rom. contin.

XI, 381).
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iiel lavorare alia conservazione delle strade, non pensa-
rono gl'ingegneri pontificii, che quelle vie do\essero sul
loro dosso sentire 1'immane pondo dei fanti, del cavalli e
del cannoni de' prossimi saccheggiatori di Roma !

Ora poi, checche ne abbiano scritto e declamato a van-
vera i consci o gl'inconsci detrattori del pontificate e dei
Pontefici roraani, le Industrie e il coramercio non solo non
erano per nulla in piccolo numero ne in istato di languore,
ma vi abbondavano in quella vece e vi fiorivano per guisa,
che non solamente Roma e Jo Stato erano forniti di ogni
genere necessario e utile alia sostentazione ed al comodo
dei cittadini, ma dai vari opificii dello Stato pontificio si

asportavano all' estero vari prodotti. Tanto si ricava non
gia dai libercoli infamatori dei Kotzbue e dei Silvagni, ma
dai volumi del bollario e dalle raccolte dei bandi e degli
editti, le cui pagine sono altrettante voci vive di perenne
mentita contro le costoro asserzioni gratuite.

Ne' volumi VII-XI del citato Bollario romano (restrin-
gendoci al solo pontificate di Pio VI, il cui governo e pa-
ragonato dall'A. della Roma di Napoleone, anzi e reputato
inferiore a quello del gran Sultano), si contiene tutta una
serie delle varie Industrie che allora vigoreggiavano nelle
citta e nelle terre pontificie. Alle quali appunto per aggiun-
gere maggior lena e dar loro piu libero gioco, Pio VI con
motuproprio de' 20 settembre 1787 sopprimeva le tasse e
aboliva alcuni antichi pesi, che ne gravavano lo smercio o
ne comprimevano la produzione. E dichiarava la esenzione
delle tasse, solita ad essere imposta e riscossa dai tribu-
nale delle strade sopra la industria delle manifatture

,

con questi notabili termini:

Che debbano tanto nell'Agro Romano, quanto nelle
circonvicirie provincie di Maritima e Campagna compreso
Velletri, del Lazio compreso Gastel Gandolfo, della Sabina,
dell'Umbria compreso il ducato di Spoleto, e del Patrimonio
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incluso lo Stato di Castro, Ronciglione e Viterbo, dal di

1 gennaro del prossimo venture anno 1787 in avvenire an-

dare affatto esenti dalla medesima tassa le fabbriche di acqua-

vite, del ferro, della calce, del tobacco, del rame, delle pelli, dei

cuoi, di carte e cartoni, mattoni, canali, vasi, porcellane, majo-

liche, cera, polvere, sale, e di altre robe vendibili... (VII, 664).

Nel solo anno 1795 Pio VI confermava antichi privilegi

ne concedeva de' novi ai direttori e padroni di varie

officine. 11 Motuproprio de' 2 agosto, diretto al marchese

Bevilacqua, concedeva il solito diritto di privativa nella ma-

nifattura e nello smercio degli ossi di balena, i cui opificii

trovavansi nella citta di Ferrara e nelle Romagne. Un altro

de' 25 settembre aggiravasi intorno alia cava e alia fabbrica

del rame nella Romandiola, ed era diretto a favore del conte

Fr. Soccini. Quello de' 14 novembre era diretto a favorire

1 romani Camillo Greco e Luigi Papi col concedere loro la

privativa per 12 anni dello smercio del verderame, avendo

it Greco rappresentato di possedere il segreto della fab-

bricazione del verderame della phi eccellente qualita ,
e ne

liberava da ogni imposizione di dazio lo smercio nell' in-

tern o dello Stato e 1'esportazione all'estero (IX, 571). Con

chirografo de' 21 dello stesso mese e dello stesso anno con-

cedeva special! privilegi intorno la raccolta degli stracci e

la confezione della carta a L. Lazzarini e figlio, possessor!

delle cartiere di Bracciano e Sampler!, senza pero recar pre-

giudizio alle cartiere dell'Umbria, Marca, e Romagna (IX, 583).

Ed insomnia con breve de' 24 marzo 1777, e con quello

degli 8 agosto 1797 regolava la universita de' fabbricatori

di maiolica, facendo loro agevolezze e concession! (X, 114).

Cosi pure con chirografo degli 8 febbraio 1787 concedeva

ad Antonio Crucian! di Macerata la facolta di fabbricare i

vetri di ogni colore, colla privativa annessa a quelle vetre-

rie per lo spazio di 20 anni e nella estensione di 40 miglia

all'intorno di detta nostra citta di Macerata . E quando

Pio VII con altrettale chirografo concedeva nel 1802, 11 gen-

naio, la stessa privativa ad A. Benignetti di Ascoli, e ne re-
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stringeva la prerogative alia sola fabbricazione del vetro, non

gia allo spaccio di quel prodotto, e cio per anni dieci, inten-

deva e dichiarava di non voler arrecare nocumento alle

vetrerie gia esistenti nello Stato pontificio (XI, 278).

*
*

L'arte poi del tessere, ed in generale 1'industria ed il

commercio del pannificio, trovavansi in Roma e nelle altre

citta tutte dello Stato pontificio in condizione fiorente non

solo pel numero delle officine o de' lavoratorii, ma per 1'ele-

ganza della tessitura eziandio e per la perfezione dei tes-

suti: tanto e stolida 1'asserzione del Madelin, dell'ignorarsi

cioe in Roma perfino 1'uso della spola!

Tralasciando 1'enumerazione delle citta e delle rispettive

fabbriche di tele e di panni, e quella degii editti e delle

provvidenze dei Papi per il loro prosperoso incremento, ci

restringiamo a dare un cenno compendioso delle case di

Roma, nelle quali si dava opera ai lavori dell'arte tessitrice .

L'ospizio di S. Michele a Ripa era sotto i Papi uno

stabilimento cosi grandiose e cosi bene amministrato in

ordine alia coltura delle arti ed al mantenimento del buon

costume, che pochi altri stabilimenti in Europa gli entra-

vano innanzi. Vi si mantenevano e vi si educavano cinque

comunita distinte di vecchi, di ragazze, e di fanciulli, alle

quali ed ai quali s'insegnavano le arti e i mestieri dell'in-

dustria. La fabbrica degli arazzi vi fioriva per bene fino

dal pontificato di Glemente XI. Attesta il Gonsalvi, il quale

ne ebbe 1'amministrazione per alcuni anni (prima del 1796),

1 Le manifatture degli arazzi erano gia prospere in Ferrara sotto gli

Estensi flno dal 1470; ne dopo 1'occupazione pontificia quella industria sun-

tuosa venne meno. Gli arazzi poi fabbricati in S. Michele erano veramente

celebrati t- per tessuto e per colorito e per disegno. Se ne puo tuttavia scor-

gere un bel saggio ne' dodici panni, conseriati tuttavia nella chiesa del

Gesu, ne' quali e istoriata la vita di S. Ignazio di Lojola: si espongono
nella detta chiesa per la festa del santo Patnarca. Furono tessuti verso il

mezzo del secolo XVI11 sotto il pontificato di Benedetto XIV Tutti sanno,

che le cartiere e la carta di Fabriano erano celebri in tutta 1'Europa.
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che la manifattura dei panni vi fu condotta ad un punto
di perfezione fino a que' tempi sconosciuta {

.

II Conservator lo Pio lavorava in panni e tele; quell o

della Divina Provvidenza trattava il pel lame, e forniva

guanti, cappelli di castoro e di seta, e pellicce allumate 2
;

il conservator!o delle Mendicanti attendeva all'opera del

lanificio, e quello de' SS. Clemente e Crescentino alia manifat-

tura dei panni, che si dicevano fustagni. Nell'ospizio di Ter-

mini, dove sotto il governo imperiale sorsero e scomparvero
con uguale prestezza tessitoi e filandiere, vi si faceva 1'eser-

cizio di varie arti per 1'uso della vita popolare. Ne' conser-

vatorii della Trlnita e delle Pericolanti erano impiantate due

vaste filande di seta, le quali ricevevano il movimento dal-

1'acqua Paola o Traiana del vicino colle del Gianicolo. Piu

di 150 ragazze raccolte in quelle officine vi trovavano lavoro

e mezzi di sostentamento. Presso la salita di S. Pietro in

Montorio, dirimpetto alia chiesa delle Oblate di S. Maria

de' Dolori, era impiantata la fabbrica del tabacco; la quale

utilizzava 1'acqua Paola del Fontanone dopo che usciva

dalla gualchiera situata di sopra
3

.

A questa serie non piccola delle pubbliche manifatture

delle opere tessili in Roma, si deve aggiungere 1' industria

privata, i cui pregiati ed eleganti campioni si vedevano

esibiti in vendita nelle vetrine de' mercanti particolari
4

.

I fiori che si smerciavano in Roma, lavorati in carta ed

in seta specialmente da certi conservatorii condotti da

1 Memoires, II, 20 (Ediz. 1866).
2 On y fabrique des chapeaux de castor et de soie, que Ton fait tres

bien ;
des peaux d'agneaux passees en alun (allume), des gants blancs et

brodes (DE LA LANDE, Voyage en Italic, V, 71).
3 VENUTI, Roma moderna, p. 935

; FEA, Storia dell'acqua Paola. p. 189.

4 La polvere di Cipro, profumata col lichene s'y fait d'une maniere

tres agreable... et prend une odeur delicieuse. La pommade a odeurs qui

se fait a Rome est recherchee comme des raeiileures qu'on puisse avoir

(Id. ibid., p. 72). Dice che un astuccio contenente trenta cannelli di quella

pomata, vendevasi dal profumiere Vandini in piazza Fontana di Trevi al

prezzo di 55 paoli, ossia di una trentina delle nostre lire.
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monache, avevano tanto pregio, che a dire del Lalande

erano ricercati all'estero e pagati assai caramente '.

Ma oltre le Industrie appalesatrici dell'attivita cittadina

e della forza direttrice governativa, in ordine alia felicita

normale dei popoli, esistevano in Roma altre istituzioni

che concorrevano maravigliosamente al mantenimento del

benessere pubblico: erano queste 1'effetto dell' industria

della carita cristiana, la quale veniva rappresentata negli

ospedali, negli ospizi, ne' conservatorii, nelle dotazioni delle

fanciulle povere, nelle casse di soccorso per tutte le specie

della gente bisognosa. Nelle quali istituzioni certamente

Roma aveva la palma sopra tutte le citta del mondo. Basti

il dire, che il solo ospedale di S. Spirito possedeva 365

tenute, vale a dire una tenuta per ogni giorno dell'anno, di

alcune delle quali la rendita era cospicua, per es. quella della

Mesola, ch'era una immensa possessione nel Ferrarese 2
.

Si contavano in Roma nove conservatorii per 1'educa-

zione delle ragazze povere od orfane, il cui numero medio

passava i 200; due rifugii per uomini e donne, che non

avevano tetto, capaci di ricoverare 200 persone; nove case

di ricovero per le povere vedove
; quattro asili per le donne

I Les fleurs artiflcielles de Rome sont des plus estimees. On en fait

a. Rome soil avec les cocons, fiori di bozsi, soit avec des plumes de vieux

pigeons. C'est a S. Cosimato au dela du Tibre, et chez la nommee Virginia

Messi, dans Piazza di Pietra, vis-a-vis la douane, que j'ai vu les plus

belles (Ibid.).

II commercio dei inarmi, delle statue e dei quadri, dei camntei e mc-

daglic, delle perle... era florente in Roma piu forse che in qualsifosse altra

citta di Europa. La fabbrica poi del musaico nel Vaticano, descritta a lungo
dal De La Lande (vol. IV), era non solamente la prima, ma forse Tunica

del mondo.
* Secondo una statistica (1881), che ora non discuto, il patrimonio

della beneflcenza romana aveva una rendita di lire 4.969.744,12 . Pure,

secondo la stessa statistica, la somma che suole erogarsi in media in bene-

flcenza e di lire 2.647.797, perche le spese di amministrazione importano
lire 327.458,29; quelle di culto 142.291,27; tasse lire 867.727,28. Ond'e che

di tutta la rendita, di cui e (era) ricca la L?neflcenza romana, appena il

55 per canto serve veramente a scopo caritativo . II nuovo governo, che

ha laicizsato le opere pie, colpisce dunque di tassa eziandio i beni degli

ospedali: cotesta tassa, almeno, non esisteva al tempo del governo dei Papi !
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pentite; cinque ricoveri o conservator!! per tutte le condi-

zioni di eta e di sesso, nell'ospizio di S. Michele a ripa;

sette ospedali pubblici, alcuni del quali di prima grandezza;

quattro istituti per 1'educazione letteraria ed artistica degli

orfani dalle varie condizioni; ed inoltre duecentoventisei

istituzioni di doti alle fanciulle povere del popolo : la segre-

teria del brevi dava per arino le doti a 100 fanciulle, con

20 scudi per dote, la S.ma Annunziata ne dotava 750 con

lire 175 per una. E tutto cotesto bene di Dio era destinato

a felicitare una popolazione, la quale, fino ai tempi di che

scriviamo, non oltrepasso mai i 200 mila abitanti!

Ad una tanta agevolezza della vita cittadina che vive-

vasi in Roma sotto il reggimento papale, si aggiungeva a

guisa di suggello 1'esenzione dalla legge del sangue, ossia

dalla grande piaga della coscrizione militare, e dal carco pe-

sante delle tasse su i beni immobili e sulla ricchezza fluente

e su i capi degli uomini e degli animali: sotto il governo
dei Papi non si pagava al pubblico tesoro se non que' diritti

stretti di regalia e quelli denominati di consumazione, dei

quali pure la imposizione era o modica o passaggera.

Le tasse principali erano: 1) Sul macinato, la quale ebbe

inizio sotto il pontificate di Urbano VIII, a fine di sov-

venire alle straordinarie spese, che la nostra Camera fa per

la difesa dello Stato ecclesiastico (Ghirografo de' 29 maggio

1630). Gonsisteva in 1 giulio (o, 50 cent.) per ogni rubbio di

grano (= ettolitri 2,94) che si macinasse in tutto lo Stato,

eccettuata Roma; e la riscossione fu incantata a vari offe-

renti *, ma per cagione delle vessazioni patite dalle comunita,

1

L'appalto della riscossa fu data : nella Provincia del Patrimonio e di

Orvieto, ad Alessandro 0;sini e Giovanni Grille per sc. 4400 annui per un

sessennio (t ag. 1638); nell'Umbria a Giambattista e Alessandro de Sirio, per

20000 sc. ann., per la durata di anni 9; nella Marca a Tommaso e Giacomo

de Bettis per sc. 21400, durata 9 anni (1 genn.' 116); nella provincia di

Romandiola ad Ottaviano Acciaioli e Marco Martelli per sc. 11500, per 9 anni

(1 decembre 1637) ;
nella Campagna per sc. 3300, e per la durata di anni 9,

a Zenobio Baldinotti (1 luglio 1640); in Civita e contado per sc. 1700, e

durata anni 9 (1 gennaio 1636), a Nicola Gavotti.
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fu poscia appaltata alle comunita stesse. Nel 1643 (Motupro-

prio de' 16 luglio) la tassa sail a 3 giulii, e venne applicata alia

citta e al distretto di Roma (12 agosto). 2) La gabella del

sale, antichissima regalia, accresciuta di 3 quaitrini per ogni

libbra (= gr. 340), per decreto di Paolo III (21 aprile, 1539), di

due quattrini nell'anno 1625 da Urbano VIII, di altri due nel

1642, e di altrettanti nel 164i: sotto Alessandro VII fu alleg-

gerita. Vedendo quel Pontefice, che il primitive dazio sul

sale, accresciuto di quattrini 5 V2 Per gn i libbra, gravava
soverchiamente su i popoli, ne trasferi la gabella sul grano,

tassando di due giulii ogni rubbio di grano da macinarsi

(4 febbr. 1662).

Innocenzo XII con chirografo de' 2 ottobre 1697 soppri-

meva un grosso (mezzo paolo, o mezzo giulio) de' primi due

giulii imposti sul macinato. Per la qual cosa estingueva 5

mila luoghi del Monte della Fede, restituendo i capitali ai

Montisti col denaro della Depositeria generale, adunato a

questo fine dalla parsimonia de' Papi . Ma Glemente XI

con chirografo de'2 agosto 1708 rimetteva il grosso sop-

presso. Tuttavia Benedetto XIII (1724-1730) sopprimeva no-

vamente il detto grosso di moneta romana aggiunto nel-

l'anno 1608 alii giulii sei simili, che si pagano per ogni rubbio

di grano che si macina dai casarecci in Roma e si panizza

nelle proprie case .

La gabella sul macinato, compresa la sovrapposizione

de' due giulii, girata da Alessandro VII, rimase dunque di

giulii 5 V2 sopra ogni rubbio di grano da macinarsi. E il

dazio sul sale, sgravato de' due giulii detti, era di 7 quat-

trini, per ogni libbra. In altri termini pagavasi in Roma

per ogni ettolitro di grano da panificarsi la imposta di

poco piu di lire 2 1

/.,; e quella di centesimi sette della

nostra moneta per ogni libbra di sale
4

. Se non che questo

1 Sotto Pio VII nel 1801 il prezzo del sale, trasportato in paese distante

dal mare trenta miglia, fu flssato a tredid quattrini la libbra, ed a quattrini

quindid se piu distante: in Rorna era di dodici quattrini indistintamente.
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fu accresciuto di un altro quattrino da Benedetto XIV, per

la cagione che accenneremo di presente.

Questo celebre Pontefice (1740-1758) imponeva (8 feb-

braio 1741) la tassa del bollo della carta da scrivere, abo-

lendo pero nel medesirao tempo la serie di sette altre ga-

belle. Dopo un anno la diede in appalto alia societa Lopez
Rosa (18 luglio 1742) per l'annua risposta di scudi 55 mila.

Ma per lamentanze che sorsero da tutte le parti dello Stato,

egli con Motuproprio de'9 agosto 1743 la sopprimeva. Avendo

pero necessita di pagare la sorama di 342 mila scudi, ossia

di un debito da Glemente XII addossato alia nostra Ca-

mera per le spese di accantonamento di truppe straniere
,

impose distributivamente alle province la tassa di sc. 36.922;

riscosse dalla citta di Roma sc. 24 mila, ritenendo sull'annua

rendita de' Montisti la somma di 2 baiocchi per 100, e quell a

di 10 giulii sopra ogni 10 mila scudi sulle rendite de' Vaca-

bilisti; della rata di sc. 4246, che mancarono per raggiungere
la somma occorrente di sc. 70 mila, ne addosso il pagamento
alia G. A. in grazia de' poveri, ai quali sarebbe spettato .

Gome a Benedetto XIV ando male la imposta del bollo,

cosi non gli venne riuscita meglio quella che decreto

sulla foglia del tabacco nell'anno 1752, e che soppresse poi

nel 1757 col dare a tutti i sudditi pontificii facolta di col-

tivare a loro piacimento e di spacciare le foglie di quella

esotica pianta. Solamente, a fine di risarcire il tesoro della

perdita degli emolumenti che gli provenivano dalla privativa

di quella merce divenuta di uso comune, accrebbe di 1 quat-

trino il dazio del sale per ogni libbra 4
.

Nel tempo della Roma di Napoleone la libbra del sale costava baiocchi

quattro e mezzo, ossia quattrini 25.

La tassa sul maeinato fu fissata a quattrini quattro la decina, ossia a

baiocchi 51 ed 1 quattrino per ogni rubbio di grano; il che torna a lire

2,55 cent, della nostra moneta per ogni ettolitro. Sotto Napoleone fu soppressa,

ma venne surrogata dall' imposta del bollo, del registro, e della regia dei

tabacchi.

1 Intorno alle cose discorse, oltre il Bullario e le raccolte dei Bandi
ed Editti, si possono trovare ragguagli o meglio indizi qua e la disseminati



SOTTO T PONTEFICI PIO VI E PIO VII SINO AL 1815 445

Altre gabelle esistenti in Roma cadevano sul vino e sul-

1'olio e sulle carni; ma erano tanto poca cosa, in confronto

massimamente dei pesi onde erano gravate le grandi altre

nazioni europee, che uno scienziato, il quale vide e tocco

le cose cogli occhi e colle mani proprie, ne confessa am-

mirazione e piacere
l

.

Come dunque si puo scorgere da questo semplice e fug-

gitivo accenno, riesce manifesto ad ogni lettore, purche sia

onesto ed abbia occhi in fronte, che nello Stato pontificio

in fatto d' Industrie nulla mancava
;

il commercio era fio-

rente, la circolazione agevolata dai mezzi numcrosi di comu-

nicazione, quali sono le pubbliche strade, i fiumi, ed il

mare
;
1'abbondanza dei generi non falliva mai per la prov-

vida ingerenza del governo, e la vita menata sotto i'Pon-

tefici sino agli ultimi anni del regno di Pio VI, la vita dei

nel DE VECCHIS, De bono rccjiinine, I, 264, 275-77, 293; II, 211, 254-255,

261-266; 334-349; IV (sull' imposta e abolizione del bollo sulla carta, e

della privativa dei tabacchi) 245 segg.; NICOLAI, Memorie, leggi..., II, 5, 49;

III, 87, 89, 423; Diario di Roma (1752) n. 5436; NOVAES, Benedetto XIV,

(anni indicali) ; COPPI, Discorso sopra le finanzi", medioevo; GALLI, Cenni

economieo-statistici sullo Stato pnntiflcio, 278 segg.; MOROM, passim.

Nella Roma di Napoleone la privativa flscale del tabacco era rigoro-

sissima. Leggesi nel Diario Fortunati a di 10 novembre 1811. Mediante

la proibizione grande per il tabacco, per 1'appalto che vi tra, seppe il go-

verno di questa defraudazione, per due piante di tabacco che una lal si-

gnora teneva in un vaso, gli mando la guardia e fecegli fraude, facendogli

pagare sessanta piastre (lire nostrali 300!) nel momento che tanto era la

penale (vol II, f. 657).
1 Parlando del vino, il De La Lande cosi scrive : Le baril de vin, qui

est de soixante deux pintes de Paris (la pinta = o,
n

0-J1), ne paie que 25 sols

(il soldo = al baiocco o poco presso) pour les trois douanes. si c'est le vin

d'un particulier, et trois livres (la libra era la quinta parle di uno scudo

romanoj, si c'est celui d'un cabaretier; tandis qu'a Paris le vin y coute

plus de trois sols la pinte pour les seuls droits d'entree, et en Angleterre

plus de trente. Gela prouve bien la moderation du gouvernemenl ecclesiasti-

que pour les impots*. Dopo delto del sale quanto abbiamo riferito, sog-

giunge: En general, tous les impots dans 1'Etat ecclesiastique sont tres

mediocres (Voyage en Italic, V, 5, 8).
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sudditi pontificii era la piu felice, la piu invidiata, la piu

abbondosa, la piu fiorente e la meglio morigerata
l

. Chec-

che ne declamino tutti i libellisti irosi e settarii, la verita

che dai document! positivi e numerosissimi esce fuori e

come a dire scatta da se medesima e cosi evidente, cosi

sicura, cosi salda, che a mano a mano che andavamo fa-

cendo le nostre indagini e le spingevamo piu addentro,

} A ingenerare in ogni animo non pregiudicato la prova delle ricchezze

di Roma e del prowido governo del Papi, basterebbe leggere il celebre

Motu proprio di Sisto V, Refonnatio imnioderatorum sumptiuim de' 2

decembre 1586, col Bando relative, affisso in Roma agli 8 gennaio 1587.

Riforma del vestire, delle doti, e d'altre spese in questa alma citta

di Roma...

Sul tnodo da osservarsi nel vestir degli uomini. In primis non sia

lecito di portar nelle berrette o cappelli medaglie, ne gioje, ne perle ne vere

ne false, ne puntali, ne rosette, ne altro ornamento d'oro o d'argento ne

buono ne falso, ne piume, ne pennacchi, ne ricami, ne smalti, eccetto un

cordone di velo o di seta intorno: eccetera, eccetera.

... Nel vestir delle donne, e prima dell'abito delle spose. Non sia le-

cito alle spose di portar in testa ne ciuffl, ne fiori veri ne artiflciosi, ne ricci

finti, ne piume, ne pennacehi, ne magnoselle, ne altra simil portatura ;
ma

debbano portar la tela, o panno listato, che arrivi alia fronte al principio

dei capelli, ancorche vadano in cocchio. Item non possono portare altri

ornament! in testa, che perle ad oncia, et una fronzetta di gioje e perle,

che non ecceda il valor di uttanta scudi... Item non possono portare guanti

profumati, ma solamente lavati d'acque odorifere. Item non possono portare

piu d'uno ovvero due anella nelle dita, che ambidue non passino il valore

di loO scudi... Item, che tutto quello che e prolbito alle spose, s'intenda

ancora esser proibito alle zitelle di qualsivoglia eta, alle quali inoltre si

proibiscono ancora le gioje vere o false, le veste d'oro o d'argento vero o

falso, ricami et intagli.

Dell'abito delle maritate, messe in panni. (Dopo la stessa proibizione).

Item non possono portare alcuna sorte di pendenti aU'orecchie, ne cannacca,

ne catena di gioje o d'oro, ne cintura d'oro o di gioje e di smalto, ne co-

rone di profumo ne al collo ne alia cintura ne in mano...

Del vestir, et abito delle vedove. Non sia lecito alle vedove di por-

tare altri panni che roggi o tinti, di colore che non sia piu oscuro che

roggio, et il panno listato non avanzi fuori della fronte piu che uno o due

dita, e le lor veste vedovili siano senza busti, e se sono aperte al petto ab-

bino la pezzetta roggia sotto, con il panno di spalla di sopra, con la cinta

soiita di tela bianca, e le lor vesti siano di maniera, che non si possano

vedere le maniche delle sottane, eccetto se le dette mani'jhe fossero nere.

Si trova intero nel DE VECGHIS, I, 326.
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ci sentivamo schiettamente crescere la maraviglia: se voles-

simo stabilire un confronto tra i sudditi dell'antico Stato pon-
tificio e quelli di tuite le altre nazioni di Europa, bilanciando

da una parte i comodi positivi che felicitavano i popoli, e

dall'altra la pochezza o la nullita delle imposizioni e delle

tasse pubbliche, onde gli Stati romani erano franch eggiati,

troveremmo che per ricchezza positiva e per assenza d'in-

comodi pubblici le terre e i popoli governati dai Papi si

vantaggiavano di gran lunga sopra tutte le repubbliche del

mondo. Laonde con ragione il giureconsulto G. B. De Luca,

uomo sperimentatissimo della citta di Roma e del ponti-

ficio governo, poteva nel mezzo del secolo decimosettimo

scrivere, che forse la citta di Roma era la piu doviziosa

di tutte le citta di Europa
i

.

Or come e doncle mai, pensera ogni lettore serio ed

onesto, a tanta eccellenza di governo ed alia corrispon-

dente felicita de' governati popoli venne fatta opposizione

1 Cio scriveva il chiarissimo uomo, mettendo in derisione quei tali pre-

suntuosi e ignoranti, i quali allora come ultimamente il signer Madelin

cianciavano non essere i giureconsulti romani conoscitori del gius civile.

Sono notabili le sue parole : Hinc evidenter quoque elucet eiusdem ignari

vulgi exteri vere irrisione digna ineptia, quae stultitiae vel fatuitatis spe-

ciem redolet, opinandi scilicet quod Rota et Curia romana solum ecclesia-

stica et spiritualia negotia tractet non autem saecularia, ideoque eius Pro-

fessores nullam vel modicum Jiabeant civilis facultafis peritiain. Dum non

reflectunt ad negotia saecularia ipsius romanae civitatis, quae omnium forte

civitatum Europae est ditior, atque ad alia quae producit adeo conside-

rabilis principatus saecularis, qui plures habet conspicuas civitates et dioe-

ceses, magnarum et gravium litium productivas; inter quas praesertim ma-

gnum occupat loeum civitas Bononiensis (Thetr. Verit. et lust-it., 1. XV,

p. II, De relat. rom. cur., Discurs. XXXII, n. (52). Interessantissimo e

questo discorso del De Luca, nel quale tratta della Rota romana in modo

scientiflco. Egli e di parere, che le Decisiones di questo tribunale sieno

come le leggi delle pandette di Giustiniano, le quali erano un estratto del

responsi de' giureconsulti romani (n. 65). Da questo solo cenno si puo scor-

gere con quanta perfezione d'ignoranza 1'autore della Rome de Napoleon

parli delle centinaia di volumi de' responsi rotali, detti Nuperrimae, Vo-

lanti etc. (Ved. quad. cit. n. 1339, 7 apcile 1906).. Si rammenti il lettore, che

la Rota romana giudicava delle cause ecclesiastiche -di tutto il mondo, e

delle civili (non criminali) di tutto lo Stato pontiflcio, le quali eccedesserc

il valore di 500 scudi.
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ed imposto un termine fatale? La storia ha una risposta

di tale un rigore positive, che non terae ne dimimizione

ne mentita. Essa si trova come a dire ridotta in compendio
nelle fortune di una officina, di cui diamo il sunto stori-

camente. La famiglia Stampa nel 1778 fu investita del-

1'enfiteusi del forno di ferro che si trovava nelle terre di

Ganino, spettante alia Rev. Camera, a terza generazione
mascolina ed una femminina . Dopo spese e fatiche du-

rate per anni parecchi, Pietro Stampa condusse la ferriera

a tal punto di perfezione e di fecondita produttrice, da for-

nire di ferro non pure lo Stato, ma ad estrarne gran

quantita all'estero . La produzione dell'enfiteusi annual-

mente era di 40 mila scudi, e rendeva annualmente all'in-

vestitp il guadagno netto di sc. 5 mila. Correvano gia gli

anni della grande rivoluzione, dal cui seno fu generate il

giacobinismo che si rovescio sopra 1' Italia come la vera,

la principale, e forse Tunica calamita, distruggitrice di tutte

le fortune per tanti anni accumulate ne'popoli e nelle corti

degli antichi Stati italiani. Sopravvenne in Roma la ce-

lebre repubblica, la quale vende ai speculatori rotolati dalle

Alpi I'enfiteusi della Stampa: violenze, danni, proibizioni,

minaccie furono I'affare del giorno . Quella famiglia fu

allora rovinata, ma 1'Austria la risollevo nel 1799.

Indi a pochi anni successe la seconda invasione ga.llica,

che al giacobinismo sbracato sottentro col manto imperiale

napoleonico. Nel 1806 Luciano Bonaparte fece tanta insi-

stenza per avere insieme colle terre di Ganino la posses-

sione libera d'ogni vincolo, che Pio VII per ragione po-

litica fece vend ere al fratello dell' imperatore dalla R. C,

la possessione diretta della ferriera, e prego lo Stampa a

volerne cedere 1'uso al compratore, future principe di Ca-

nino, richiedendosi per disciogliere una enfiteusi progres-

siva Fistanza di chi ne aveva 1' investitura. Ottempero lo

Stampa al desiderio del sovrano, il quale gli promise si

veramente la dovuta rimunerazione, ma e per le sciagure

di Roma in prima e poscia per 1'universale rovina dello
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Stato pontificio, quella industria fiorente cesso, portando

seco la rovina di una famiglia *.

Questo fatto, piccolo in se, ha il valore di una cifra

grande, ne' cui numeri si legge la prima causa della distru-

zione del governo dei Papi, la quale causa non va discussa,

essendo un fatto : chi non la ravvisa e cieco. La rivoluzione

importata in Italia dalla genia giacobina vi genero il grande

mezzo del giacobinismo, che fu reputato infallibilmente effi-

cace per la consecuzione dello stesso fine, ossia della distru-

zione della sovranita pontificia. E siccome per il decorso degli

anni 1795-1814 il giacobinismo gallico distrusse di persona

gli effetti inestimabili del governo papale e ne scosse Fine-

stimabile influenza ne'popoli; cosi per tutta la durata del

mezzo secolo susseguente, quello stesso giacobinismo rin-

terzatosi deiraffratellamento italiano agi come una forza

contraria, perpetua, poderosa, diretta a tagliare i nervi allo

stesso reggimento pontificio. Per cinquantacinque anni quella

forza giacobina impedi al governo dei Papi lo spandere le

proprie forze ad incremento e progresso della prosperita

de' suoi popoli, e ne restrinse la energia a debellare 1'opera

funesta della rivoluzione.

Questa seconda parte, la cui dimostrazione esige lo stu-

dio di anni e la documentazione di piu volumi, sara trat-

tata a suo tempo, se il Gielo ci conserva le forze: qui basti

1'averne fatto richiamo come di una verita preoccupata per

ora, ma realmente inconcussa. Intanto ne vogliamo dimo-

strare Fapplicazione nell'opera indefessa, colla quale i Pon-

tefici si contesero con ogni studio a fine di far prosperare

1'agricoltura nell'agro romano: sara 1'oggetto di un allro

articolo.

1 Tutto cio e cavato da una Memoria, lunga e documentata, che si

trova nell'Archiv. Vatic, tra le Carte di Mgr. Tiberio Pacca.

1906, vol. 4, fasc. 1354. 29 <J novembre 1906.
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SCENE DI DOJV1A1N1

XV.

La bottega del diavolo.

In tin modesto villino suburbano abitavano sole da

molti anni una vecchia signora di grande eta colla sua

domestica che, sebbene ancb'essa attempata, appariva di

qualche lustro piu giovane della padrona.

Questa, sempre vestita di nero, con un fitto velo sul

volto, che mal nascondeva la sua folta capigliatura d'ar-

gento, non usciva mai di casa che per assistere nei di

festivi alia prima messa della parrocchia; la fantesca poi,

oltreche per la messa, usciva soltanto per le spese quoti-

diane.

Ne 1'una ne 1'altra non si erano mai vedute a confes-

sarsi e comunicarsi, nemmeno al tempo pasquale; si diceva

pero dalle comari del vicinato che una volta la segretessa

della strega, cioe la fante, era stata lungo tempo al con-

fessionale nella chiesa vicina dei Gappuccini, ma non era

poi andata alia comunione.

Le gelosie alle finestre del villino, che davano sulla

strada, stavano sempre chiuse; le inquiline vivevano sem-

pre ritirate e fuggivano qualunque comunicazione coi vicini;

dei quali nessuno sapeva, neanche le donne piu curiose,

cio che avveniva in quella casetta misteriosa.

Tuttavia le visite non mancavano, erano anzi frequenti,

massime in certi tempi dell'anno : in carnovale, a maggio,

nell'ottava dei morti e alia fine dell'anno; la notte tra il

vecchio e il nuovo anno tale era il concorso a quella casa,

da sembrare una lunga processione. Erano quasi tutte

signore o signorine che arrivavano in tramvia o in vettura

pubblica o privata, spesso di lusso, principalmente nelle

serate invernali, entrando e uscendo da quel luogo miste-
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rioso con un'aria furtiva e frettolosa, quasi temessero di

essere scoperte e riconosciute.

II portalettere aveva poi pressoche ogni giorno un buon

fascio di roba da consegnare a quella porta.

Nessuno del vicinato sapeva chi fossero quelle due

donne, come si chiamassero, donde fossero venute e che

cosa stessero a fare in quella casa, molto meno poi i veri

motivi delle visile che ricevevano; ma percio appunto la

popolaglia, che predominava in quel quartiere suburbano,

aveva tessuto intorno ad esse una vera ieggenda; la pa-

drona veniva chiamata semplicemente la strega, segretessa

la fantesca e quella casa misteriosa la bottega del diavolo.

Dinanzi alia strega le donne avevano una certa paura

superstiziosa e nascondevano i bambini quando la vede-

vano andare o ritornare da messa, per timore che li am-

maliasse colle sue occhiate; in chiesa poi le cedevano pre-

stamente il posto e si tenevano alia larga; i monelli, che

sotto le finestre del villino avevano piu volte fatto un gran

chiasso gridando strega, segretessa e bottega del diavolo, erano

stati percio ammoniti a piu riprese, minacciati e dispersi

dalle guardie di pubblica sicurezza.

Una mattina d'inverno, ben prima che spuntasse 1'alba,

giunse a piedi e si fermo dinanzi a quella porta una donna,

tutta avviluppata in un grande sciallo nero e con sul volto

un fittissimo velo pur nero; suono il campanello e alia

domanda della segretessa, che dopo alcuni minuti venne

ad aprirle, rispose, alzando il velo per farsi riconoscere:

- Ho bisogno di parlare subito a donna Menica; s'e

aucora a letto, dille che faccia presto ad alzarsi, perche
ho fretta di andarmene prima che si faccia giorno.

Fu introdotta in un salottino a pianterreno, dove stette

ad aspettare una ventina di minuti.

Finahnente comparve la strega, ma buzza ed arcigna,

e disse in tono di rimprovero alia sua importuna visita-

trice: Sei ancora qui, o anima perduta, dopo che ti ho

detto tante volte che non voglio piu vederti in casa mia.

Che cosa ha da dire il mondo in vedere una persona della
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tua risma entrare in questa casa, dove non metton piede

che persone onorate?

Ma la brava visitatrice, senza punto offenders! o tur-

barsi per quel rabbuffo, sorrise allegramente e baciando

la mano alia vecchia, se la fece sedere daccanto, dicen-

dole con confidenza figliale, quasi ne avesse ricevuto una

carezza:

- Sia buona, zia Nicuccia, e non tema che io mi renda

indegna della sua protezione. Se sapesse tutto quello che

so io, vedrebbe quanto la mia vita e piu innocua e piu

stimabile di quella che conducono tante persone che si

pretendono onorate... Guai se si scoprissero certi altarini!...

Gia Io sa anche lei, cara zia, forse meglio di me... To pro-

cedo sempre con lealta e rispetto la liberta di tutti... Su

questo punto, grazie al Gielo, non ho rimorsi... Lo sa pure
1'autorita di pubblica sicurezza, colla quale si procura di

vivere sempre in pace... Del resto, sono venuta prima del-

1'alba, com'ella, cara zia, mi ha ordinato, tutta imbava-

ghata con questo velo e imbacuccata nello sciallo, per

guisa che non potrebbe riconoscermi manco il diavolo... e

sono venuta a piedi, perche non Io sapesse neinmeno il

mio fido vetturino. Vede dunque se so rispettare fmo allo

scrupolo tutte le sue convenienze e perfino le sue ubbie...

- Ubbie, ubbie ! Non sai che nessuna precauzione &

eccessiva con questa canaglia del vicinato, la quale ormai

incomincia ad annoiarmi davvero colla sua sfrontatezza?

Figurati che ho dovuto gia ricorrere piu volte alia que-

stura...

- Quanto a cio, se mai tornassero a darle noia, non

ha che da avvisarmene; ci penso io a metterli a posto.

Non fo per dire, ma colla questura, se non siamo carne

ed ugna, procuriamo pero di darci mano a vicenda.

La vecchia sorrise scaltramente e disse:

- Tanto va la gatta al lardo che vi lascia Io zampino I

Me Io saprai dire al trar dei conti!

- Eh! Io so anch'io che a giocare coU'autorita, se si

vuol vincere, si perde. Ma percio appunto io cerco sempre



XV. LA BOTTEGA DEL DIAVOLO 453

d' impattarla. Ora veniamo a noi, cara zia. So ch'ella si

diletta di monete antiche, preziose, gia s'intende. Veda

dunque un po' se questa, che le presento, non ha da essere

il piu bel capo della sua collezione. Cos! non potra piu

dire che sono una ingrata e che non riconosco abbastanza

i suoi benefizii.

- Non mi far la gingillina!
- disse con aria sdegno-

setta la vecchia. inforcando gli occhiali e osservando da

ambedue le parti la moneta - se non avevi bisogno di me,

non saresti venuta neppure oggi a fare il tuo dovere pei

servigi passati. Un luigi d'oro -
soggiunse poi, riponendo

la moneta nel borsino - del conio di Luigi XIV. Grazie!

Orsu, dunque sbrigati e dimmi quale motive ti spinse a

venir qui, perche devi andartene prima che aggiorni. Gia

sai che io non mi presto se non a cose oneste e nei tuoi

pasticci non voglio entrarci ne punto ne po'co.

- Va bene! Va bene! Anch'io non vo' imbrogli, perche

chi la fa 1'aspetta. In fatto poi di onesta -
soggiunse con

aria ingenua e compunta - non e vero, cara zia, che noi

due facciamo il paio? Coscienza netta buon capezzale!
- Su via, spicciati, ti dico -

riprese la vecchia facen-

dosi piu seria - che io non ho tempo da perdere in

ciance.

-Ma si, ma si! Ho fretta anch'io di sbrigarmi. Ecco

di che si tratta. Le volpi insidiano al pollaio e la piu astuta

mi ha gia ghermito un pollastrino, ch'era una gibia. Come
fare a punirla del misfatto e difendersi per 1'avvenire? Pi-

gliarla al laccio o scovarla dalla sua tana?
- Ho capito ! Non sai se devi cercare di fame una tua

alunna o darle Io sgambetto, stramazzarla e lasciarla in

sul lastrico. Ed hai il coraggio di venirmi a proporre si-

mili domande?
A queste parole fe' cipiglio e cera brusca la comare e

grido risentita e quasi minacciosa:
- Ma se io le ho detto tante volte che da me non entra

se non chi vuole e come io non m'impaccio de' fatti altrui,

cosi ho diritto che nessuno s'intrometta nei fatti miei !
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- E percio se'innocente come 1'acqua... torbida - osservo

freddamente la comare.

Ma 1'altra conchiuse risolutamente:

- Lasciamo dunque le prediche e veniamo all'affare

che mi ha qui condotta.

- Sta bene. Ai fatti tuoi pensaci dunque tu, che io me
ne lavo le mani. Uomo avvisato, mezzo salvato ! Vuoi pro-

prio sapere quale delle due vie ti condurra in galera?

A questa domanda, pronunciata con un sorriso maligno
dalla vecchia, rispose prontamente la comare nello stesso

tono :
- -

Si, si, e sola spero di non andarvi.

- Vieni.

Si alzarono, salirono in silenzio la scaletta che metteva

al primo piano e, attraversato un elegante salottino, la vec-

chia apri la porta di un armadio formato nel vano del muro,

tutto pieno di vesti femminili pendenti, che imped ivano di

vederne il fondo, nascondendo un'altra porticina interna.

Rimosse alquanto le vesti colla sinistra, la vecchia premette

col pollice della destra un bottone a molla, per cui, aper-

tasi la porticina, entrarono ambedue, attraverso 1'armadio,

in un gabinetto, dove, chiusisi dietro a loro i due uscii del-

1'armadio, si trovarono del tutto al buio.

Gosi rimasero, sempre in silenzio, alcuni istanti, finche

1'ambiente fu improvvisamente illuminate da una luce de-

bole e velata che, piovendo dall'alto, permetteva loro di

scorgere lo strano e misterioso apparato di quel gabinetto

magico.
Era un quadrate perfetto, le cui pareti, intieramente

tappezzate di damasco rosso, a due terzi dell'altezza si ri-

piegavano in forma di padiglione o di piramide, collimando

a punta nel ceritro del soffitto, donde pendeva una lampa-
dina velata che, quando era accesa, spandeva una luce

pallida e fioca, accrescendo la mistica singolarita del luogo;

quando era spenta, per mancanza di qualunque altra fine-

stra o spiraglio, lo lasciava nella pm perfetta oscurita. Sul

fondo rosso di fuoco della stoffa damascata che ricopriva

le pareti, erano disegnati confusamente, senz'alcun ordine
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o simmetria, fiorami, rabeschi, scarabei e geroglifici caba-

listici di varii colori. Dal centre del pavimento, intarsiato

pure a figure e segni cabalistici, sorgeva un padiglioncino

circolare, simile a quelli che ricuoprono i battisteri nelle

chiese, formato cioe di un cortinaggio conico, di colore

azzurro, la cui sommita arriva.va a meta dell'altezza e tro-

vavasi a perpendicolo sotto il centre della volta e della

lampadina che illuminava 1'ambiente.

Pallida e sbigottita per quello strano apparato, che pur
non le era nuovo, la nostra comare stette ritta, immobile

e mutola ad aspettare lo svolgersi della faccenda, mentre

la veggente apri nella parete la porta cieca di un armadio

segreto, ne trasse fuori un'ampia toga di seta nera, tutta

seminata di geroglifici ricamati in rosso, e se la getto in-

dosso dalla testa in giu soprale vesti, stringendola ai fianchi

con una cintura di seta rossa, da cui pendeva uno spadino

con impugnatura in forma di croce. Si pose in capo un'ac-

conciatura egiziana, fatta di bendelle increspate di tocca

d'oro, che le incorniciavano la testa e ne pendevano tutto

all'intorno, fermate alia fronte da un diadema tempestato

di finte pietre preziose. Al collo si appese un cordone di

color verde smeraldo, sparso di scarabei e di segni caba-

listici in metallo cesellato.

Era questo il famoso abito colle insegne di Gran Kofta

o sommo sacerdote della massoneria egiziana, che la nostra

sibilla pretendeva di aver ereditato, per una serie di mera-

vigliosi avvenimenti, dal conte Cagliostro, profeta e tauma-

turgo impareggiabile; come si vantava di aver pure ere-

ditato, per vie affatto straordinarie, tutti i secreti teurgici

e magici della sibilla Arfwedsson e dei veggenti Plommen-

felt e Ulfvenklou, celebri per gli avvenimenti predetti a

Gustavo III di Svezia e ai suoi fratelli; dello Swedenborg
e della sua intima arnica e confidente la contessa Ulrica

Eleonora; della Lenormand, la sibilla del sobborgo Saint-

Germain di Parigi, che predisse a Giu^eppina Beauharnais

la corona imperiale, e di altri insigni maestri dell'arte di-

vinatoria.
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Dopo lunghi studii e molteplici combinazioni di prin

cipii, fenomeni e pratiche rituali dell'occultismo antico e

moderno, la nostra veggente si era create un sistema teo-

retico di occultismo, perfezionato coi piu recenti progressi

della psicofisica. Secondo tale sistema, si poteva determi-

nare tra lo spirito del mago o del veggente e gli altri spi-

riti umani, vicini o lontani, una comunicazione reciproca,

mediante le oscillazioni dei loro cervelli: una specie di tele-

grafia cerebrale senza fili, come la cerebrazione inconscia

(unconscious cerebration) scoperta dal dottor Carpenter di

Londra. Donde proveniva che le emanazioni degli altri cer-

velli concentrandosi in quello dell'agente magico, ne au-

mentavano la densita e percio stesso anche 1'intelligenza,

infondendogli cognizioni affatto nuove e confereridogli la

capacita di mettersi in comunicazione colle intelligenze an-

geliche e con Dio stesso, per attingerne cognizioni piu alte

di cose lontane, future e altrimenti imperscrutabili.

Aveva poi diversi metodi pratici per determinare tale

comunicazione cerebrale e le nuove cognizioni che ne de-

rivano, specialmente con far penetrare i fluidi vitali e le

forze psichiche, ch'erano i veicoli o mezzi di trasmissione

del pensiero, in certi oggetti materiali piu omogenei e pro-

vocarne movimenti fisici che, da lei osservati ed interpre-

tati, secondo le regole della scienza occulta, le rivelavano

gli arcani e i segreti, di cui cercava la cognizione o la spie-

gazione. Tra codesti metodi o pratiche rituali primeggiava
la oomanzia o ooscopia, cioe la divinazione per mezzo del

rosso e del bianco d'uovo, di cui vedremo tosto il cerimo-

niale e che il Cagliostro e la Lenormand avevano gia ado-

perato con tanto successo a pronosticare 1'avvenire.

Vestita, come vedemmo, da Gran Kofta, la sibilla prese

in mano una nappa che pendeva dal cortinaggio e, traen-

dola a se con forza, fece si ch'esso tutto si aprisse racco-

gliendosi dalla parte opposta e lasciando visibile l'interno

del misterioso padiglioncino. Era un tavolino a trespolo con

mensa rotonda di ebano, su cui giacevano una caraffa di
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vetro plena d'acqua, una cazzuola dorata col manico di avorio

e un uovo fresco.

Nello stesso tempo si accesero improvvisamente una co-

rona di lampadine elettriche, attaccate intorno ad un cerchio

munito di riverberi lucidissimi, che soprastava alia mensa

formava parte dell'ossatura o scheletro del padiglione.

A quella vista, la comare, sebbene pratica del luogo, fu

soprappresa da un tremito nervoso che, comunicandosi al

pavimento, lo fece oscillare come per una leggera scossa di

terremoto sussultorio.

Sorrise sinistramente la sibilla gaardandola con occbio

di compassione misto a disprezzo e, presala per mano, la

accosto alia mensa per modo che le stesse di fronte. Le

impose quindi le mani sul capo, sugli occhi e sul petto,

mormorando parole incomprensibili e facendo colle dita di

ambedue le mani segni strani e misteriosi. Di poi prese

1'uovo, lo ruppe in due colla cazzuola e ne verso il con-

tenuto nella caraffina, agitandola piu volte colla sinistra,

mentre colla destra vi faceva sopra segni cabalistici, mor-

morando insierne parole magiche, che facevano raccapric-

iare la povera comare.

Dopo questa prima cerimonia, la vecchia poso sulla

mensa la caraffina e invito la sua cliente a fissarne atten-

tamente il contenuto, fissandovisi essa pure cogli occhi im-

mobili e fiammeggianti.

Gosi rimasero entrambe in silenzio due o tre minuti.

Per una di quelle stranissime contraddizioni, pur si fre-

quenti nelle persone piu ribalde, la comare non faceva che

raccomandarsi internamente ai Santi del paradiso e, stando

colle braccia conserte, slringeva al petto certi suoi abitini

che le pendevano dal collo sotto i panni, affinche quell'in-

truglio superstizioso, sebbene da lei procurato e voluto, non

le riuscisse malefico.

-
Vedi, disse iinalmente la sibilla, il tuorlo che rimane

compatto e rotondo nell'acqua, visibile da ogni parte? Quello
k il mondo in piccolo, ch'e tutto scoperto alia intelligenza
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chiarificata dalla luce sovrumana. Vedi 1'albume, tutto ri-

dotto in filamenti, intrecciati variamente tra Toro? Quivi

affluiscono i nostri fluidi vital! e le nostre forze psichiche

e si confondono coi fluidi e colle forze delle persone di cui

vogliamo scoprire i secreti, determinando una comunicazione

reciproca di oscillazioni eerebrali^ che solleva 1'intelligenza

della persona perita nelle scienze occulte alia capacita di

leggere nel futuro e presagire sicuramente gli avvenimenti.

Cio detto, trasse dal fodero lo spadino che aveva al

fianco e, immergendolo nella guastadina di vetro, ne ri-

mesto ripetutamente il contenuto; di poi picchio piu volte

sulla mensa col manico d'avorio della cazzuola e, fatti con

essa sopra il vaso varii segni cabalistici, chiuse gli occhi,

strinse le labbra con una contrazione nervosa che per un

leggerissimo tremito, quasi impercettibile, le si diffuse in

tutta la persona e, fattasi bianca in volto corne la cera, riapri

gli occhi fissandoli nella caraffina e disse con accento ispi-

rato e solenne: - - Nuovi eserciti e nuove battaglie. Non

piu uomini, ma donne che combattono, chi per la liberta

e chi per la schiavitu. A capo delle prime ecco una pertica

tedesca, infagottata piu da uomo che da donna... inolto

rumore, poco costrutto... colle comparite, colle pompe e

colle giostre non si vincono le battaglie... L'altra capitana,

una contessa lombarda, va organizzando tranquillamente

un grande esercito, disciplinato e agguerrito... ha gia arro-

lato una telegrafista che diverra il suo braccio destro e

decidera le sorti della guerra... questa ha preso di inira i

ritrovi dell'amore e specialmente...
- II mio ! grido la comare.
- Ti ha gia menato un colpo maestro, a cui seguiranno

altri ed altri fino aH'uHiino, che sara mortale.

- Gome difendersi e disarmarla?

- Con la volpe convien volpeggiare.
- Adescarla col miele e pigliarla al laccio?

- Sarebbe come dare un pugno in cielo.

- Ma percho?
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- Perche ha occhio d'aquila e cuor di leone.

- Snidarla dall'ufficio e ridurla a piatire il pane?
- Buon giuoco a chi sa farlo!

- Gome procedere all'attacco?

- Non attacchi, ma stratagemmi ci vogliono.
- Quali?

Qui la sibilla si accosto all'orecchio della comare e le

mormoio in gergo cabalistico alcune parole, incomprensi-

bili ai profani. Di poi le domando: - - Hai capito?
-

Si, si, ho capito tutto e sapro giovarmene per dar

la caccia a quella volpe. Grazie !

- Ed ora vattene subito. Del male poi che farai a quella

povera giovane tutta la colpa sara tua, perche io ho parlato

eome strument.o inconscio e passive del tuo spirit o trasfuso

nel mio e sotto il dominio degli avvenimenti futuri, rive-

latisi allo spirito per la comunicazione cogli altri spiriti che

concorreranno a determinarli.

Voleva replicare la levatrice, ma non fu in tempo. Ap-

pena la vecchia ebbe finite di parlare si spensero improv-

visamente tutti i lumi e si aprirono con rumore le due porte

dell'armadio. La comare, condotta per mano dalla segretessa,

si trovo nel salottino attiguo e di li, giu per la scaletta, alia

porta di casa.

Quivi, datale una mancia, abbasso il velo sul volto, si

awiluppo nello sciallo e se n'ando a piedi, com'era venuta,

mentre il giorno cominciava gia ad albeggiare.

Non aveva fatto dieci passi, che le passo dappresso una

vettura di piazza, segnata col numero 13.

- Maledetto numero ! esclamo. Stamani in uscir di casa

m'incontrai per prima in una vecchia, adesso mi capita il

punto di Giuda. Non sono superstiziosa, ma... certi incontri

non mi vanno a sangue. Fortuna che la fine loda 1'opera!

Vedremo.



RIVISTA DELLA STAMPA

I.

LA TOLLERANZA DI CALVINO E DEI SUOI DISCEPOLI.

In un precedente quaderno
1 abbiamo riportato le parole di un

sacerdote cattolico e di un pastore protestante che si univano

a esaltare con frase lirica la Svizzera di Calvino come terra di

liberta e di tolleranza, rifugio dei perseguitati politici e reli-

giosi, ecc. Questo intenerirsi della tolleranza e della liberta prote-

stantica, quasi per opporla all'intolleranza cattolica, pare anzi di-

venuto omai un debole dei cuori delicati di alcuni moderni scrit-

tori cattolici, talora anche preti, i quali non credono di potere

imparare la storia e la critica se non da libri di razionalisti o

di protestanti.

Ne razionalisti o protestanti, o qualsiasi altra generazione
di uomini avversi alia Ghiesa, benche larghi in pubbliche pro-

testazioni di liberta, sono mai scarsi di lode ai capi del prote-

stantesimo e particolarmente a Calvino e all'opera di lui in

Ginevra, la cosi detta Roma della riforma. Cio si scorge

anche nella recente opera di A. Bossert, quantunque concerna

piu direttamente 1'opera letteraria del riformatore, facendo parte

della collezione dei Grandi scrittori francesi
2

. E fra noi, la

Nuova Antologia (del 1 agosto 1906) non solo annunzia il libro

del Bossert, ma gode che viene in buon tempo mentre Gi-

nevra ha deliberate di innalzare un monumento al grande ri-

formatore : e si unisce anch'essa, la paladina della liberta e

della tolleranza, a esaltare il grande riformatore, benche nella

vita di lui trovi una macchia (una sola!) la condanna di

Michele Servet, conchiudendo infine con le parole del Rousseau:

Finche 1'amor della patria e della liberta non sara spento in

noi, mai la memoria di questo grand'uomo cessera di essere

benedetta 3
. Qual maraviglia se con tanto lirismo degli uomini

V. quad. 1352 (20 ottobre), p. 214.
8 A. BOSSERT, Calvin (

Grands Ecrivains Fran^ais ). Paris, Ha-

chette 1906.
3 Nuova antologia, fasc. 831, p. 515.
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della scienza e della critica, vadano illusi i semplici, e particolar-

mente i giovani, ciecamente bramosi di nuova cultura, ma senza

uso di ricorrere a fonti storicbe, ne gusto di svolgere opere volumi-

nose e scientifiche. Assai opportunamente, quindi, ci viene innanzi

un brioso scrittore, J. Rouquette, con due suoi opuscoli,
l che

senza avere andamento o pretensione scientifica, hanno pure
tanto peso da ridurre al niente i vecchi pregiudizii. II primo
ci fa vedere all' opera il maestro

;
il secondo i discepoli.

Quanto al maestro, il Rouquette non fa altro cbe rinfrescare

alcuni fatti, alcuni episodii della vita di Galvino e della storia

di Ginevra, la citta santa del calvinismo; e coi fatti, non ostante

qualche particolarita che puo apparire meno esatta, qualche
frase troppo rovente o poco precisa, egli riesce a dimostrare

quale irrisoria liberta e tolleranza fioriva in quella terra di

tolleranza e di luce
,
come la vedemmo chiamata dal Cerisier,

sotto il mite regglmento e la paterna legislazione di Galvino.

Costui aveva soppressa 1'autorita della Ghiesa, vi aveva

sostituita 1'autorita. sua individuale, e questa voleva eser'citare

senza contrasto; sicche tolto ogni freno, doveva necessariamente

trascorrere a despotismo e a tirannide, a disprezzo della li

berta e della vita umana. E cio soprattutto posta 1'indole del-

1'eresiarca ; freddo, insensibile, crudele, aveva egli molte doti di

mente, ma niuna di cuore; non dolcezza, non pieta; non

la giustizia del Maestro, dolce e mite di cuore; ma la sde-

gnosa e superba del fariseo. Questo orgoglio freddo, glaciale,

congiunto a rigidita inflessibile, si trasfonde nei suoi scritti,

si manifesta massimamente nelle sue leggi, da cui e sbandito

ogni accenno di pieta e di amore. In quelle si ritorna alia legge

antica della servitu e del timore; ma non vi e, della legge

antica, lo spirito che vivifica: vi e solo la lettera che uccide.

E la lettera suona terribile : morte all'idolatra, morte al bestem-

miatore, morte all'adultero, morte al fattucchiero, morte all'ere-

tico, morte a colui che percuote suo padre, a colui che si fa

reo di lesa maesta umana
,
e via via.

Quindi leggi siffatte sono di una elasticita maravigliosa. In-

contra il gran riformatore qualcuno che gli displace, che mor-

mora di lui o gli contrasta ? Egli ha ai suoi ordini una ma-

1

ROUQUETTE, Les victimes de Calvin, L'inquisition protestante (Science
et IWtigion). Paris, Bloud, 1906. Les Saint Barthdlemy Calvinistes.

L'inquisition protestante (Science et Eeligion). Ivi, 1906.
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snada di spie e di delatori, e presto trovera il modo di far

entrare il mal capitato in qualcuna delle categorie di condannati.

Se costui sara in possesso di una statua, di una croce, di una

immagine, sara idolatra. Se avra detto parola grossolana. un

bestemmiatore. Se mostrera di dissentire da Calvino o d'impu-

gnarne qualche dottrina, sara senz' altro un eretico. E questa

dell'eresia era 1'accusa piu formidabile
;
tanto piu che Calvino

non giudicava solamente 1'atto esterno come la Chiesa, ma 1'in-

terno altresi, il pensiero, che spetta a Dio solo. Quanto poi agli

stregoni, si trovavano facilmente, e mentre a Ginevra sotto il

governo cattollco erano solo banditi dal territorio, sotto la legi-

slazione di Galvino in soli sessant'anni ne furono bruciati da

centocinquanta. La legislazione era dunque terribile, 1'applica-

zione illiberale, feroce
;
e alle prove che ne reca il Rouquette,

molte altre se ne potrebbero aggiungere, particolarmente quella

del formidabile tribunale dei costumi
,
che invigilava sulla

vita privata dei cittadini, sulla loro frequenza al tempio, sui

loro discorsi, spiandoli anche nel santuario della famiglia; ove

prtdicanti entravano autoritativamente, vi facevano loro visite

regolari, s'informavano su le cose piu futili. E dove non pene-

travano i ministri, traforavansi gli spioni, sottentrando alia con-

fessione soppressa la delazione. II tribunale quindi puniva senza

pieta, tra i delitti contando anche la danza, la presenza agli

spettacoli, la frequenza alle osterie, eccettuatene cinque privi-

legiate ch' erano in mano di calvinisti
;
la prigionia aspra, i

castighi inumani ; inventati anche nuovi generi di supplizio ;

e con questi, bandi, scomuniche, ammende e via via, quali pene

piu miti !

*
* #

Ma lasciando questo con quel tanto di piu che si potrebbe dire,

e restringendosi anche alle brevi pagine del Rouquette, Calvino

appare veramente, com'egli lo chiama, antiliberale, antiartistico,

antiumano, anticristiano . Tale lo dimostra anzitutto il sup-

plizio ch'egli prese di un povero poeta, presunto reo di bestemmia

e di eresia, ma in verita colpevole piu che altro di avere trafitto

con le frecciate dei suoi epigrammi il riformatore.

Per questo solo il Gruet, frivolo bontempone, sollazzo della

lieta brigata dei libertini
,
come intitolava Calvino i suoi avver-

sarii, si vide sottoposto alia tortura due volte al giorno per quasi
un mese, indi condannato a morte, e il 26 luglio 1547 trasci-



E DEI SUOI DISCEPOLI 463

nato al patibolo. 1 compagni di lui, salvati dal suo silenzio, non
ebbero animo di difenderlo : ma non iscamparono a lungo. 11 ler-

ribile dittatore li voile prima avviliti, disonorati, poi morti. Tale

fu la sorte degli antichi patriot! di Ginevra, che avevano

fatto sorgere la rivoluzione e la riforma, per sottrarsi ail'auto-

rita del vescovo
;
sorte tanto piu misera, perche neppure riven-

dicata dalla giustizia della storia. Per salvare intatta la memoria

di Calvino, per non ismentire le dottrine portate dalla riforma

all'Europa, la storia ha taciuto su quei disgraziati : la storia

si e fatta complice di Calvino.

Essi insorgevano a buon diritto contro il potere di scomu-

nica dato al concistoro, che faceva di Calvino un nuovo prin-

cipe-vescovo della citta, e contro la concessione del diritto di

cittadinanza ai tanti forestieri che vi aftluivano da ogni parte.

Poiche, osserva bene il Rouquette, a questo tempo, Ginevra

era divenuta il rifugio di tutta la gente magagnata: falliti di

Olanda, ladri e assassini di Francia e d' Italia, tutti quelli che

avevano qualche delitto sulla coscienza ed erano perseguitati

dalla giustizia dei loro paesi, venivano a rifugiarvisi, beati di

frapporre tra se e i giudici la frontiera e di scampare al giusto

castigo che li attendeva. Tutti costoro, uomini di perduti costumi

e carichi di debiti, mutavano religione, si attaccavano alia for-

tuna del riformatore e divenivano i suoi migliori sostegni. Cal-

vino li trasformava issofatto in confessori della fede, li propo-

neva per modello ai ginevrini, se ne valeva come di delator!

fidati, e ogni motto offensive contro di loro puniva quasi una

bestemmia. I patrioti fremevano: essi avevano sottratto Gi-

nevra all'autorita legittima del vescovo; 1'avevano strappata al

duca di Savoia con le armi; 1'avevano data a Calvino; ora si

trovavano traditi in tutte le loro speranze, e man mano sopraf-

fatti dal partito straniero. Ma essi, gia cosi valorosi sul campo di

battaglia, erano ora avviliti, depress!: ne avendo spirit! da in-

sorgere, si contentavano di motteggiare e di morinorare contro

Calvino e il suo sgoverno. Anche questo pero dovevano scontare a

prezzo di umiliazioni e di sangue. Primo fu Pietro Amenaux, che

per certe invettive sfuggitegli tra i fumi di un convito, venne co-

stretto a fame ammenda, con un cero in mano e seminudo : indi

Francesco Favre, che ricusando sottomettersi a tanta umiliazione,

e imprigionato e, anche dopo la sua liberazione ottenuta dai ber-

nesi, disonorato da infami calunnie ; poi lo stesso capitano gene-
rale Perrin, arrestato egli pure, sottoposto a processo, privato
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delle cariche. Restavano in piedi i due Berthelier: Daniele e, piu

terribile, Filiberto che, innanzi al concistoro, di accusato si faceva

accusatore, svelando la condotta vituperosa dei ministri. Egli col

Perrin, col Vandel, con altri si preparano ad una riscossa; ma
la congiura e scoperta ;

i congiurati si salvano con la fuga, pren-
dendo la via dell'esiglio. Daniele Berthelier non riesce a fuggire :

e arrestato, condotto innanzi ai giudici, messo alia tortura; ma
egli tace. Calvino allora ricorre a un tpadimento infame

; per mezzo

di Amblar Gorne, suo fido, induce la madre di Daniele, fuggita

anch'essa, a ritornar in Ginevra e trascinare il figlio alle confes-

sioni che si volevano da lui, promettendole che questi ne avra salva

la vita e sara colmo di onori. La madre ottiene con le lagrime cio

che i carnetici non avevano ottenuto con le torture : Daniele si

confessa reo di un delitto che non ha commesso : la confessione

e messa per iscritto: la sentenza di morte pronunziata inconta-

nente. 11 giorno medesimo Daniele Berthelier periva sul patibolo,

disonorato. La madre frenetica di dolore usciva di Ginevra,

correndo come pazza i cantoni della Svizzera e narrando a tutti

la sua crudele sventura.

Dopo cio, mite apparira la pena di esiglio inflitta al Bolsec 4

,

antico carmelitano, imprigionato e poi colpito di bando per avere

difeso la liberta umana contro il riformatore, che faceva di Dio

un tiranno il quale punisce gli uomini di colpe rese loro ne-

cessarie.

Anzi, meno crudele apparira anche il supplizio di Michele

Serveto, medico spagnuolo, errante di citta in citta, che per le

arti di Calvino messo in carcere a Lione, indi fuggitone per
sua sventura, veniva a darglisi nelle mani a Ginevra, dove

marciva per piu di tre mesi nella piu tetra prigionia e infine

trovava la morte sul rogo, il 27 ottobre 1553: vittima della

tolleranza protestantica di quella terra ospitale dei perse-

guitati politici e religiosi . Altra vittima, meno conosciuta,

fu Sebastiano Chateillion, chiamatosi latinamente Castalio, gran

poeta e umanista, ingegno sovrano nelle lettere, gia ospite di

Calvino a Strasburgo e da lui chiamato poscia a Ginevra per
esservi reggente delle scuole. Egli per uscire dall'ombra del suo

1
II Bolsec, ritornato alia fede cattolica, scrisse di poi una vita di Cal-

vino (Histoire de la vie de Calvin, Paris 1577), che trattata prima da libello,

si viene ora riscontrando e accertando sempre piu per veritiera dagli sto-

rici, salvo in alcuni punti dubbii, quale sarebbe la leggenda del raarchio in-

fame, onde si racconta che fosse stato bollato I'eresiarca in gioventu.



E DEI SUOI D1SCEPOLI 465

modesto uffizio, ardi mettersi in lotta con Calvino per difendere

la liberta umana : piu, ardi rinfacciare a lui ed a' ministri 1'igno-

minia della loro villa durante la peste del 1545, quando i pre-

dicant! spulezzarono tutti da Ginevra e Calvino si fece inter-

dire di esporre la vita, siccome troppo preziosa e necessaria

al bene della citta. Gastalio vinse, ma pago il fio della sua

vittoria: dovette abbandonare Ginevra, e rifuggitosi a Basilea,

vi stento la vita, perseguitato sempre dalle invettive e dalle

calunnie dell'emolo, finche mori nella miseria.

Altre ed altre vittime ancora della tolleranza di Ginevra'

ospitale si potrebbero qui enumerare, come quell' infelice Spi-

fane, vescovo apostata di Nevers, che ebbe troncata la testa

il 23 marzo 1566, sotto le accuse ben meritate di ambizioso,

di falsario e di adultero qual era da trent'anni; ma in verita

perche sospetto di volere rientrare in seno alia Chiesa cattolica

per la richiesta fatta del vescovado di Toul. Ma accenniamo

solo, cio che fa meglio al nostro proposito, alia liberta che vi

godettero i profughi italiani. Galvino si era bene avveduto che

nella chiesuola italiana il Serveto aveva lasciato aderenti non

pochi, alieni dalle dottrine calviniane e discordi segnatamente
intorno al mistero della Trinita. Egli fa dunque porgere dal

ministro di quella chiesa e dagli anziani una supplica al con-

siglio, di loro permettere che fosse scritta una professione di

fede, da leggersi pubblicamente e da sottoscriversi da tutti: la

professione fu stesa dopo una disputa calorosa di tre ore, se-

condo il gusto di Galvino: sei negarono sulle prime di sotto-

scriverla, e tra essi Valentino Gentile; ma bentosto, per timore

di bando, vi si arresero. Valentino pero riprese a impugnare

Calvino, e quest! a rispondergli con motteggi e insulti, sue armi

ordinarie nella polemica: il Gentile ebbe la semplicita di fame

richiamo al magistrate: solo al nome del Serveto e al luccicare

del rogo, fattogli balenare dall'avversario, ritorno in senno. II

misero porse una sua ritrattazione al consiglio, la quale parve,

e forse era, un' ironia : e condannato ad avere tronca la testa. Al-^

lora egli torna a protestare della sincerita della sua sottomissione,

e pur di scampare alia morte, si rassegna a tutto. Cosi il po-

vero Valentino in camicia, piedi nudi, un cero in mano, s'in-

ginocchia dinanzi ai giudici, chiede perdono, getta al fuoco i

suoi scritti. Appona libero, fugge da Ginevra e va errando per

1'Europa, finche, intesa la morte di Calvino, nel 1566, ritorna

lo sciagurato in Isvizzera, e dato nelle mani dei bernesi, e da

loro fatto decapitare, il 9 settembre 1566.

1906, vol. 4, fasc. 1354. 30 9 novembre 1906.
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E da Ginevra, per non incorrere la sorte medesima del giusti-

ziato. dovettero esulare, colpiti di bando perpetuo, altri italiani,

amici e discepoli del Gentile, del quali il Cerisier esalta le ric-

chezze religiose e morali . Tali, per citarne alcuni, Ochino, gia

irate e predicatore di gran nome, un Nicola Gallo di Sardegna,
un Ippolito di Garignano, un Giorgio Biandrata, un Alciati e

un Silvestro Tullio, tutti esigliati da Ginevra, pena la testa se

vi ritornassero. E cio per provare ad evidenza quanto la Sviz-

zera protestante, e segnatamente la Ginevra di Calvino, sia stata

sempre la terra ospitale dei perseguitati politic! e religiosi ,

la terra della luce e della tolleranza , che ci vanno predicando
alcuni moderni scrittori, cattolici e protestanti.

Sono cose note, queste, e da lungo tempo accertate con la

piu storica evidenza; e tanto fa piu meraviglja vederle ora dissi-

mulate da cattolici, dacche fino dal 1864, celebrandosi il terzo

centenario della morte di alvino, neppure i calvinisti di Ginevra

le vollero mettere in dufobio, e giustificarne il loro primario autore ;

oucle i festeggiamenti passarono allora molto freddi, come ripor-

tarono i giornali di quel tempo '.

Lo stesso Giornale di Ginevra, organo ufficioso del prote-

stantesimo ginevrino, dichiaro apertamente che 1'anniversario

della morte di Calvino non poteva essere una festa pubblica

nazionale; e il partito che allora stava al potere, per opporsi
alle feste, fece in tutti gli angoli delle vie di Ginevra affiggere

smisurati cartelloni, su cui leggevansi tutte le sentenze di morte

fatte pronunciare da Galvino contro i patrioti ginevrini, contro

il Serveto e il Berthelier; mentre i cattolici e anche gran folia

di protestanti si accalcavano nella chiesa di Nostra Donna, at-

lorno al pulpito dell'abate Mermillod il quale con eloquente pa-

rola dimostrava come 1'opera di Galvino era stata ingiuriosa

alia ragione, distruggitrice .del cristianesimo ed antinazionale :

che Galvino avev-a rovinata 1'industria di Ginevra, incagliatone
il commercio, spezzate le arti, sostituito alia popolazione nazio-

nale una popolazione di stranieri banditi da ogni parte, e ro-

vesciate \e liberta municapali.

Forse per riparare ,a quell'antica freddezza, ha ora Ginevra

deliberate di erigere un monumento i Galvino: qu^sto fara cosi

1 Vedi in particolare cio che ne scrisse la Civ. Catt.del 16 giugno 1863

(Serie V, vol. XI, p. 104 ss.), sopra la relazione di un suo corrispondente spe-

dale. Di quei festeggiamenti narra pure accuratamente VAtigsburgcr Allge-
meiner Zeitung, n. 154, del 2 giugno 1864.
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il degno riscontro a un altro monumento espiatorio, gia eretto

ad una delle sue vittime, a Michele Serveto.

Studiata la tolleranza del maestro cola dove regnava sovrano,

a Ginevra, non ci stenderemo ora a mostrare quella del discepoli,

cioe degli ugonotti di Francia, attestata da non minor! document!,

sebbene ugualmente dissimulata nelle storie correnti. Troppo
e vero cio che osserva il Rouquette: 1'eccidio di Vassy e la strage

della notte di S. Bartolomeo si narrano a foschi color! in tutte

le storie; 1'uno per mostrare i cattolici provocatori di guerre

civili; 1'altra per impietosire i cuori sopra la sorte di grand!

colpevoli trasformati in vittime: degli eccessi prima commessi

dagli ugonotti si tace : alia violenza sofferta dal popolo, dal vero

popolo francese, oltraggiato nella sua fede e nella sua naziona-

lita, non si pensa; come non si pensa all'odio che il protestan-

tesimo spargeva in ogni luogo, massime contro il clero, e alle

provocazioni continue, onde stancava la pazienza e irritava il

furore delle popolazioni cattolicbe. Ne seguivano quindi rappre-

saglie e orrori, che certo non si vogliono scusare ne difendere,

ma di cui si deve rifondere la prima colpa negli ignobili pro-

vocatori. Cosi avvenne a Gaillac nell'Albigese, dove alfine im-

padronitisi della citta, gli ugonotti la ridussero a uri mucchio

di rovine; cosi a Beziers e nei dintorni, cosi particolarmente
a Montpellier con una strage [spietata di cattolici nell'ottobre

del 1561, cioe sei mesi prima di quella di Vassy, e peggio an-

cora a Nimes con quelle due terribili carneficine di preti e di

fedeli, note sotto il nome di Micbelades dalla prima piu fa-

mosa avvenuta il giorno di S. Michele, 30 settembre 1567, lad-

dove la seconda successe ai 15 novembre 1569. Sopra la prima
Michelade

,
la piu crudele non per numero di vittime ma per

le circostanze, e curioso vedere come il pastore De Felice nella

sua Histoire des Protestantes se la passi leggermente con

nulla piu che quattro righe, dove egli si stende per venti pa-

gine sopra la Saint-Barthelemy. Eppure la carneficina fatta dai

protestanti a Nimes precedette di cinque anni quella fatta dai

cattolici nella famosa notte di S. Bartolomeo, e non fu certo

ne piu benigna, ne piu leale.

Ma tant'e; i cattolici devono apparire persecutor.!, il prote-

stantesimo perseguitato ;
e a forza di ripetere questo ritornello,

protestanti, liberali e increduli sono riusciti a persuaderlo anche
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a certi giovani cattolici, creduli troppo di tutto cio che si vende

per conquista della critica e per progresso della nuova cultura.

E purtroppo questo genere di storia, che e congiura contro

la verita, si continua in Francia, come in Italia, anche per le

vicende contemporanee ; di che un esempio tipico e non facil-

mente superabile, per finezza d'arte e per sicura franchezza nel

rivestire delle belle apparenze di verita la menzogna, restera

certo 1'opera di A. Debidour, intorno a La Chiesa cattolica e

10 Stato sotto la terza repubblica (1870-1889) che per quasi

cinquecento pagine ci parla delle tenerezze usate dai repubbli-

cani vincitori (Thiers, Gambetta, Ferry, Grevy, Freycinet, Paul

Bert e simiglianti) verso la Ghiesa e della ingrata persecuzione
di questa verso la repubblica, al segno che la France a rorapu
le concordat a son corps defendant et parce qu'elle n'a pas pu
faire autrement ! E la favola vecchia del lupo e dell'agnello,

trasportata nella storia con tutte le mostre di un candore in-

fantile e di un'imparzialita senza pari ! E la Revue critique d'hi-

stoire et de litterature, trova in questa opera del Debidour- un mo-

dello di opera storica critica coscienzioso, un libro di scienza e di

buona fede ecc. 2
. Dopo cio, chi pud dubitare ancora della

critica di certi storici e di certe riviste, quando ci esaltano la

tolleranza di altri capisetta, loro predecessor! nell'opera di perse-

cuzione? I discepoli e gli ammiratori dello spirito di Galvino

continuano in Francia a far vittime, sempre inneggiando alia

liberta e alia tolleranza!

II.

GLI SCRITTI DI ANTONIO CESARI 3
.

La figura di A. Gesari non e di quelle che sfumano nel vago
e nell'incerto. Spicca lucida e netta sulla trama aurea di due

saldi e supremi amori: la fede di Gristo e la lingua d' Italia.

11 duplice ideale, messo in rilievo da un' epigrafe famosa 4
,
ri-

1
DEBIDOUR, L'figlise catholique et I'Etot sous la troisleme Rttpublique

(1870-1889). 1 vol. Paris, Alcan, 1906.

2 Revue critique, n. 41 (15 ottobre 1906) p. 296, recensione di ALBERTO

MA.THIEZ.
3
Opuscoli linguistic! e letterari di Antonio Cesari, raccolti, ordinati e

illustrati, ora la prima volta, da Giuseppe Guidetti. Vol. I, in 8 di pagg. 634.

Reggio Emilia, presso il compilatore. Pr. L. 3,75.
4 E quella dettata da Pietro Giordani, e che intera suona cosi : Antonio

Gesari Veronese cogli scritti e coll'esempio mantenne glorio?amente la

fede di Cristo e la lingua d'ltalia.
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sponde alia duplice operosita di chi fu sacerdote esemplare e

insigne uomo di lettere. E poiche del sacerdote qui] non occorre

parlare. resta il letterato e la causa eccelsa a cui egli, come

tale, lego indissolubilmente il suo nome. Gli piangeva il cuore

al veder la corruzione ognor piu dilagante e il mostruoso im-

barbarimento di quella che pur era la dolce lingua di Dante, e

coll'impeto generoso d'un'anima che sente, fremette, insorse,

e si fece del manomesso idioma difensore e vindice. Da quell'ora

egli e il baldo cavaliere della lingua, che brandisce la penna

per difenderla, onorarla, promuoverla e non ha altra ambizione,

non sospira altro vanto che richiamarla e ritemprarla alle pure

sorgenti dei trecentisti. Qui fu tutta la sua opera, il suo

apostolato, la sua gloria : qui fu anche, in parte, il suo difetto.

II culto esclusivo e illimitato del trecento fu tacciato di esage-

razione e schernito: ne informi il nomignolo di linguista

e purista affibbiato a lui ed alia sua scuola: ma la taccia

attribuitagli forse fu anch'essa esagerata ed ingiusta. Checche

sia di cio e dell'eccesso spiegabile in ogni anima ardente che

sposa conlutta se una causa; spiegabile soprattutto quando,
come qui a un male estremo si conveniva un estremo rimedio -

nessuno vorra e potra disconoscere, che 1'opera restauratrice

del p. Cesari fu opera insigne, feconda, provvidenziale.

Essa ci viene ora ricordata e illustrata nel volume che qui
si annunzia e che, come parecchi altri che lo precedettero, per
I'attivita illuminata e solerte del chiaro compilatore G. Guidetti,

serve a ridar la luce a tanti scritti del letterato Veronese e a

far rivivere tanta parte del suo pensiero, vivido e fresco piu di

quel che non si pensi, dopo un secolo di vicende e di rivolgi-

menti d'idee di gusti e di scuole. In questo volume sono

raccolti gli scritti linguistic! e letterarii, che messi secondo

1'ordine cronologico e illustrati con note e schiarimenti oppor-

tuni, formano un bel tutto, la cui Dota dominante e sempre una:

1'apologia della lingua del trecento. Varii di estensione e di

soggetto, rispecchiano sovente il bisogno che FA. ha provato di

difendersi dagli assalti e dalle violenze a cui il suo zelo lo espo-

neva bersaglio. Vi si sente 1'eco di lunghe ed aspre lotte, ma
un' eco tranquilla e pacata, perche indarno si cercherebbe nel

Cesari la polemica aggressiva ed astiosa de' suoi avversari. Segno
a livori e a derisioni volgari, risponde colla dignitosa calma

dei forti che e la piu valida sua difesa, la piu bella sua giu-

stificazione.
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Fu tacciato che nel poetare scrivesse con lo stile del Pe-

trarca !... Invidiabile accusa, se altra mai
;
alia quale chi non

si sentirebbe orgoglioso di rispondere con un po' di comico

sussiego: a me quest! torti? E il Gesari in qualche modo lo

fa ; con compostezza trecentista si, ma lo fa, quando dice :

lo mi vergogno di recare in mezzo, siccome difetto, questo
che se vero fosse, mi tornerebbe anzi a gran lode e che non

tutti saran si cortesi, che mi voglian concedere... Ma tant'e,

la taccia e la, e ripetuta, e ingrossata, si fa seria e conviene sbri-

garsene : di tal difetto appunto io mi sentii accusar piu volte e

da molti: del quale pero io voglio veder modo, se pur sapro, di

purgarmi... E si purga con si bel garbo ed efficacia, che ci duole

di non poter neppure in parte riassumere i suoi pensieri, se

non altro per offrire in pascolo ai nostri lettori i suoi giudizii

finissimi sulle Rime e sull'arte del Petrarca.

Ma un'accusa piu grave e solenne dovea piombargli tra capo
e collo : soienne perche camuffata sotto rugiadose sembianze di

pieta e di zelo. Poffare! - mormoravano certe anime fiam-

meggianti di divozione offesa - un religioso spendere il suo

tempo fra gli studii vani e profani delle lettere !.. Un p. Gesari

farsi traduttore, puta caso, delle commedie di Terenzio ? Non decet,

oh! oh! oh!... non decet... -- e via sbuffando e stracciandosi

le vesti per lo scandalo. - Anche qui, a zelanti di questo conio,

che il ciel li salvi
1, che rispondere se non, al piu, con un pio

sorriso e passar oltre ? Ma no, 1'accusa non era di uno o di due :

si divulgo e fece rumore, ed ecco il p. Gesari costretto ad im-

bastir una difesa pro domo sua, e scrive sull' utilita delle

belle lettere . Se egli difenda bene la sua causa, lo immagini
chi pud e chi conosce che accusarlo in cio era offenderlo nel suo

affetto piu caro e geloso, era ferirlo nella pupilla degli occhi suoi.

In verita noi non sappiamo se vi sia stato nessun altro piu
di lui squisito encomiatore degli studii letterarii e un piu caldo

amatore di nostra lingua. Non bramo altr'esca potea egli dire

col divino Poeta, di cui analizzo si amorosamente le bellezze .

Ma come e noto, la lingua per lui e quella del trecento. Ora

e da sentire com'egli parli dei trecentisti. Scrittore egli stesso

potente non meno che forbito, analizza con tanta finezza,

rappresenta con tanto garbo e cosi al vivo le grazie della

lingua del nostro secolo d'oro che pare, esprimendole, se le

pasteggi e le assapori sotto il palato con un ascoso senso
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di dolcezza, che non sa se non chi la prova. Ecco quel che

dice in uno dei cento luoghi che potremmo citare. Quel ni-

tore di parlare espressivo e scolpito, quel candore di bellezza

natia, quel color vivo e pero naturale, quella semplicita, quella

proprieta di voci che mettono la cosa sugli occhi, quella va-

ghezza di modi efficaci, risentiti, e di un certo, direi, contorno

preciso e leggiadro, senza uscir di natura...
;
son pregi e delizie

che dicono essa lingua perfetta... . (Apolog. linguist, letter.,

pag. 549). E non son pregi che di queila lingua. In altri autori

fuor di quel secolo vi sara splendore, grandezza, magnificenza,
ma non mai 1' originate purita e bellezza del trecento. Ora e

questo il pregio che sembra da stimare sopra ogni altro: oltreche

colle sue, egli lo prova colle parole eloquentissimedel Salvini. Con-

tuttocbe, dice costui, uomini grandissimi, dottissimi, eloquentis-

simi in gran copia di tutta 1'Italia abbiano conferito coi loro scritti

divini ed immortali al bene ed accrescimento della lingua italiana ;

pure quell'aurea, incorrotta, saporitissima, delicatissima purita

non agguagliano ; ne quel candore natio e schietto di voci nate non

fatte, quella nudita adorna sol di se stessa, quella naturale

brillantissima leggiadria, quella efficace, animata, chiara, sugosa

breviloquenza, quel colore ancora d'antico che i pittori chiamano

patina e gli Attici negli scritti TUVOV. che e (mi sia lecito il dire)

un vago sucido e uno squallore venerabile... . Si potrebbero

esprimer meglio e con piu splendore le pure eleganze e i nativi

modi della nostra aurea lingua antica ?

Or questo tratto il Cesari lo riporta nella celebre Disserta-

zione sopra lo stato presente della lingua italiana dov' egli

espone exprofesso il suo pensiero in fatto di lingua e che

fu il suo programma di tutta la sua opera di letterato. E qui
dove ricalca il principio doversi principalmente studiare i clas-

sici del Trecento, perche quella grazia naturale, quella schietta

gentilezza di puro linguaggio dopo il trecento piu non comparve .

Non gia che non vi siano scrittori eccellenti anche nei tempi

dopo il trecento e scrittori pieni di vivezza, di sugo, di colore,

di vive immagini, di fantasie alte e sublimi, forse anche piu

degli antichi, ma prima di loro son da leggere e studiar forte

gli antichi, anehe perche la vera bellezza non sta nello sfoggio

ma nell'ingenua semplicita e purezza natia : lo sfoggio abbaglia,

la semplicita diletta. Chi sian poi tra i trecentisti quelli che

occuparono la gloria della perfezione della lingua, e presto

detto : i tre grandi maestri : Dante, Boccaccio e Petrarca !
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A questa stregua, egli si assunse il grave e generoso com-

pile di ristampare a Verona il Vocabolario della Crusca. Fu la

pietra di scandalo per Vine. Monti, che scaravento sul capo man-

sueto del pio oratoriano una tempesta di scherni e d' invettive.

Dicono che lo studio delle umane lettere ingentilisce Fanimo e

lo nobilita e lo rasserena, e noi lo crediamo fermamente. Ma al

leggere le malignita e veemenze plebee a cui s'abbandono Vine.

Monti alunno delle muse cosi eletto e leggiadro, si direbbe che

1'animo suo con tutto il celeste latte del Parnaso avea ancor

molto dell'umano, cioe del sasso e del macigno. E vero, la ferocia

de' suoi scherni e delle sue villanie contro il generoso avver-

sario non potea non pregiudicare 1'opera sua: ma purtroppo i

suoi scritti non restarono neH'ombra. Nessuno meglio di lui

sapea dir piu argutamente le cose piu villane e inghirlan-

dare coi piu bei fiori dell'arte le sue ribalderie e maldicenze.

Nella sua ponderosa Proposta egli voile combattere la doppia

pretesa della Crusca di restringere la lingua italiana ai soli

autori toscani e a quelli solo del trecento. Egli voleva invece

cbe la lingua s'attingesse da tutti i buoni scrittori toscani e

non toscani, trecentisti e d'altri secoli, colla sola cautela di

schivar cio che sa di rancido e di stantio. Chi gli avrebbe dato

torto? - Ma il torto se lo fece da se, colle sue virulenze, anche

la dove la sua teoria non urtava anch'essa in qualche scoglio.

Ben altre furono le relazioni tra il Cesari e il Manzoni : neppur
essi nella questione della lingua andavan d'accordo, ma che stima

vicendevole, che deferenza, che dignita?
Nel vol. a pag. 542, sotto il titolo La questione linguistica

d' Italia e i Promessi Sposi del Manzoni, si riportano del

Cesari alcune lettere e pensieri. Basti per tutti il tratto, dove,

appena finita la lettura dei Promessi Sposi allora allora pub-
blicati (1828), scrive al Manzoni da Verona, tra 1'altro cosi:

Sono rimasto innamorato, ebro, tutto fradicio d'amore del-

I'opera e dell'autore e tante sono le cose che mi vengono alia

penna da dirle, affollandosi e accavalciandosi 1'una sopra 1'altra,

che s'ingorgano e non trovano la via da uscire; e io non so

quale scegliere dalla quale cominci. Diro alia rinfusa... e qui

per una bella pagina rileva ed esalta i pregi mirabili del lavoro.

Pero quantunque levi alle stelle lo scrittore, della lingua in

particolare non parla, e il perche s' intende. II Manzoni conve-

niva col Cesari circa la fiorentinita della lingua, ma non nei limit!

del solo 300 dentro cui il Cesari voleva restringerla. Egli voleva
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la lingua antica rinsanguata da quella dell'uso vivo e raoderno,

cioe il salutare e fecondo connubio tra il nova et vetera,

tra lo stil dei modern! e il sermon prisco;

che fu poi la teoria che prevalse, e segno la fine di quello che

fu detto il purismo e delle secolari lotte linguistiche.

Si dica dunque quel che si voglia: nella sua tenerezza colla

nostra cara lingua il Gesari avra trasceso i limiti, ma chi potra

disconoscere 1'opera sua benefica di preservazione e di restaura-

zione, in un tempo come il suo quando parea che F Italia spo-

gliata di tutto. dovesse vedersi spogliare anche dell'unico bene

rimastole, la lingua? La lingua infatti egli non la teneva per

un belletto o uno svolazzo da ornarsene o da sinetterlo a piacere.

Si ponga mente a quel che il Cesari stesso ne dice nella dedica

che fa del Vocabolario della Crusca, al Vice-re d' Italia, il prin-

cipe Eugenio Beauharnais. L' Italia fu sempre ed e grande

per niolti rarissimi pregi, che non invano le acquistarono ab

antico il nome di giardino d'Europa: tuttavia la sua dolce,

nobile e bellissima Lingua forse e il suo miglior pregio e piu

caro che non le fu potuto torre giammai e percio veramente

e propriamente suo: e per cui in tanti nobili e chiari Scrit-

tori ella tenne e terra sempre fra le dotte e colte Nazioni

onorevolissimo luogo e godra d'una fama e gloria immortale.

Aggiungete che non e cosa che meglio rappresenti un popolo
e Regno, quanto la lingua ;

la quale essendo comune a tutti e

1'universale strumento di quanto si parla, si fa, si tratta, si

divisa in quel Regno, sembra che essa raccoltamente e quasi
eminentemente come in un seme, comprenda, e in se rappresenti

tutte le parti e ciascun membro di quel gran Corpo. II perche,

offerendo io nel Vocabolario della Crusca a V. A. R. la Lingua
d' Italia, n'offro la piu pregevole e cara cosa di Lei, e in questa

sola, tutta T Italia (pag. 92).

Belle e profonde parole, che ancora una volta mostrano la

purezza e 1'altezza degl' ideali del grande Oratoriano, e forni-

rebbero anche 1'elemento per un giudizio piu sereno sulle pre-

sunte esagerazioni della sua teoria linguistica : ma non monta.

Con tutti gli eccessi resta sempre vero il principio che per chi

voglia scrivere con schiettezza e proprieta natia di linguaggio
deve attingere alle fonti chiare, clolci e fresche del trecento.

Or qui fu rivolta tutta Fopera illuminata ed indefessa del p. Ce-

saii, e nessuno dira che anche solo per questo egli non meriti
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di rimanere nella memoria del poster!, come altamente bene-

merito della lingua e delle lettere italiane.

III.

IL DE ANIMA DI ARISTOTELE COMMENTATO DA S. TOMMASO.

II piu perfetto trattato psicologico che abbia prodotto la filo-

sofia greca, e senza dubbio quello che intorno all'anima (Ttepl

<pu)(rj<;)
scrisse Aristotele : Se grandiose sono le contemplazioni

di Platone nel suo Fedone e in altri dialoghi. 1'osservazione

psicologica e fisiologica di Aristotele ci fa discendere dalle

astrattezze al processo reale delle operazioni dello spirito e

delle sue facolta. Cosi ne giudica il ch. sac. dott. Romualdo
Paste nella sua monografia storico-critica sul Commento che

di quel trattato ci lascio S. Tommaso l
.

Intento del Paste e di trattare dei punti di accordo della

dottrina Aristotelica e della Tomistica restringendo le sue

ricerche alia psicologia quale a noi risulta dal Commen-
tarium S. Thomae Aq. in libros de Anima (p. 4), sebbene,

a dire il vero, la lettura di questo interessante lavoro lasci

nell'animo la impressione che 1'A. abbia piuttosto voluto stu-

diare i punti di dissenso fra 1'Angelico e il grande filosofo

greco in'cio che riguarda le teorie psicologiche. A questo ge-

nere di studii il dotto A. porta una buona preparazione, e

perche conoscentissimo delle dottrine scolastiche, specialmente di

S. Tommaso, e perche famigliare con la lingua e la fraseologia

originalissima dello Stagirita. Egli col suo fine criterio procede
ben consapevole della spinosa materia che ha per le mani : giu-

dicare Aristotele fu sempre impresa difficile, specialmente poi

quando trattisi di confrontarlo, a dir cosi, col suo grande com-

mentatore. Qual meraviglia quindi 1'imbattersi talvolta in frasi e

modi di vedere che possono sembrare meno sicuri, soprattutto

quanto al senso del testo di Aristotele, e alia critica dell'An-

gelico che la commenta? Noi siamo coll'A. nel negare recisa-

mente che gli Scolastici, e in prima linea S. Tommaso, siano

tanto ligi alle teorie del filosofo greco da sottoscrivere cieca-

mente a qualunque suo detto, a qualunque sua opinione. Am-

mettiamo'tpure assai di buon grado che lo stile di Aristotele non

1 Sac. dott. R. PASTE can. penit. nella Metropolitana di Vercelli, prof, nel

Seminario arciv. II l)e anima, di Aristotele commentate da S. Tommaso

d'Aquitio*. (Estr. Scuola Cattolica) Monza, Artigianelli, 1906, 8, 168 p.
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present! sempre quella facilita che si desidererebbe, e che in lui

non si vegga talora quella sicurezza e nettezza di dottrina, che

sono uno dei piu bei pregi delle opere di S. Tommaso. Pero ci

sembra che, preoccupato troppo della originalita dell'Angelico, il

Paste sia venuto talvolta ad affermazioni piu del dovere recise,

e meno capaci di resistere ad una critica giudiziosa. A propo-
sito del IT Libro de Anima leggiamo (p. 37) che ivi il Commen-
tatore innesta le sue vedute a quelle del filosofo greco, a co-

sto di farle passare, e di crederle non tanto sue quanto ge-

nuine dello Stagirita. La frase e per verita un po' cruda.

e non ci sembra rispondere alia realta. Vediamone un esempio.
A pag. 44, a proposito della deflnizione deH'anima data da Aristo-

tele nel cap. I del lib. II, il ch. Autore dice : Obbiettano inoltre

gli avversari... che secondo la data defmizione, si dovra am-

mettere, che, distruggendosi il corpo, 1'anima che ne e la forma,

1'atto primo, va pure distrutta. E qui noi non dubitiamo che

la conseguenza sia inevitabile per Aristotele; ma non cosi nella

dottrina di S. Tommaso ecc. Se ben si rifletta, la conseguenza non

e cosi inevitabile, come non e nella dottrina di S. Tommaso,
che accetta la definizione aristotelica. Quanto alia distinzione

dell'Angelico, di sostanza incompleta ratione speciei, ma completa
ratione substantialitatis, essa pud convenire benissimo all'anima

definita da Aristotele, perche il concetto di IvceXexeia non esclude

affatto la sussistenza. E non deve recare meraviglia 1'afferma-

zione che 1'anima non sia separabile, almeno in qualche parte,

se abbia parti (et [ieptat)j rcecpuxev) di cui ora il Filosofo non si oc-

cupa: perche ivi e tutto intento a dimostrare che il senso essendo

atto di organo corporeo non puo separarsi dall'organo, e quindi
tutto il senso (^ 8Xr] atoO-Yjatg), cioe la sen sivita, non puo separarsi

dal corpo animale. Ma perche dalla sua affermazione non si tragga
una conclusione falsa, estendendo al concetto di anima quello

che e proprio soltanto del principio senziente, si affretta subito

a dire: niente impedisce che alcmte parti siano separabili non

essendo atto di alcnn corpo ;
e non lo dice gia dubitativa-

mente, ma come punto di primaria importanza, rimettendone piu
sotto la trattazione. Cio vide bene S. Tommaso, ne trovo in questo

passo difficolta alcuna, altrimenti non si spiegherebbe la fran-

chezza con cui va innanzi nel suo commentario; perche sapeva
bene che poi nel Lib. Ill (cc. IV e V dell'ed. Didot) si arre-

cavano da Aristotile gli argomenti che lo conducono a dire che

1'intelletto (anima intellectiva) e immortale e eterno (i{Hcvaiov xai
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diScov). Non ci sembra che il concetto di parte dell'anima e di

separabilUa dell'intelletto si debbano ivi necessariamente pren-
dere nel senso in cui 1'A. lo crede (p. es. p. 43 e 50).

Vogliamo da ultimo richiamare 1'attenzione del ch. Autore ad

una sua svista. A pag. 31 egli dice : Aristotele premette in questo

capo (V) 1'avvertenza di aver trattato di sopra contro coloro che

insegnavano il materialismo, che cioe 1'anima sia il piu leggiero

e incorporeo tra gli altri corpi, tl XeKioiJLspilaiaTcv r)
ib dtawjiaTiTarov

TWV 5XX(ov. Ma dove lo Stagirita fece questa trattazione ? Noi

non troviamo altro accenno fuori di questo... S. Tommaso non
si avvide dell'errore di fatto, ecc. Ora egli potra riscontrare che

Aristotele ne ha trattato precisamente in questo I libro al c. II

quando parla di coloro che hanno opinato 1'anima essere 16 rcup.

II fuoco infatti e ivi detto X7uio[ipeCTtat6v is xal (xaXcaia TWV

OTaxE'-wv aawfiatov (ed. cit. n. 11). L'errore di fatto dunque non

esiste, e non vi e quindi ragione di congetturare da esso che

il De Anima dovette essere redatto dai discepoli di Aristotele

anziche dal maestro .

Con queste nostre osservazioni non intendiamo punto di met-

tere in dubbio il vero valore del libro
;
anzi ci auguriamo che

il Rev. Prof. Paste voglia continuare a darci simili lavori di

genere storico-critico, i quali o scarseggiano troppo fra noi, o sono

condotti con criterii spesso partigiani e non di rado superficiali.

EUGENIO VALLEGA. Jesus Princeps pacis.
- Canti dell'anima. -

Roma, Desclee, Lefebvre e C., 1907, 8, 270 p. L. 3, abeneflziodel-

1' Istituto Alfonso Capecelatro in Cosenza.

La poesia evangelica vuol essere menzione recentemente, nel quader-

semplice e schietta, come il libro di- no 1350, pag. 737. Qui ci piace ricon-

rino da cui essa sgorga e zampilla. fermare quel giudizio estendendolo a

II suo piu bell'ornamento sara sem- tutta 1'opera. Nella quale 1'A. canta

pre la sua stessa mirifica nudita. E la vita di Gesu, Principe della pace, se-

il verso sara degno di essa, quando, guendo fedelmente le flla del racconto

come un puro cristallo, non offuschi, evangelico, sulle quali egli intesse fre-

non travisi la parola santa, ma solo sche e vivide terzine. Non cerca fron-

la faccia piu viva colla mite lumino- zoli edorpelli, ma ritrae la schietta pa-

sita d'una limpida trasparenza A tal rola del libro divino con ingenui colori

criterio sembra abbia voluto ispirarsi di fantasia e con vivezza di senti-

1'A. di questi canti dell'anima . Di mento, in una forma sempre limpida

alcuni di essi gia facemmo onorevole se non sempre accurata. Vogliam dire
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che quest! canti non ci paiono tut-

t'oro purissimo per nobilta di verso,

per vigore e originalita di pensiero :

ma c' e vita, per lo piu, c' e garbo,

e' e soprattutto la parola evangelica

che da sola irraggia una cosi soave

luce di poesia.

Aprendo a caso, al canto 1'umil

segno egli rifa in versi il tratto dei

pastori che vanno al presepio:
Era la notte a mezzo il corso. In cielo

le stellc ardeano con uno scintillio

come d'ansia, nel puro aereo velo.

Tutto era silenzio quando
ecco in alto le iiammellc

crescer degli astri

che poi discese sui pastori, a poco a

poco
mutarsi in radiose forme alate.

Gli angeli danno 1'annunzio e il

segno donde riconoscere 1' Infante di-

vino, e per 1'aria e tutta una festa

di luci e di canti:

Rifulgevano i sistri e 1'arpe d'oro

di tremuli baloni ; il gran concento

cresceva con lonlano eco sonoro.

Aurore di rubino, albe d'argenio

empivano nel fervido e vivace

remigar delle penne il iirmamento.

ATTILIA ROSSO. - Tramonti

1905, 8, 142 p.

Sono tramonti senz'albe, se pure
non voglia dirsi alba proprio quel-

1'Alda, che colla sorella Marta, e il

perno di tutto il racconto. Esse due

sono i caratteri, secondo noi, meglio

scolpiti e tratteggiati, tra la folia

dei parecchi personaggi, onde si po-

pola e si avviva il quadro del ro-

raanzo.

C'e vita, c'e snellezza, c'e varieta,

1 FIORETTI DI S. FRANCESCO

II sacro inno dicea per la capace

notte, su la davidica citta :

Gloria al signor dei cieli c in terra pace

agli uomini di buona volonta.

I pastori vanno alia grotta e tro-

vano il paradiso. Oh se gli uomini

guardassero un po' piu all' umile

speco ! Non lo fanno e sono infelici.

Ditelo voi che invan in mezzo al neinbo

delle ruote e dei magli, arsi di brama

chiedete il riso d'un azzurro lembo ;

Odiate il lavoro clie vi fa grama
la vita ; e gonfii 1'alma d' ira truce

maledite 1' industria che vi sfama !

Pace, o misei-i, pace ! V e una luce

che brillaanchc ne 1'oinbre; che, se annottn,

consola, e lieti al giorno riconduce,

e vien da Betlem, da la santa grolta !

E pace e la nota che risuona

costante, quasi a dire che e il piu bello

e piu spontaneo frutto del Vangelo

di Cristo. Ed e bene ed opportune

che risuoni all'orecchio del mondo

moderno, che nell'orgoglio di tante

sue conquiste e di tante sue glorie,

smarrisce sempre piu la viadi ritrovar

quello che e poi il solo vero bene, la

pace, cercandola fuori e contro di

Gesu.

Scoloriti. Roma, Tata Giovanni,

quantunque mediocre sia talvolta il

dialogo, poco curata la lingua, e so-

prattutto manchi il calore di scene

veramente passionate e drammatiche.

Tuttavia il racconto si legge volen-

tieri e, per la casta luce di moralita

ond'e pervaso,con frutto. Merita quin-

di di venire additato a chiunque cer-

chi il pascolo di una lettura sana

insieme e dilettevole.

il cantico del sole, con una

introduzione di ADOLFO PADOVAN e 6 tavole. Milano, Hoepli, 1907.

16. XXXII-336 p. L. 1,50.

Continuando la serie della sua

biblioteca classica, la Casa editrice

Hoepli rida la luce a quel gioiello

della nostra letteratura che sono i

Fioretti di S. Francesco, colla giunta

in line del famoso Cantico del Sole

* le plus beau morceau de poesie re-

ligieuse depuis les evangiles* come lo
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disseii Renan, forse non senza un piz-

zico d' iperbole francese. La ristampa
e fatta sull'edizione che il P. Cesari,

pubblico 1'anno 1822, e che da lui

elaborata con un subisso di fatiche

e noie, su cinque mss., e stata il

testo di tutte le innumerevoli ristam-

pe, che da quel remote anno flno a

noi furon fatte. L'utilita della mate-

ria, la singolare bellezza e natio can-

dore di lingua che condussero il p.

Cesari nella deliberazionedi ristam-

pare quest'aureo libretto sono an-

che per noi ragioni di accoglierne

con entusiasrao 1'edizionenovissima,

che al merito antico del testo, ag-

giunge il nuovo pregio di quella ni-

tidezza ed eleganza di tipi, che e

vanto riconosciuto del famoso editore

di Milano. II volume e preceduto da

una lunga introduzione del Padovan,

intercalata di sei belle tavole, ritraenti

il paesaggio e i monumenti france-

scani d'Assisi e della Verna. Egli vuol

dimostrare in essa che S. Francesco

fu uomo di genio, applicando una spe-

ciale teoria sul genio che egli pro-

fessa in altro suo libro antecedente.

A dire il vero la dimostrazione ci

sembra piu ingegnosa che convin-

ce'nte: ma checche sia di essa, S. Fran-

cesco, abbia o non abbia 1'aureola del

genio come 1'A. la concepisce, avra

sempre quella da tutti ammessa, e

consacrata in un verso immortale,

d' essere il Santo: Seraflco in ar-

dore! Alia prefazione va innanzi una

bella epigrafe, che suona cosi: Assisi

ridente Betlemme umbriana da

oltre sei secoli alacre e vigile ce-

lebra la gloria custodisce le ossa

del Santo e dell'Eroe. Dell'Eroe?

Ma se e santo, basta : la santita e

essenzialmente eroica. Anche quando
non si tratti di martire o di apo-

stolo, dove 1'eroismo e piu visibile,

e risaputo che la Chiesa non eleva

all' onor degli altari se per primo

passo non si dimostri 1'eroicita d"elle

virtu. II dir dunque che Francesco

fu santo ed eroe, nel concetto catto-

lico, e dir due volte la stessa cosa;

se pur qui 1'A. nell'eroe non voglia

intendere il genio, accennando fin

d'ora a quella, che sara poi la tesi

della sua prefazione. Ma non tutti

1' intenderanno con lui : che, nel con-

cetto elementare e comune degli uo-

mini, Feroe e il genio non si equi-

valgono : 1'eroe e nell'azione, il genio

nel pensiero : e quantunque talvolta

possano le due grandezze trovarsi

unite, cio non accade sempre. Pie-

tro Micca e un eroe, ma sarebbe troppo

dirlo genio: Omero e un genio, se

altro mai
;
ma che io sappia nessuno

lo ha detto eroe. Laqual distinzione si

fa da noi anche quando si tratti di

genii non speculativi, ma operanti.

Giulio Cesare, Alessandro M., Napo-
leone Bonaparte passarono nella sto-

ria col nome di genii, di fulmini di

guerra e in cio ci pare di dir tutto:

ne ci contenteremmo invece di dirli

soltanto eroi, perche sentiamo che

mancherebbe qualche cosa.

Notiamo questo, solo per scru-

polo di esattezza di termini, che ob-

biettivamente la grandezza di S. Fran-

cesco e sempre quella che e, quali

che siano i nostri poveri concetti

onde tentiamo di rappresentarcela.

P. GIUSEPPE M. RAIMONDO di Montevago 0. F. M. -- S. Fran-

cesco d'Assisi nella letteratura contemporanea. 2a ed. Palermo,

Giannitrapani. 1906, 8, 64 p.

Tema bello e opportune nel fra- e cozzano intorno alia figura del Po-

stuono di tante voci, che s'incrociano verello d'Assisi, o per svisarne o per
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cancellarne addirittura i lineament!

tradizionali Tutti sentono che oraai

la critica francescana e salita al suo

stadio acuto, e che converrebbe pur

mettere un freno alle opinion! ogni

di piu audaci e deraolitrici che scen-

dono in campo. Ma non e la cosa piu

facile : come sempre, a demolire basta

poco, anche solo 1'audacia: non cosi

a ricostruire. Massime in una mate-

ria come questa tanto agitata e di-

scussa per ogni verso, a punta d'in-

dagini minute e di studii individual!

e collettivi.

E quindi da dolere che 1'A. non ab-

bia potuto dare al suo lavoro maggior

ampiezza e profondita di quel che

comport! una semplice conferenza.

Egli fa un' escursione rapida sugli

autori favorevoli e sfavorevoli al S.

Francesco tradizionale, per lodar gli

uni e confutar gli altri, ma con ar-

gomenti generic!, a quel che ci sem-

bra, piu di buon senso, che di ob-

biettiva evidenza storico-critica. II

tema e dunque bello assai, e degno
che dal dotto A. venga svolto con

miglior agio e con tutto quell'appa-

rato e rigore scientiflco, che esso

merita e che e il solo efficace.

MUSICA SACRA. Composizioni varie, pubblicate dalle Case editrici.

Marcello Capra, Schwann, Coppeurath, 1906.

1. Edizioni Marcello Capra (To-

rino). II ch. M. Giulio Bas, si e acqui-

stato in breve tempo assai buona fama

quale specialista gregoriano, non solo

per i suoi scritti teoretici, ma spe-

cialmente per i suoi accompagnamenti
alle melodic gregoriane dei ILbri di

Solesmes. Nel Creator alme siderum

(n. 939) che e un corale flgurato di

IV modo per grand'organo, e nel

1 fascicolo dell'Organistagregoriano

(n. 964) che e una raccolta di pezzi

per la messa e pel vespero dell'Epi-

fania, egli ha voluto dar saggio del

grande e svariato profltto che puo
trarre il musicista compositore dal

repertorio gregoriano, facendo risen-

tire sia nel ritmo a misura, sia nel

ritmo al tutto libero, gli spunti me-

lodici gregoriani nel loro proprio

ritmo, assai abilmente inserendoli in-

sieme e distribuendoli nel lavoro po-

lifonico a piu parti. Oltre questi pezzi

abbiamb di lui varie composizioni
a 4 voci miste (a., 2 t. e b.) per la

settimana santa, assai facili, ma di

buon effetto: Ingrediente Domino

(n. 981); Cuma[)propinqwaret(n. 979);

Popule tneus (n. 982); Christus fo-

etus est (n. 98i); cantico Benedictus

(n. 9 it) ; salmo Miserere (n. 984),

che e un bel falso bordone sopra un

modo primo cassinese.

2. Edizioni Schwann ( Diisseldorf).

Di questa Casa ci vengono presen-

tate alcuni altri buoni lavori del

lodato M. Bas : un Ecce sacerdos Ma-

gnus a 3 voci miste con organo ;
due

deliziosi mottetti per la festa di S. An-

tonio e per la benedizione delle nozze
;

infme tre offertorii a quattro voci miste

di stile polifonico. Registriamo pure
una messa del Meuerer (op. 43) in

honorem S. Andreae Ap. per 2

voci d'uomo; la Missa in honorem

B. M Virginis di 0. Van Durme (op.

55) a 4 voci miste ; un Ecce Sacerdos

magnus per soprano ed alto con or-

gano od armonio di R. Heuler (op. 17) ;

i due primi fascicoli degli Offertorii

festivi del p. 0. Schwarz S. I. (op. 3)

per coro d'uornini a 4 voci, ed unM-
ve Maria per offertorio a 2 voci

pari con organo del p. L. Bonvin S. I.

(op. 80). La polifonia del p. Schwarz

sembra un po' pesantuccia; il com-

plesso pero e buono e robusto.

3. Edisioni Coppenrath (Rati-
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sbona). Tra le pubblicazioni dove

1' intento di raggiungere la prati-

cita riesce evidente, notiamo la Mis-

sa in lion. S. Joseph i ad 1 voce

ed organo di M. Dachs (op. 15) ;

la Missa brevis in lion. SS. Vir-

ginum a 4 voci miste di P. H. Thie-

len (op. 166) ; un'altra in honorem

SS. Rosarii B. M. V. pure a 4 voci

misle dello stesso autore (op. 167) ;

la Missa septima a 2 voci pari di

Alois Hohler (op. 17); la Missa i. h.

S. Ambrosii a due voci di P. Gries-

bacher (op. 88) ;
10 Pange lingua

e Tantum ergo a 4-6 voci niiste di

Ferd. Tangl (op. 12). In tutti questi

lavori non ci sono speciali difficolta

d'esecuzione : ma il contenuto musi-

cale e alquanto limitato, cio che ab-

biamo notato anche nelle Litaniae

lawetanae a 4 voci miste ed organo
di J. Pilland (op. 53).

Sempre austeramente ceciliane, ma
un po' piu sviluppate musicalmente,

ci sono sembrate le composizioni se-

guenti: Missa de Requiem a 4 voci

miste ed organo di P. Griesbacher,

(op. 73); Missa in lion. S. Fainiliae

a 4 voci virili di V. Engel, (op. 25) ;

3 Ave Maria a 4 voci miste ed or-

gano di P. H. Thielen (op. 164): Missa

Dominicalis quinta in Jion. St. Jo-

seph a 4 voci virili ed organo di

I. Mitterer (op. 67 b). Inquesto gruppo
di lavori notiamo maggior valore d'ar-

te nella Missa de Requiem del Gries-

bacher, ed una certa scorrevolezza

nella Dominicalis del Mitterer, di cui

abbiamo anche i Cantus in Jiebdo-

mada sancta a 4 voci virili.

Notabili per ben' intesa liberta e per

bellezza d'ispirazione musicale i Fest-

offertorien a 4 voci virili ed organo

(fascicolo V) del Mitterer (op. 137).

La Kurzc nnd leichte Messe ad una

sola voce con organo di Hans von

Berchtal (op. 1 ) e una bellissima pre-

sentazione ed un' ottima promessa

per 1'avvenire. Molto imponente per

maesta e per altezza d' intonazione

spirituale appare il Te Deum a 4

voci miste ed organo, oppure quar-

tetto d' ottoni, od ottoni cd organo,

di V. Goller (op. 50).

Sac. G. PANZ1NI. -- Compendio storico dei Padri della Ghiesa e

del piu insigni scrittori ecclesiastici. Napoli, Artigianelli, 1906,

8, 694 p.

E lodevole in questo libro la pieta

e la buona intenzione, ma purtroppo

ben poco altro ; tanto poco corrisponde

al metodo storico ed ai progress! de-

gli studii sia di critica e di storia in

generale, come di patrologia in parti-

colare. Dopo la vita di N. S. G. C., che

qui forse non entrava, 1'A. parla di

Giuseppe Ebreo e della testimonianza

sua a favore della divinita di Cristo,

senza nulla dire e neppure mostrare

di conoscere le controversie mosse e

gli studii fatti intorno a questo punto.

Appresso, di S. Clemente Romano, ol-

tre a parecchie inesattezze, cita le

due lettere, come fossero di pari au-

torita, mentre la seconda e tutt'altro

che accertata per autentica ; e riporta

una bibliografla Clementina cosi mo-

desta, cosi parca che si ferma al Co-

telier, senz'altra indicazione se non

che 1'edizione e del 1872 in fol., e

tanto basta
; troppo poco veramente !

E allo stesso modo troviamo informa-

zioni assai monche intorno a S. Igna-

zio e alle sette lettere ignaziane ;
in-

torno a S. Dionigi di Corinto, delle cui

differenze dogmatiche non ci da cenno-,

intorno a Dionigi Areopagita, che se-

condo lui venuto di Atene in Roma,
fu proprio inviato nelle Gallic da

S. Pietro ;
intorno a Papia, ad Apol.
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linare, a Potino, a Teofilo, ecc. Nulla

poi degli studi recenti sulle dottrine

di quest! e di altri primi Padri della

Chiesa, come di S. Giustino Martire,

di Tertulliano, d'Ippolito. Basti che

intorno a quest' ultimo egli sembra

ignorare benanco tutto cio che si e

detto e pubblicato da piu di mezzo

secolo in qua : egli fa addirittura d'Ip-

polito un metropolita di Arabia, e ne

da cenni biograflci al tutto insussi-

stenti. Ne gli faremo noi carico di

avere ignorato la bellissima opera del

p. Ademaro d'Ales sopra S. Ippolito

e la sua teologia, o simili studi piu

recenti, ma non possiamo perdonar-

gli di essersi fermato al Baronio,

dando sull'autorita di lui per rac-

conti poco verosimili quelli di Pru-

denzio, senza neppure accennare ad

altre autorita piu valevoli, come alle

R

scoperte recenti, alle conclusion! trat-

tene dal De Rossi, ed alle controversie

sorte modernamente per gli studi di

lui, del Dollinger, del Mommsen, del-

1' Harnack e di altri, che modiflcarono

totalmente le antiche conclusioni e

leggende. Cosi 1'abbaglio di fare Ip-

polito vescovo di Arabia, in cui cadde

anche papa Gelasio (492-496), venne

dall'averlo Eusebio nominate dopo
Berillo di Bostra in Arabia, chiaman-

dolo vescovo, ma senza designarne la

sede. Gli elenchi poi delle opere sone

ben lungi dall'essere esatti, nonche

compiuti. Nulla direino dell'aver egli

trascurato anche le opere recenti piu

note, come quelle dell' Hergenrb'ther,

del Bardenhewer, del Rauschen e simi-

li, benche ultimamente voltafe anche

in italiano. E tanto basti, senza pro-

cedere piu innanzi.

ANSELMINI, vescovo di Nocera Umbra. II giorno della setti-

mana proprio di qualunque data dal 1500 ai 2000. Tabella e ra-

gione di essa. Edizione seconda, accresciuta e migliorata. Foligno,

Artigianelli di S. Carlo.

non a pascolo di vana curiosita, ma per

verificare 1'esattezza di altre date e

circostanze. A questo bisogno degli

studiosi provvede la presente tabella

del reverendissimo Autore, il cui use,

da lui chiaramente i I lustrato nelle spie-

gazioni che I'accompagnano, e quanto

dir si possa sicuro e semplice.

Annunziammo gia la prima edi-

zione di questo accurate lavoro del

Rmo Mons. Anselmini (1905, vol. 1,

p. 763). Chi si occupa ex professo di

studii storici sa bene quanto spesso

gli occorra di determinare in qual

giorno della settimana seguisse un

fatto di cui gia conosce la data, e cio

BACCOLTA di opere riguardanti Bologna nella biblioteca di RAIMONDO

AMBROSINI. fiologna. Garagnani, 1906, 4, VIII-340 p.

cosi naturale, e corredato il volume

con indici cosi chiari e ragguagliati,

che uno si sente in mano un vero

sussidio per istudiare quelle materie,

le quali ti vengono come a dire ain-

mannite ne' 4767 capi che le conten-

gono.

L. GRAZIOLI. -- La cronaca di Goffredo da Bussero (Estr. Archi

vio stor. lombardo XXXIII, 10). Milano, Cogliati, 1906, 8, 36 p.

E un lavoro paziente, accurate que- e mira ad escludere definitivamente

sto del p. Leonida Grazioli d. C. d. G., tutti i dubbii, mossi ancora di recente

1906, vol. 4, fasc. 1354. 31 10 novembre 1906.

Se noi non andiamo errati, il ch.

aw. Ambrosini, colla pubblicazione di

questo catalogo della sua biblioteca,

ha fatto un' opera che riuscira di

grande utile a tutti gli studiosi delle

patrie memorie bolognesi. Ha poi

distribuito le varie parti con metodo
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da I rhino prof. Novati nel suo studio

su Bonvesin della Riva, intorno al-

1'esistenza di una cronaca di Goffredo

da Bussero : della quale cronaca reca

egli con ogni accuratezza il testo, al

termine del suo studio. Benche 1'ar-

goraento non sia di attrattiva gene-

rale, ha certo la sua importanza, e

1'autoie, nel trattarlo, come nel for-,

nirci insieme parecchi cenni intorno

alia vita e alia famiglia del da Bus-

sero e ad altre question! incident!,

da prova di acume e di perizia nel-

1'indaginecritica, di sobrieta nell'espo-

sizione storica. Ge ne rallegriamo col

giovine professore.

Can. G. MINASI. L'abazia normanna in Bagnara calabra alia fine

dell'undecimo secolo. Note storico-critiche. Napoli, Veraldi, 1905,

16*, 104 p. L. 1,50.

. Vi e raccontata la fondazione del-

I'abbazia, e quindi della citta o paese

di Bagnara calabra
;
della quale ab-

bazia il valoroso scrittore ci descrive

poi la vera storia, la trasforraazione

del castellano dopo i tempi feudali,

la ricchezza in beni onde era fornita,

la cessione della dignita abbaziale ai

E quindi ci espone il modo, onde i

regalisti ministri di Carlo III Borbone

col cappellano maggiore regalista se

ne arrogarono la giurisdizione tem-

porale e spirituale, e la specie di

scisma che regno in quel paese fino

alia restaurazione ed al concordato

tra Roma e Napoli del 1818. L'Autore

scrive con vera conoscenza dell'argo-

mento e con veto metodo di storia.

LY. Journal d'ANDRE LY pretre chinois, missionnaire et notaire

apostolique 1746-1763. Texte latin. Introduction par ADRIEN LAU-

NAY de la Societe des Missions-Etrangeres. Paris, Picard, 1906,

8, XXIV-708. Fr. 10.

canonici regolari di S. Giovanni in

Laterano, e poi ai PP. Domenicani.

A

Se ammiriamo un Matteo Ricci,

un Antonio Vagnoni ed altri missio-

narii europei clie riuscirono a ira-

pratichirsi del cinese si da scriverlo

correttamente e non senza eleganza,

dobbiamo uguale tributo d'ammira-

zione a quel figli del celeste impero

che appresero si bene il latino da det-

tare in esso libri di qualche mole.

Un di costoro, che tuttavia crediamo

w<yn ieno grati 'fatto mrmerosi, fu

Andrea Ly, missionario e notaro apo-

Sloh'co in 'Oina nel sec. XVIII, i eni

ricot*di,sottoil titolo Si Biarium, can-

temrti in ottoeentotrentuna ben fltte

pagine di manoscritto, ha dato teste

alle stampe il rev. p. Launay.

Nacque il Ly di genitori cristiani

il 1692 o 1H93 in Tching-kou prefet-

tura dell'.Hon-tchung, provincia del

Eihicato idai sacerdoti dflila

Societa delle Missioni straniere, fu

ordinato prete il 1725 e subito 1'anno

seguente esordi il corso delle sue fa-

tiche apostoliche nella provincia del

Fo-kien sotto la dipendenza dei su-

periori della congregazione che Tave-

va per lunghi anni educato. H Dia-

rium o Giornale. che ora vede la luce

per intero, va senz' interruzioni dal

15 di giugno 1747 al 30 decembre

1763, eccettuata una lacuna di sette

mesi e mezzo, dal 15 sett. 1758 al

30 maggio 1759.

In qnesto non breve periodo di

diciassette anni regietra il Ly, quasi

giorno per giorno, cio che gli era oc-

corso nell'esercizio del suo sacro mi-

nistero in mezzo a varieta di casi

spesso .assai difficili. Ne si liniita a

prendere nota di cio che risguarda

soltanto la sua persona e le o[>ere
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sue in vantaggio dei cristiani datigli

a coltivare ; egli si estende a parlare

dello stato della Ghiesa cattolica nelle

province da lui evangelizzate e delle

relazioni di essa con le varie auto-

rita civili deirimpero; cosicche que-

sto Diarium diviene fonte di prima
mano per la storia delle mission! cat-

toliche nella provincia del Su-tcliuen.

Vi troviamo infatti ragguagli minuti

sopra le persecuzioni mosse contro i

cristiani, e le cause che le eccitarono;

vi leggiamo testualmente, resi in la-

tino gli editti dei vicere e dei manda-

rini; gli interrogatorii dei confessori

della fede con le singole risposte, e il

racconto dei patimenti cui vennero

sottoposti.

A tutta questa gia copiosa messe

aggiungansi le pregevoli notizie sopra

non pochi usi delle comunita cat-

toliche in Cina, specie nella men-

zionata regione del Su-tchuen, e le

memorie intorno la vita di illustri

missionarii, come e per es. la suc-

cinta biografla del vicario apostolico

Giovanni Mullener (pp. 426-448). II

Diarium vuole essere nondimeno usa-

to con critica. A ragione osserva a

questo proposito 1'editore Launay,
che les appreciations generates sont

presque toujours fausses par quelque

cote, que les tableaux d'ensemble sont

eclaires d'une lumiere trop vive, ou

obscurcis d'ombres trop epaisses, me-

me si le peintre n'a voulu rendre que
la realite (p. IV). Questo canone,

va tenuto presente, se mai altrove,

massime in quei luoghi (pp. 505-506;

576) nei quali trattasi della Compa-

gnia di Gesu. La credulita con cui

il Ly ammmette certe profezie, che

1'evento provo se fossero dallo spi-

rito divino, la sicurezza con la quale

spaccia come certe alcune norme dei

gesuiti nella scelta dei candidati, 1'ap-

provazione che da al loro iniquo scac-

ciamento dai dominii del Portogallo

ed altre cose simili possono addursi

quale splendido esempio di quello che

possa, anche in uotnini retti e di co-

scienza, 1' ignoranza del vero stato

delle question! e forse piii ancora che

1' ignoranza, la forza dei pregiudizii

attinti, a grande sventura nella pri-

ma eta della vita.

CH. TERLINDEN, doct. en droit, etc. Guillaume l er roi des Pays-
Bas et 1'Eglise Catholique en Belgique (1814-1830) Tome l r La
lutte entre VEglise et I'Etat. (1814-1820). Bruxelles, Dewit, 1906,

8, XXII-530 p. Fr. 5.

II Belgio e ricco di memorie ed

opere storiche, che raccontano gli av-

venimenti concernenti la grande ri-

voluzione del 1830, la sua separa-

zione dall'Olanda e costituzione defi-

nitiva quale stato indipenxiente sotto

una nuova dinastia. Ma il periodo

anteriore, che corre dalla pace di Pa-

rigi e dal congresso di Vienna, in

cui fu creato il nuovo regno dei Paesi

Bassi, fino al 1830, non ebbe finora

una trattazione storica elaborata sui

doeumenti contemporanei, e condotta

coi criterii e coi metodi che ormai

sono riconosciuti indispensabili, per-

che un'opera di storia sia veramente

accreditata fra gli studiosi.

II ch. autore, gia noto nel campo

degli studii storici per altri suoi la-

vori, ha voluto riempire tale lacuna,

offrendo al proprio paese, nell'occa-

sione in cui si celebrava il 75 an-

niversario della sua indipendenza,

una riarrazione storica del detto pe-

riodo, che fosse possibilmente com-

pleta e perfetta. Accortosi pero che

le forze di un solo non potevano ba-

stare a si vasto lavoro, per la mol-
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tiplicita e diversita degli element!

etnici, politic!, economic] e religiosi,

che dovevano sottoporsi allo studio

dello storiografo ; per le questioni nu-

merose e complesse ch'erano da ven-

tilarsi e per la copia e diversita delle

fonti, a cui conveniva estendere 1'e-

same e la critica piu accurata
;

il

dott. Terlinden riconobbe necessario

di applicare a tale impresa il prin-

cipio della divisione del lavoro e per-

cio si propose di trattare e svolgere

il soggetto unicamente sotto 1'aspetto

religiose, narrando la storia della re-

ligione cattolica nel Belgio durante

il regno di Guglielmo I.

Pregio singolare di questa opera

storica, che le conferisce una auto-

rita indiscutibile, si e ch'essa e tutta

fondata e intessuta di documenti,

tratti da archivii flnora in gran parte

inesplorati. Per un favore affatto spe-

ciale, i cardinal! Rampolla e Merry
del Val vollero aprire all'autore gli

archivii, flno allora chiusi a tutti,

della Segreteria di Stato e della Con-

gregazioni degli affari ecclesiastic!

straordinarii. Inoltre gli archivii del-

1'Arcivescovado di Malines, del Bri-

tish Museum di Londra, della Corle

di appello di Bruxelles, come pure

gli archivii generali del regno, la

collezione di manoscritti alia biblio-

teca reale di Bruxelles, ed altre rac-

colte private di documenti, furono

dall'autore diligentemente esaminate,

afflnche il suo lavoro nen lasciasse

nulla a desiderare in fatto di dili-

genza ed esattezza storica. Ad apprez-

Can. VENANZIO MERONI. La

Erba. Memorie storiche. Vol. II

L'autore ci da una descrizione let-

teraria, civile, religiosa, dei privile-

giati paesi che compongono la Pieve

d' Incino, situata in queH'amenissima

parte della Lombardia detta Brianza.

zare poi degnamente il valore del-

1'opera, odasi quel che ne dice il ch.

autore nella prefazione :

Innanzi tutto, ci affrettiamodi dichiarare

che la nostra non e un'opera di polemica.
In tutte le questioni che ci facciamo ad

esporre, abbiamo avuto costantcmente ri-

corso ai documenti piu sicuri; abbianm la-

sciato parlare i personaggi, schivando quan-
to piu ci era possibile i comment!; abbiamo
riferito le loro trattativc; lettere, discorsi,

note e recrimination!. Non rimanendoci per-
tanto che di ordinare codesti atti divcrsi,

ci siamo limitati a tale modesto ufflcio e

abbiamo posto il lettore in condizione di

poter dare, con cognizione di causa, il suo

verdetto sovrano.

Chiunque avra letto attentamente

il libro, vedra come questa impar-

zialita dell' autore ridonda intiera-

mente a difesa e lode dei cattolici

belgi e della Chiesa, nelle aspre lotte

che dovettero sostenere col governo
di Guglielmo I.

Notiamo inflne che, sebbene questo

primo volume faccia onore all'editore

per la sua chiarezza, nitidezza e cor-

rettezza tipograflca, presenta tuttavia

un difetto, a cui vorremmo si provve-

desse nei volumi ed edizioni seguenti :

il sommario dei singoli capitoli do-

vreblV essere riportato intieramente

all'indice in principio o in fine del

volume, apponendovi ad ogni singolo

paragrafo I'indicazione della pagina;

e, almeno almeno, tale indicazione di

pagina sarebbe da apporsi nel som-

mario che precede ogni singolo capito-

lo. Questo mezzo agevolerebbe grande-

mente 1'uso del libro come opera di

consultazione.

pieve d' Incino o mandamento di

,
Milano, Agnelli, 1905, 16, 228 p.

Questo volumetto e gia il secondo,

uscito dalla facile penna dello scrit-

tore, che come ama e conosce quei

suoi paesi, cosi li descrive genial-

mente.



STORIA - PIE LETTURE 485

Dott. D. SEGHETTI. Frascati nella natura, nella storia, nell'arte.

Frascati. tip. tusculana, 1906, 16, 472 p.

II dottor Seghetti in questo bel

volume esaurisce pienamente il tema

annunziato ;
talche chi vuol conoscere

sotto quei tre rispetti la bella ed

amena cittadina di Frascati, questo

libro e desso. Ed e tale, non solo

pe' forestieri che la vogliono visitare,

ma molto piu pe' tuscolani stessi e

per le famiglie, le quali apprende-
ranno dalle pagine del libro erudito

molti consigli e molte cose, forse igno-

rate, che sarebbero loro utilissime.

La parte, riguardante la storia e le

famose ville principesche che circon-

dano la citta, oltre essere critica-

mente esatta, riesce una guida eccel-

lente pei forestieri. Anche i paesi e

le memorie che piu o meno sono in

contatto con quel territorio sono con-

venientemente illustrati.

H. PARKINSON S. T. D. -- Refectio spiritualis alumno clerico me-

ditanti proposita. Brugis. tip. Beyaert, 1906, 16, 592; 572 p.

Pochi libri spiritual! conosciamo

che sino dai priini giorni del loro

apparire abbiano ricevuto cosi una-

nimi approvazioni ed encomii da giu-

dici competentissimi come questo del

Rmo Parkinson, lodato nel maggio
e giugno di questo anno con amplis-

simi testimonii da ben dieci vescovi

della chiesa inglese. La ragione del

fatto, come rilevarono alcuni di questi

illustri prelati ed ogni intendente pud
osservare da se medesimo, va riposto

incioche l'A.,grazie alia lunga espe-

rienza avuta nella direzione spirituale

del Collegio di S. Maria di Oscott (Bir-

mingham), seppe scegliere gli argo-

menti di che deve essere nutrita 1'ani-

ma del future sacerdote nel tempo de-

gli studii in seminario, e con la bonta

della scelta congiunse quella dell'espo-

sizione adattata mirabilmente al fine.

Con questo metodo nel primo vo-

lume, che tratta della perfezione sa-

cerdotale, della vita di Cristo e della

devozione al suo SSmo Cuore, ci da

i punti di ben quattrocento sedici me-

ditazioni. Nel secondo poi dove di-

stribuisce la materia secondo 1'anno

Can. dott. S. AGOSTINELLI. -

in forma apologetica-morale

rietti G., 1906, 16, 1V-100 p.

La memoria dei nostri cari estinti

e sempre opportuna a destare pen-

liturgico, le feste dei santi e i varii

gradi dell'ordine sacro ne troviamo

trecentosessanta .

Un numero si considerevole di me-

ditazioni racchiuso in due volumi in

16, ciascuno dei quali non arriva alle

seicento pagine mostra senz'altro che

in esse non e da ricercare ampiezza
di svolgimento dei singoli capi, ma
solo sodezza di dottrina ed ordine nel

proporre alia considerazione la mate-

ria in cui esercitarsi al lume di Dio

in quella che i mistici chiamano la

schola affectus.

Appunto in questo speciale carat-

tere dell'opera risiede, come avvisia-

mo, il suo piu bel pregio che le dara

facile adito in molti collegi ecclesia-

stic! . Ne si creda che la Refectio possa

riuscire utile ai soli giovani chierici.

La maggior parte delle meditazioni

sono appropriatissime anche ai sacer-

doti, che vi troveranno una piccola

selva di oggetti da ponderare nell'ora-

zione quotidiana, e da svolgere altresi

in solide esortazioni al clero e ad

ogni genere di fedeli studiosi della

perfezione cristiana.

Novenario di discorsi dei defunti

per i tempi presenti. Torino, Ma-

sieri gravi, salutari
;
e lodevohnente

se ne vale il ch. autore per assor-
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gere alia trattazione di argomenti
svariati non raeno che important!,

di apologetica e di morale, ponia-

mo che alquanto lontano appaia il

nesso in alcuni e in altri tenue lo

svolgimento. Ne forse potevasi al-

trimenti per brevi sermoncini, ove si

discorre di morte e di fine ultimo

dell'uomo, di vita futura, di Provvi-

denza nell'ordine naturale e nel so-

E

prannaturale, di soluzione del pro-

blema sociale, che sarebbe la carita,

di azione cattolica e del suo vero

soldato, che sarebbe il divoto del

Purgatorio ,
e per ultimo, della sor-

gente della vita, cioe della divina

Eucaristia. A questo novenario non

si pud dunque negare merito di va-

rieta e anche novita di argomenti,

come ognun vede.

HAMON d. G. d. G. Miserie umane. Conversazioni familiar!

su alcuni difetti e vizi della famiglia. Trad, del P. M. Alessio

Spedaliere. Portici, Spedaliere, 1906, 16, XVI-350 p. L. 3. Ri-

volgersi al Traduttore in Portici,

Di questo libro cosi scrive 1'Emo del libro, cioe che se non si e buon

Card. Portanova, Arcivescovo di Reg-

gio Calabria nella sua lettera al tra-

duttore Teol. Spedaliere : II P. Hamon
si adopera, con quell'arte che gli e

propria, di mettere sotto 1'occhio del

lettore i disordini prima della vita

intima di famiglia, cosi nelle relazioni

tra i coniugi, come in quelle tra i

genitori e i flgli; e poi quelli della

vita cittadina, sollevando il velo di

cui si vuole coprirli per celarli alia

propria coscienza di uomo e di cri-

stiano. E quelle miserie sfilano 1'una

dopo 1'altra in tutta la loro bruttura;

e il lettore, senza pur avvedersene,

rimane convinto dell' idea dominante

cristiano, non si pud essere buon

coniuge, ne buon genitore, ne buon

Sgliuolo, ne buon professionista, ne

buon industriante, ne buon operaio,

ne buon cittadino.

Noi aggiungiamo del nostro che

il libro, per la verita e vivacita onde vi

sono dipinti i caratteri e le magagne o

miserie umane della moderna cittadi-

nanza, si leggecome unromanzo e, per

1'efficacia delleconseguenzemorali che

spontaneamente derivano da tale let-

tura, istruisce, corregge e migliora

come un trattato di morale. Lo racco-

mandiamo pertanto ad ogni specie di

persone appartenenti alle classi civili.

BOSSUET. De Bethleem au Calvaire, extraits des oeuvres de Bos-

suet par le R. P. BERNARD passioniste, avec illustrations hors

texte. Paris. Bloudet C. ic
, 1906, 12, pag. XVI, 288. Prezzo L. 2,00.

E stata un'ispirazione veramente

degna di un flglio dl San Paolo della

Croce di raccogliere, con tanta sa-

viezza, per il nutrirnento delle anime

eristiane, alcuni di quei document!

di dottrina profonda, di tenera pieta, di

stile ardente, luminoso, sublime, quei

documenti sempre vivi e sempre op-

portuni, con tanta abbondanza sparsi

nelle opere del Bossuet. Non ci fanno

quindi meraviglia gli alti encomii, ed i

ringraziamenti offerti all'iimile pas-

sionista dal cardinale Lecot, e per

due volte anche dal compianto car-

dinale di Autun. II P. Bernard con

questa sua pubblicazione ha vera-

mente reso un servizio di primo
ordine alia vera e soda pieta .

Le illustrazioni hors texte sono

tutte riproduzioni di opere di arte

sacra ben degne di accompagnare I'a-

quila di Meaux nel suo volo sublime.
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Roma, 28 oitdbre - f) novembre 1906.

I.

COSE ROMANE
1. Udienze pontificie. Un autografo del re di Norvegia. 2. La giuria anti-

duellistica costituita in Roma. 3. Morte del conte Adolfo Pianciani.

4. Le pitture della basilica di Santa Maria Antiqua at Foro, in

pericolo.

1. La salute del Santo Padre, alquanto scossa da leggeri attacchi

del solito suo male, fu grazie a Dio presto ristabilita con qualche
cura e riposo che lo obbligo ad interrompere per pochi giorni il se-

guito delle ordinarie occupazioni. II 26 ottobro Sua Santita ammise

in udienza speciale il ministro degli esteri di Germania, barone von

Tschirschky, accompagnato dalla consorte e dal ministro di Prussia

presso la Santa Sede, barone di Rotenhan. coi quali si intrattenne

in affabile colloquio circa mezz'ora. Anzi piu tardi lo stesso Sommo
Pontefice mandava alia baronessa Tschirschky un suo ritratto col se-

guente autografo : Alia diletta figlia Maria do Tschirschky, a tutti

i suoi cari, con raugurio di ogni migliore prosperita impartisce 1'apo-

stolica benedizione .

Un'altra udienza di carattere pubblico che deve qui essere ricor-

data, fu quella data dal Santo Padre due settimane prima al barone

di Wedel-Iarlsberg, il quale era latore di una lettera autografa del re di

Norvegia Haakon VII a Pio X -per testimonio della sua venerazione.

II giovane sovrano aveva gia or fa un anno avuto cura di parteci-

pare al Pontefice la sua elevazione al trono per la voce di mgr Falize,

vicario apostolico della Norvegia, allora di passaggio in Roma. Ma a

quella prima notificazione voile aggiungere il presente atto di ossequ'ib

piu personale. II barone Wedel-Iarlsberg, cameriere di cappa e spadadi
Sua Santita e norvegese, convertitosi dal luteranismo al cattolicismo,

insieme colla consorte, getitildonna danese, per opera del compianto
card. Mermillod. II cattolicismo del resto gode in Norvegia la mas-

sima liberta, anzi la piu rispettosa simpatia. Quelle popolazioni hannov

conservato nell'anima i germi di affetto alia fede che la riforma lore

ha strappato violentemente sotto la tirannia danese: il re Haakon

ossequiando il Pontefice romano sa di interpretare i veri sentimenti

del popolo che gli ha dato la corona.
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Di particolare interesse invece fu un'udienza concessa dal Santo

Padre al coinm. James Hicks noto fabbricante di strumenti meteo-

rologici in Londra, il quale voile offerire al Papa parecchi strumenti

da lui appositaraente lavorati, i quali potessero servire a corredare

piu riccamente 1'osservatorio astronomico del seminario patriarcale

di Venezia. All'udienza intervennero il direttore dello stesso osser-

vatorio, don Emilio Hoenning O'Carrol chiamato a bella posta per
la ricevuta del prezioso dono; i professor! Lapponi e Mannucci

;
e

col commendatore Hicks la figliuola di lui ed il parroco della chiesa

cattedrale di Westminster. II Santo Padre, ringraziando il perito do-

natore, gli regalo una grande medaglia d'oro colla sua effigie.

Gli strumenti meteorologici, tutti rettificati al laboratorio gover-

nativo di fisica, sono : un barometro a mercuric, in custodia di cri-

stallo, diviso per la lettura a un decimo di millimetre : un barometro

registratore con orologio e carte d'iscrizione: un igrometro del Mason

con la tavola del Glaisher, scala di vetro smaltato : un anemometro:

un pluviometro: un registratore della luce solare con carte, per la

durata- della -luce giornaliera: due termometri registratori delle tem-

perature della radiazione solare, uno a globo nero, 1'altro a globo

chiaro, nel vuoto, con apparecchio elettrico : un termometro registra-

tore della minima temperatura sull'erba in involucro ermeticamente

slgillato : un termometro a massima, uno a minima: un termometro

registratore automatico.

2. Abbiamo gia detto altra volta abbastanza diffusamente dell'attiva

propaganda che da qualche tempo si va suscitando contro il duello

e della lega istituita a tal fine. Seguendo I'esempio dato da altre na-

zioni, anche 1' Italia in parecchie sue regioni gia aveva visto costi-

tuirsi le speciali giurie per risolvere le cosiddette question! d'onore

fra privati, escludendo in ogni caso il ricorso all'uso delle armi. Se-

condo gli statuti, chiunque, socio della lega o no, sia impigliato in

una vertenza relativa all'onore puo deferirne la soluzione al giuri :

e per cio fare elegge uno o due de' giurati ai quali fa conoscere il

suo divisamento, e nello stesso tempo invita la parte avversa a sce-

glierne altrettanti entro tre giorni. I giurati cosi designati dalle due

parti ne eleggono un altro e nominano fra loro un presidente. Se gli

avversari rifiutano o si astengono, la parte promotrice, trascorsi i

tre giorni, puo raddoppiare il numero dei giurati prescelti : questi si

associeranno un altro, e procederanno all' elezione del presidente,

eomc si e detto. Quando a parere della giuria cosi costituita si rico-

nosce che la vertenza e tale da dar luogo a un giudizio, invitate in

egni caso le parti, udite quelle che avranno risposto all'invito, e

seguite le ulteriori norme di procedura richieste per essere piena-

mente informati, i giurati provvedono alia conciliazione se e possi-
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bile : in caso negative essi pronunciano il verdetto col quale deter-

minano chi abbia ragione e in qual misura, e stabiliscono se alcuna

delle parti debba alle altre delle scuse od altra riparazione. II pro-
cedimento e segreto. II verdetto e consegnato alle parti con facolta

a qualsiasi fra loro di renderlo pubblico.

La prima giuria di questa forma fu fondata a Parigi nel 1903

sotto la presidenza deH'ammiraglio de Cuverville : ma il loro piu no-

tevole sviluppo si vede in Austria e specialmente nella Polonia au-

striaca, dove alia giuria di Cracovia e sottoposto il maggior numero

di question! d'onore tra i membri di quell'aristocrazia la quale,

perduta coll'indipendenza nazionale la sua antica poteuza, aveva con-

servato nella tradizione del duello quasi un resto delle gelosie che

la perdettero. Non solo (osserva giustamente il march. Crispolti) si

e cola riconosciuto che il metodo delle giurie, protegge il segreto

dei conflitti delicati ben. meglio che il duello, che invece li scopre e

li propala: non solo si e riconosciuto dovere ragionevolmente due

gentiluomini desiderar piuttosto di sapere e far sapere chi di loro

ha ragione, che non sopprimere ogni giudizio delle loro azioni per

sostituirvi un brutale e cieco uso delle armi : ma si e verificato al-

tresi che il verdelto dei giurati, quatitunque in apparenza spoglio di

sanzione, ottiene sicura obbedienza dalla parte condannata perche sor-

retto dalla potenza della pubblica opinione la quale, se traviata puo
sbizzarrirsi a pretendere duelli, quando e indirizzata da personaggi ri-

conosciuti autorevoli in materia d'onore, imparziali, e forniti dei mezzi

necessari per risolvere un litigio, preferisce appoggiare il loro giu-

dicato al barbaro gusto di vedere i litiganti rompersi il muso a qua-

lunque costo e senza certezza che 1'esito risponda a giustizia. Or non

ha molto tempo, la giuria polacca condannava un giovane, che aveva

dato noie ad una famiglia, ad allontatiarsi per qualche anno dalla

Polonia: e benche non egli avesse sottoposta la causa ai giurati, ma
solo 1'avversario, e si potesse quindi credere libero di adempirne o

no le prescrizioni, il verdelto della giuria fu cosi caldamente appog-

giato dal pubblico sentimento che il giovane ebbe per la migliore di

non resistere e parti re.

Una giuria di tale natura venne costituita nello scorso settembre

anche in Ronia nei giorni appunto in cui correvano su pei fogli le

descrizioni di un duello chiassoso, fra un redattore del Giornale d'lta-

lia e uno degli imbrattacarte delVAvanti, a proposito d'una oscena

ingiuria alia regina Margherita. I membri che la compongono sono :

il gen. Giacomo Sani, gia sottosegretario del ministero della guerra:

Ton. Pais-Serra, colonnello a riposo : il march. B. Pandolfi, colon-

nello a riposo: il sen. G. Falconieri di Carpegna; il sen. Morandi

professore: il comm. Piperno, professore: il conte Paolo di Campello :
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il prof. G. Cora: il prof. De Sanctis : il march. G. Sacchetti : il conte

Manassei, senatore: 1'avv. Lupacchiotti, presidents del Consiglio del-

1'Ordine: il conte Gnoli, professore: 1'on. Chimienti, professore.

3. A Spoleto, in una sua villa presso la cilia, il 4 ottobre moriva

improvvisaraente il conte Adolfo Pianciani, ottuagenario, ultimo su-

perstite di una antica e ricca famiglia umbra imparentata coll'aristo-

crazia romana e stabilitasi nel secolo scorso a Roma dove ebbe elevati

uffici dal Governo papale. II defunto, nobile carattere di gentiluomo
cristiano e di soldato, dopo di ave're servito la Santa Sede nell'ar-

tiglieria, era passato nel corpo delle Guardie Nobili donde usci dopo
trentun anni di servizio col grado di generate, succedendo in tal

grado al general Kanzler, e da Leone XIII ebbe 1'onore di essere no-

minato rappresentante del disciolto esercito pontiflcio . La sua fe-

delta al Pontefice spiccava viemaggiormente messa a riscontro della

defezione di altri membri della sua stessa famiglia di cui il primogenito
ardente settario e seguace del Garibaldi, fu due volte sindaco della

terza Roma . II conte Adolfo, portato dai voti dell' Unione Romana,

per lunghi anni appartenne anch'esso al Consiglio comunale, sempre

esatto, come nel resto della sua vita, ai doveri che la carica gli im-

poneva e quantunque assai noto per la sua intransigenza e per la

sua qualita di rappresentante dell'esercito pontiflcio sempre ri-

spettato anche dagli avversarii. Colla intransigenza dei principii univa

una indefessa operosita per il bene, non curando gl'interessi propri

per quelli della Chiesa e del Papato. Non v'era opera cattolica a cui

non avesse dato il suo nome. Era membro della Federazione piana:

presidente dell' associazione La Fedelt-a: dell' Opera pia contro la

profanazione dei di festivi e della Societa per gli interessi cattolici

come era stato gia a capo della Commissione preposta al giornale

La Voce delta Verita. I Papi lo avevano onorato colla commenda e

poi colla Gran Croce di San Gregorio Magno, colla croce di cavaliere

dell'Ordine di Cristo, colla croce Fidei et virtuti, colla medaglia con-

cessa da Leone XIII al Corpo delle Guardie nobili in occasione del

centenario del Corpo stesso.

II gentiluomo ed il soldato avra il rimpianto degli uomini di fede

e di onore: con lui sparisce uno dei superstiti piii noti della Roma

papale.

Poiche siamo in tema di necrologia ci sia permesso aggiungere

qui un cenno di un'altra vita spentasi in serena vecchiaia, sul prin-

cipio ancora dell'ottobre. Adelaide Ristori, diventata poi marchesa

Capranica del Grillo, era nata a Cividale del Friuli nel 1821, ed aveva

succhiato J'arte col sangue, poiche genitori e parenti di lei guada-

gnavano la vita recilando sulle scene d' Italia.

Applicata anch'essa, ancor giovinetta, alia stessa arte con mara-
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viglioso dono naturale comincio presto a primeggiare nei capolavori

goldoniani per passare piu tardi alia Francesco, del Pellico recitata

in Parigi, alia Medea del Legouve che la Rachel, allora regina della

scena, non aveva ardito accettare. Dall' Italia e dalla Francia passd
ai trionfi d' Inghilterra e di America recitando pure in inglese la

parte di lady Macbeth della tragedia di Shakespeare e quella di Eli-

sabetta nella Maria Stuarda dello Schiller.

Un onesto romanzo d'araore la uni in matrimonio col marchese

Capranica nel 1847: unione contrastata priraa dai parenti poi accet-

tata per i consigli del card. Pacca e per opera della marchesa madre

che conobbe le alte qualita di animo della giovane artista, e fu uno

dei rari casi in cui la fortuna trovasse sotto quelle spoglie le virtu

di una vera gentildonna. A sessant'anni si ritrasse dalle scene accolta

con orgoglio da quella societa roraana che quarant'anni prima 1'aveva

voluta respingere come un'intrusa. A ottantaquattro anni una morte

cristiana viene a chiudere una vita onorata dal rispetto e dalla co-

mune simpatia.

4. L'amatore delle antichita cristiane, presente in Roma negli anni

1900 e 1901, ricordera la grande impressione che in tutti produsse
la scoperta fatta allora della chiesa di Santa Maria Antiqua al Foro

romano, da lunghi secoli sepolta sotto la chiesa di S. Maria Libe-

ratrice. Fuinmo allora riportati all' incipiente medioevo ;
avemmo

innanzi uno specchio del suo culto religioso, quando in quella chiesa,

la piii antica di Roma, anzi dell' intero occidente dedicata alia Ver-

gine, venivano I'un dopo 1'altro alia luce gli antichi affreschi delle

pareti, meravigliosamente conservati. La Civilta Cattolica in quel

tempo si occupo ampiamente della scoperta, anzi ebbe larga parte

agli studi, che condussero poi alia scoperta della chiesa ed alia

determinazione del suo nome. Ma quanto fu grande la gioia di allora

per la scoperta, tanto e oggi piu profondo il dispiacere di dover

riconoscere che i preziosi affreschi si vanno a poco a poco scolo-

rando e che tra non molto scompariranno del tutto. Da molte parti

se ne fanno i piu vivi lamenti. Alcune imagini quasi quasi non si

riconoscono piii ;
in altre non piu si distinguono i ragguagli parti-

colari, mentre sono essi 1'elemento piu importante per le contro-

versie intorno all'antichita dell'affresco ed all'oggetto rappresentato ;

tutte poi hanno sofferto quanto alle proprieta caratteristiche dei

colori. E una vera fortuna che il Governo abbia per lo meno fatte

eseguire grandi fotografle e di alcuni quadri piii importanti abbia

inoltre procurata per tempo una riproduzione a colori. Finora perd

nulla fu pubblicato, perche le persone a cid officialmente destinate

dovettero attendere ad altre pubblicazioni, ed in ispecie dovettero

occuparsi di altri lavori sul Foro romano. Frattanto siccome il Go-
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verno, come e consueto di fare, riservo a se la pubblicazione dei-

1'intera scoperta, cosi se n'ebbe in conseguenza che anche lo studio

private sopra la chiesa singolare e sopra le sue antichita d'arte

rimase sotto piu rispetti impedito. Pochi assai poterono penetrare
addentro nel santuario di quei tesori, come fu dato di fare al bene-

merito mons. Giuseppe Wilpert ed al pittore ed archeologo russo,

Vladimiro von Griineiseu.

Si chiede ora, se la Diresione generate di Antichith e Belle Arti,

affidata da poco alle mani di persona da tutti conosciuta per dotta

e competentissima, non possa forse fare qualche passo energico,

affine di salvare i dipinti, per quanto altneno torni ancora possibile;

perocche, 1'esperienza ha gia dimostrato chiaramente che siraili pit-

ture, adoperando i debit! mezzi, si possono saivare dalla rovina an-

cora per lungo tempo. Si e gia coperta la chiesa intera con un tetto ;

anche i quadri sono stati in parte coperti con delle stuoie. Questo

tutto, che si deve, come crediamo, alle deliberazioni prese nelle con-

suite da persone competent}, non basta. II presidente delle consulte

sig. Comm. Boni, che ben conosce la straordinaria importanza del

monumento, non pote forse fare quel che avrebbe voluto. I mezzi

veramente efficaci all' intento, sarebbero anzitutto di chiudere 1'intera

chiesa con pareti e porte, a fine di proteggerla contro 1'influsso della

temperatura sempre tanto variabile a Roma. Inoltre si dovrebbero

difendere gli affreschi piu preziosi per mezzo di una lastra di vetro.

Questi due spedienti ebbero altrove in Italia ottimo effetto e furono

adoperati perfino da persone private, quando trattavasi di proteggere

conservare affreschi antichi. Non fa bisogno di menzionare Pompei,
dove per giunta le pareti interamente asciutte sulle quali stanno gli

Affreschi, offrono una certa guarentigia per la loro durata. Ma anche

in Roma, per esempio nella chiesa di S. Saba sull'Aventino gli an-

tichi affreschi di recente scoperti e che in certo modo possono gareg-

giare con quelli di S. Maria Antiqua, si sono conservati in maniera

eccellente nell'interno chiuso dell'edificio; essi sono protetti da lastre

di vetro e presentano quasi la medesima freschezza di colorito che

avevano al momento della loro scoperta. In questo sistema le lastre

di vetro si sogliono lasciare distanti di due centimetri dalla super-

ficie dei quadri, a fine di non impedire 1'evaporazione.

E evidente che negli scorsi anni non si poteva prevedere a quale

rovina sarebbero andati incontro gli affreschi di S. Maria Antiqua

per ragione dell'aria e delle intemperie, trovandosi essi proprio in

un punto del Foro molto umido e non soleggiato. I grandi e sempre
incalzanti lavori di ricerca nel Foro furono la ragione che si trascu-

rassero alquanto i mezzi di protezione, piu che mai necessarii pro-

prio in quel posto dell'antica chiesa scoperta. Ma almeno si provveda
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ora ed al piu presto possibile, cominciando dalla cappella laterale a

sinistra, dove sta 1' imagine di S. Maria Antiqua col bambino sul

trono e dove appaiono le figure del Papa Zaccaria e di Teodoto,

dispensatore della diaconia, circondato da parecchie altre scene di

santi. Se non i decennii, certo i secoli distmggeranno inesorabil-

mente tutte le pitture dei tempi antichi, anche delle catacombe;

ma almeno i poster! sappiano, che abbiamo fatto quanto era in-

nostro potere, per assicurare lunga' vita alle opere trasmesseci dal-

1'antichita.

II.

COSE ITALIANS

\. Prepotenze socialiste ad Alessandria ed altrove. II crociftsso soppresso r

protesta delV Ordine. 2. Una Santa carapagna contro le offese alia

religione ed al pudore dell'Asino e compagni. 3. Statistica carceraria

1. Per mettere in esecuzione il voto del recente congresso socia.li-

sta di accentuare la propaganda anticlericale le prepotenze dei

compagni vanno diventando ogni giorno piu audaci e sacrileghe.

Abbiamo gia avuto occasione di toccare qualche cosa della idiotag-

gine irreligiosa dei socialisti che spadroneggiano in Alessandria. Ma

quegli energumeni non si danno pace finche non hanno spento il

sole e ogni giorno muovon guerra a qualche cosa di sacro. leri era

la cacciata delle suore, la laicizzazione dell'ospedale, la soppressione

del crocifisso dalle corsie dei malati, oggi si fa un passo di piii e

1' assessore della Pubblica Istruzione, quel famigerato Belloni rap-

presentante dei compagni alessandrini al congresso di Roma, mando

intorno un ordine perentorio di strappare da tutte le pareti delle

scuole della citta e sobborghi i crocifissi : el' ordine fu eseguito

immediatamente.

Non ci fa meraviglia la tirannide rabbiosa di questi satanelli in

sessantaquattresimo : cosi provano essi che il socialismo e liberta

e che il socialismo e un partito esclusivamente economico e non

si occupa di religione ! Ma finalmente non tutti ad Alessandria

sono pecore che si lasciano servilmente bistrattare e piegare il collo

sotto il piede di farabutti che si sbizzarriscono a calpestare i loro

diritti. Finalmente non basta che un capriccio passi per la testa di

un assessore socialista perche gli sia lecito insultare alia religione

di un popolo. Con ogni ragione quindi e col favore di tutti gli onesti

1'ottimo giornale 1' Ordine di Alessandria ha levato ancora una volta

e piu forte la voce della resistenza e ha fatto sentire la protesta

contro la iniqua ordinazione. Abbiamo una legge scolastica in

Italia, egli scrive : abbiamo un regolamento : legge e regolamento
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che sono in vigore e devono essere osservati. La legge e il regola-

mento prescrivono 1'insegnamento religioso : it Ministro della pub-

blica istruzione interpellate al riguardo dallo stesso socialismo ales-

sandrino risponde che 1' insegnamento religioso e obbligatorio per-

che la legge vige e il regolamento ne e 1'interpretazione autentica.

Ma il socialismo si infischia della legge, calpesta il regolamento, se

la ride del response ministerial!'. -- Abbiamo un regolamento sco-

lastico il quale all'art. 80 stabilisce :

I Comuni debbono provvedere a loro spese il locale, i mobili

ed il materialo didattico in conformita dell' allegato D . E I' alle-

gato D cosi prescrive per 1'arredamento delle scuole :

Oggetti e mobili occorrenti in ogni aula scolastica : Imagine
del Crocefisso. Ritratto del re

,
ecc. Vi devono dunque essere in

ogni aula scolastica tutti questi oggelti che il regolamento prescrive,

ne vi e autorita locale del Comune che possa esimersi dall' osser

vanza di queste prescrizioni legali e regolamentari, se non si vuol

dire che 1'anarchia si e imposta alia legge...

Lo stesso regolamento prescrive 1' imagine del Crocen'sso come

prescrive {'imagine del sovrano. Domani colla stessa tirannia, colla

medesima sfrontatezza la Giunta alessandrina e 1'assessore Belloni

potranno decrelare che venga strappato dalle aule scolastiche il ri-

tratto del re... Noi domandiamo nel nome della legge che i croci-

fissi vengano ricollocati a loro posto. Noi ne abbiamo diritto .

E non contento di questa giusta e vigorosa protesta, perche essa

non fosse ignorata da chi forse aveva interesse a lasciarla cadere

senza effetto, lo stesso giornale stese in carta bollata la formale

tlenuncia del fatto illegale alle competenti autorita in questo tenore :

All'illmo signor Provveditore agli studii.

Sono quindici giorni che 1'assessore della pubblica istruzione di

questo Comune deliberava che fossero tolti dalle aule scolastiche

tutti i crocifissi. La deliberazione illegale veniva tosto eseguita e

presentemente in tutte le scuole elementari della citta e dei sobbor-

ghi non figura piu 1' imagine di Gesu Cristo Redentore. L' Ordine,

dopo avere pubblicamente protestato si reca a dovere di denunziare

foruialmente alia S. V. Tllma il fatto arbilrario, provocante ed ille-

gale, chiedendo che il disposto dell'art. 86 del vigente regolamento

venga osservato col ricollocare i crociflssi in quelle aule scolastiche

dalle quali furono, con flagrante ed intollerante violazione delle di-

sposizioni regolamentari, strappati. Nell' invocare 1' autorita della

S. V. Illma r Ordine nutre ferma speranza che quanto prima ritor-

nera 1'imagine di Gesu Cristo dinanzi allo sguardo degli alunni cosi

bisognosi di fissarsi nel piu allo e piu puro ideale di morale e ci-

vile educazione.
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Fidente uella ragione del diritto e nell'opera di quell' autorita

che e posta a tutela e garanzia delFosservanza della legge, coi sensi

della piu distinta stima ha 1'onore, ecc.

Alessandria 27. 10. 1906.

Speriamo nella giustizja e nella legalita del nostro paese. In ogui

caso va data la jiu ampia lode a coloro che in mezzo all'indolenza

dei piu sanno prendere la coraggiosa difesa del diritto, specialmente

quando questo diritto e quello stesso di Cristo.

Di questa coraggiosa difesa si vanno moltiplicando ogni giorno

le occasion!, perche ogni giorno vanno moltiplicando gli sforzi e gli

assalti spesso brutali di tutta quell'accnzzaglia anticristiana cho si

intruppa sotto la bandiera massonica, socialista, anarchica, repub-
blicana

;
ne il caso di Alessandria e isolato. Nei giornali di qualche

tempo prima erasi pur narrato come a Monticelli d'Ongina in pro-

vincia di Cremona altro centro di quei forsennati, la Giunta comu-

nale socialista aveva di soppiatlo fatto scomparire i crocifissi dalle

scuole e gettatili alia rinfusa in una vasca da bagno, donde il po-

polo indegnato li trasse con riverenza mettendo a mal partito i vil-

laui iusultatori della sua fede. Poco piu tardi a Bosco Mesola in

quel di Ferrara uella festa del Rosario la solenne processione era

preceduta da im maestoso crocifisso portato, come suole, da uu con

fratello. Contro
(<
uella divina Imagine furono lanciati sassi da alcuni,

mentre da altri coscienti colla solita burbanza da beceri malcreati

si prendeva il facile spasso di disturbare 1'ordine della processione
'

traversandone le file col cappello in testa e sghignazzando della sas-

saiuola. Quando poi rientrata la processione. la chiesa gremita di

gente, si stava chiudendo la sacra funzione tre altri sassi furonu

scagliati da un di quei miserabili mentecatti contro 1'ostensorio e

il crocifisso con evidente pericolo degli astanti. Dio usera certo della

sua misericord'a, che e infinita, verso questi disgraziati che la nativa

ignoranza hanno raddoppiata col cretinismo settario.

2. Ma per una dannosa indolenza verso i pazzi non e da lasciar senza

dovuta difesa la gente onesta e sennata. Ai pazzi e dovuto il manicomio.

Cbi vuol viv^re tra onesti cittadini, rispetti i diritti altrui almeno nei

limitieheessi sono tutelati dalla legge. Selaplebagliadi che si compone
il grosso delle bande anticlerical i, va compatita perche rozza ed

impulsiva, tan to piu devono essere incolpati coloro che a ragion v-
duta ne aizzauo le cieeJae passion i e ne sfruUano Fignoranza per i

loro fiui irreligiosi e disonesU, valendosi della stampa per eccitare

Fodio ed il disprezzo, o almeoo coprir di ridicolo colle loro calunnie,

co,i lazai, colle iugiurie, colle iuvenzioni pi.ii *pudorate, persone ed

i&tituxioiui le quali, per chi ha ancora il buon sense, meritano il piu

sincero rispeXbo (lelFajjitno^ pej chi fa seuza auche del buon seoso,
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impongono almeno quei riguardi che si esigono dal consorzio civile.

A mettere un po' di freno a tal genia, vediamo scuotersi final-

mente la pubblica opinions, quella degli onesti intendiamo, a cui da

fastidio di stomaco il puzzo di certe fogne. Nella stampa cattolica T

cominciando dall' autorevole Osservatore Romano, si e aperta una

Santa campagna specialmente contro il piii lurido ed osceno rap-

presentante della pornografla e dell'empieta. L'Asino (ci perdonino
i leltori) proibito gia dall'autorita ecclesiastica in Roma ed altrove T

per la colposa trascuraggine di cbi dovrebbe tutelare la religione

e la pubblica moralita, continua a bestemmiare insozzando da par
suo quanto v' ha di puro e sopratulto di sacro, senza risparmiare

la persona del Ponteflce, per cui protezione 1'Italia si e data il lusso

di un'apposita legge. Che trovi lettori non e maraviglia, finche al

mondo vi siano de' goffi che bevono grosso o de' ciacchi che araano

il brago. Ma tocca a chi ha cuore di metter riparo sicche non pre-

cipitino gli incauti e non si affoghino senza saperlo. E dunque opera
di probi cittadini nonche di cristiani quella intrapresa dal coraitato

di agitazione per ottenere che 1'autorita giudiziaria intervenga obbli-

gando con 1'applicazione della legge che cessi lo scandalo continue

dell'immondo foglio settimanale . E la legge in uno dei suoi arti-

coli dice :

Le offese, le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro

la persona del Ponteflce con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati

nell'art. 1 della legge sulla stampa sono punite ecc. I detti reati

sono di azione pubblica e di competenza delle Assise . E un'altra

legge in altro articolo :

Chiunque offende il pudore con scritture, disegni o altri og-

getti osceni sotto qualunque forma distribuiti od esposti al pub-
blico od offerti in vendita, e punito con la reclusione sino a sei mesi

e con la multa da lire 50 a 1000. Se il fatto sia commesso a fine

di lucro la reclusione e da tre mesi a un anno e la muita da lire 100

a 2000 . Se chi deve applicare la legge finge di non vedere o non

udire, ogni padre, ogni madre di famiglia, ha il diritto e il dovere

di insorgere contro il pubblico attentato alia salvezza dei loro cari.

La pubblica tolleranza e la cooperazione a un delitto: e se una citta

civile si stimerebbe disonorata dall'incuria di sbarattare le sue vie

dalle quotidiane immondezze, dovrebbe essere suprema vergogna di

ognuno il lasciarla allagare dalla pornografia e dal disprezzo d'ogni

religione che vi sparga un branco d'Asini e suoi compagni.
Ma perche certi animali non si domano che col bastone, crediamo

assai opportuni i consigli dati nello stesso Osservatore Romano del

sabato 3 e mercoledi 7 novembre, della costituzione, cioe, di un co-

mitato di avvocati a difesa della sacra persona del Papa e delle per-
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sonc religiose cosi spesso e impunemente calunniate e ingiuriate.

promovendo azione e costituendosi parte civile ogni qualvolta il caso

lo richieda, dopo aver diligentemente compiuta una sobria inchie-

sla stil fatto propalato dalla consorteria. In ogni numero di quel

sudicio foglio sono venti o trenla i sacerdoti cosi vilipesi : eb-

bene, ognuno di essi insorga, dia querela per diffamazione ed in-

giurie, non degni neppure della facolta di prova quegli immondi

scrittori e vedranno se i giudici non accorderanno ai vilipesi la sod-

disfazione dovuta . Dopo una mezza dozzina di colpi vorra essere

bene eroico quel ciuco che non faccia un po' di senno e 1' eroismo

non suole essere la prerogativa di quelle bestie.

A buon conto non mancano qua e la di tali esempi. Eccone uno

recente. 11 vescovo di Fano ed il suo clero erano stati trattati colla

solita gentilezza tutta propria degli evoluti educatori del proleta-

riate nel giornale locale anarchico In marcia. Appellarono alia Giu-

stizia, e il tribunale, ritenuta la diffamazione e le ingiurie ed am-

messa la responsabilita civile anche del tipografo, condanno: Enrico

Travaglini, direttore del foglio, a mesi 23 e giorrii 15 di reclusione,

compresi sei mesi di arresto sussidiario in caso d' insolvenza per i

danni e le spese : piu 1500 lire di multa: Sallustio Biagioli, gerente, a

6 mesi di reclusione, compresi tre raesi di arresto sussidiario come

sopra: Nazzareno Bonifazi tipografo, civilmente responsabile in solido

per i danni, a mesi 6 di arresto sussidiario in caso di insolvenza:

tutti insieme poi condannati a lire 800 di provvieionale in acconto

delle spese e dei danni alia parte civile, ed il resto da liquidarsi iu

separata sede di giudizio : condannati poi alia pubblicazione della

sentenza a spese solidali nei giornali La Tribuna di Roma, 1' Av-

venire d' Italia di Bologna, e YAvanti di Roma; ed infine alle spese

del processo anche verso 1'erario ed alia tassa di sentenza.

Crediamo che i valentuomini dell'Jw marcia andranno a rilento

per un bel pezzo a toccare il vescovo ed il clero di Fano !

3. Dalla statistica teste pubblicata del movimento carcerario nel

1903 (le statistiche italiane sono sempre in vergognoso ritardo), rica-

viamo i ragguagli piu degni di osservazione in una materia che ri-

chiede ancora tanti studii e preaenta tanti problemi al sociologo ed allo

statista. Sopra oltre duecentotrentamila disgraziati che entrarono

nei varii istituti di pena del regno italiano in quell'anno, e vera-

mente tormentoso il sapere che per un buon terzo essi erano mino-

renni dai sedici ai vent'anni: per lo piu giovanetti corrotti, privi di

senso di morale, perduti perche e loro mancata una buona educa-

zione ; spesso sono anche analfabeti o semi-analfabeti. Quanto a pro-

venienza di nascita o di dimora si ha in media che per ogni mille

abitanti il Lazio e le Puglie danno 14 carcerati, la Sardegna 13, la

1906, vol. 4, fasc. 1354. 32 10 novembre 1906.
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Basilicata, la Campania, la Calabria 12, gli Abruzzi e il Mclise 11, la

Sicilia 10, la Liguria 8, I'Umbria, la Toscana, le Marche 6, I'EmiliaS,

il Veneto e la lombardia 4; le quali cifre confermano la intima re-

lazione tra la criminalita e la mancanza di educazione e di coltura

nelle region! della penisola. Quanto alia distribuzione nei varii isti-

tuti carcerari, dalla statistica sappiamo che vi sono in Italia carceri

mandamentali, e carceri giudiziarie. Queste sono centosettantotto tra

carceri giudiziarie centrali, circondarialj e. succursali, che si vanno

rinnovando e aumentando serapre piu, ma non abbastanza ai bisogni

che crescono purtroppo assai piu rapidamente. In esse carceri alia

fine del 1903 erano rinchiusi 22.408 uomini e solo 1823 donne; cifre

lievemente minori di quelle dell'anno precedente. Le carceri manda-

mentali sono prigioni minori affidate ancora ai Comuni, nonostante

le disposizioni della legge sulla riforma penitenziaria del 1887. Vi pas-

sano in media cencinquantamila uomini e novantaseimila donne, ma

poiche vi stanuo ordinariamente pochi giorni o poche settimane la

popolazione giornaliera delle carceri mandaraentali in tutta Italia

puo supputarsi in poco piii di seimila uomini e ottocento donne.

i Tra le carceri giudiziarie centrali circondariali e succursali, e le

carceri maudamentali, i detenuti in attesa di giudizio o di destina-

zione a luogo di pena, sul finire del 1903, erano 28.554 uomini e

2665 donne. Ma durante 1'anno assai piu erano passati e ripassati

per i ferrati cancelli con soste piii o meno lunghe: in tutto 351.194 uo-

miai e 49.254 donne, cosi distribuiti :

3*9.190 rilasciati o prosciolti 175.341 fine di pena, pagamento
di multa, ecc.

45.133 in liberta provvisoria 61.224 trasferiti in altro ospizio

1.165 graziati 77.970 transitati

17 liberati sotto condizione 61 evasi e 347 morti.

II rapporto tra maschi e femmine si mantiene costante di uove

femmine contro mille maschi.

Degli evasi il maggior numero fuggi dalle carceri mandameutali

ove spesso 1'u.nicQ carceriere deve, per vivere, fare anche altro me-

^tiere: dalle carceri giudiziarie non si sottrassero che 9 uomini. Tra

i morti sono da con tare sedici suicidi per lo piii tra i coudaunati

alia segrega-zione cellulare. I malati rappresentano dal 3 al 4 per

cento dei careerati: e.dj essi circa la meta, sono assaliti da pazzia.

Nel 1903 i casi furono 410 di uomini e 22 di donne. Notevole pure
ela proportione d^i turbecolosi che nellp stesso anno erano 217 uomini

e 9 donne. L'etisia infierisce sopratutto nelle carceri dell'Umbria,

della Sicilia e della Sardegna, laddove i casi di pazzia predominano

^el I<azjor ReiLl'Eoiilia, .nel\a, Sicilia, nel Veneto.
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Pochi detenuti hanno 1'utile diversione del lavoro
; appena dieei

su cento sono adoperati ad un mestiere per conto di qualehe impresa
o dell'amministrazione e la media mercede non e che di 0,40, di cui

una piccola parte il disgraziato pud spendere a migliorare il suo

vitto. II fluttuare continue della popola/.ione carceraria e le eeigenze
della giustizia penale che impone separazione, restrizioni e vigilanza

speciale, impedisce di estendere il benefizio del lavoro a maggior
numero di carcerati.

TIL

COSE S1RANIERE

(Notizie Generali). 1. SPAGNA. II disegno di legge sulle associa/ioni alia

Camera. 2. BRASILE. Onori al Nunzio pontiflcio. 3. STATI UNITI.

Malumori tra i giapponesi e gli americani.

1. (SPAGNA). II nuovo disegno di legge sulle associazioni presen-
tato alia Camera nelle sue disposizioni che toccatio le congregazioni

religiose fa eccezione in favore dei missionari francescani e di quelli

deH'immacolato Cuore di Maria per le mission! del Marocco, di Terra

Santa e delle possession} spagnuole in Africa, oltre i religiosi laz-

zaristi e gli oratoriani. Per le congregazioni femminili sono pure

eccettuate le Figlie della Carita, le snore della Concezione per le

possessions africane, e tutte le religiose gia comprese nelFart. 30

del concordato del 1851. E quindi abrogata la legge del 1887: sara

pubblicato dentro tre mesi un regolamento per la nuova legge.

La posizione del Gabinetto che pareva dubbia fu consolidata dal-

1'appoggio che gli diedero i gruppi repubblicano e rivoluzionario che

si erano da un anno astenuti dal partecipare alia Camera, e vorreb-

bero spingere il Governo liberale a rompere guerra piu aperta alia

Chiesa e forzarlo a cedere alle influenze settarie.

2. (BRASILE). II 12 ottobre giorno in cui ricorre 1'annlversario

della scoperta deH'Araerica, ebbe luogo a Rio laneiro una grande

festa di riconoscejiza al Sommo Pontefrce per la creazione del primo

cardinale brasiliano, Nelia cattedrale ven.e cantato il Te Deum con

Bolenne pompa, vi asssitevano il cardinale arciviBiecovo, gli arci-

ve&eovi di Mariaena e del Para, i vescovi di Petropolis, di Porto

Alegre, e di Spirito Santo, ed i rappresentanti dell'areivescovo pri-

mate di Bahia e di tutti gli al.tri vescovi del BrasiLe.. Alia cerimonia

erano present! il presidente della repubblica ed il ininistro degli affiari

esteri, con immensa folia. Nello stesso giorno parecchie deputazioni

del elero e del popolo si recarono al monastero di san Benedetto

per onorare il Nunzio apostolico e consegnargli ricchi ed artistic!

doni offerti dai cattolici brasiliani al Santo Padre. La sera alia t#-,
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vola del Nunzio erano riuniti il nuovo cardinale Arcoverde, il mi-

nistro degli affari esteri, un rappresentante del presidents della re-

pubblica, i vescovi che erano intervenuti alia solennita, il generate

Hermes da Fonseca, parecchi diplomatici e religiosi. II barone di

Rio Branco, ministro degli affari esteri, rispondendo al brindisi del

Nunzio in onore del presidente della repubblica, mando un riverente

saluto al Ponteflce. II giorno appresso lo stesso ministro diede un

ricevimeuto di congedo al Nunzio che partiva per 1' Europa, nomi-

nato alia uunziatura di Portogallo.

3. (STATI UNITI). Un incidente che poteva prender cattiva piega

scoppio a San Francisco tra i giapponesi residenti in quella citta e

gli americani. Per disposizione del consiglio comunale fu promulgate
un ordine nel quale si escludevano dalle pubbliche scuole i fanciulli

giapponesi assai numerosi che le frequentavano, assegnando loro

scuole separate. Un tal fatto irrito fortemente la popolazione gialla

che si vide impedita la educazione e i vantaggi della cittadinanza.

In Giappone la opinione pubblica si sollevo e si ebbero manifesta-

zioni antiamericane alle quali per rappresaglia si rispose a San Fran-

cisco boicottando i caffe e le trattorie che in buon numero sono

tenuti da giapponesi. La condizione delle cose era molto pericolosa.

L'ambasciatore nipponico a Washington, il sig. Aoki, si lamento uffi-

cialmente al Goveruo americano dell'una e dell'altra violenza, soste-

nendo che secondo i trattati deve essere riconosciuto ai suoi conna-

zionali il diritto comune di commercio e di educazione. La scuola

separata essere un insulto: doversi ai sudditi giapponesi la intiera

protezione delle leggi tanto per le persone come per le loro sostanze.

II presidente Roosevelt assicuro che il Governo prenderebbe le dispo-

sizioni necessarie per dare soddisfazione al Giappone, ricordando i

sentimenti di speciale amicizia che lega 1'una all'altra nazione.

AUSTBIA-UNG11ER1A (Nostru Corrispondenza). \. Movimento cattolico

in Austria
; congress! generali e particolari ; sinodo provincials ; 1'agi-

tazione pangermanica del Los von Rom
; mene anticattoliche della

Freie Schule*. 2. Notizie purlamentari, la riforraa elettorale ap-

provata dalla commissione ;
1'annessione alia Germania proclamata dal

partito schoneriano. 3. Notizie politiche ;
il compromesso fra 1' Au-

stria e 1'Ungheria ;
le dimissioni dei ministri degli esteri e della guerra;

i due nuovi ministri.

1. II movimento cattolico in Austria nell'estate passata fu abba-

stanza vivace e consolante. Riuscitissima la prima solenne adunanza,

Nota. La Direzione del periodico, nel pubblioare le relazioni de' suoi corrispon-

denti esteri, come si attida alia serieta delle loro informazioni e rispetta la convenionte

liberta de' loro apprezzamenti, cosi lascia loro la responsabilitu de' fatti e delle opinioni

comunicate.
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tenuta a Vienna dal Piusverein , la nuova associazione per 1'in-

cremento della stampa cattolica, fondata dall' ultimo congresso dei

cattolici austriaci. Notabili i progress! fatti nell' organamenlo cat-

tolico di molte societa, raa sorprendente in modo particolare lo svi-

luppo preso in si breve tempo dal Piusverein piu sopra mento-

vato. In soli tre mesi di lavoro Concorde, malgrado il dissidio dei

diversi partiti politici, si riusci a fondare un centinaio circa di gruppi

locali, con migliaia e migliaia di soci, tanto da assicurare i mezzi

alia pubblicazione di quel grande giornale cattolico in Vienna, che

ancora vi manca, di fronte alia formidabiJe falange dei giornali mas-

sonico-liberali della capitale e delle province. Che se in progresso
di tempo fra tanti milioni di cattolici in Austria verra fatto al

Piusverein di aumentare fmo ad un milione il numero de' suoi

soci, allora la stampa cattolica potra essere mantenuta e promossa
coi soli interessi del capitale sociale, come si fa in Germania da

quei cattolici esemplari, il cui meraviglioso organamento puo ser-

vire di modello a tutti i cattolici del mondo. La lettera di S. S. Pio X
al cardinale di Vienna in lode del Piusverein segna il primo

passo del cammino ascendente di questa societa fiorentissima. Alia

solenne adunanza Viennese era rappresentato il vecchio cardinale

Gruscha arcivescovo di Vienna, ed assistevano il benemerito dott. Lue-

ger, insieme a gran numero di signori e signcre della piu alta ari-

stocrazia della capitale. II celebre oratore p. Kolb S. I. entusiasmo

1'assemblea con un suo discorso applauditissimo.

Un'altra grande adunanza venne convocata a Vienna dalla fede-

razione delle societa cattoliche non politiche, rappresentate da circa

settanta delegati di tutte le diocesi dell'Austria. Venne letta fra gli

applausi una lettera d'incoraggiamento di S. E. il Card. Segretario di

Stato Merry del Val a nome del S. Padre, e fu approvata la formazione

di gruppi femminili con una propria direzione centrale, per ['organa-

mento delle donne cattoliche. In fine si decise di tenere il prossimo

congresso generale dei cattolici austriaci in Vienna, ancor nell'autunno

del 1907.

Fra i congressi particolari delle diverse province vogliono es-

sere particolarmente raenzionati : il congresso dei cattolici tedeschi

di Boemia ad Eger, e lo sloveno di Lubiana, radunatisi nel p. p. set-

tembre. II primo, non ostante 1'aperta ostilita dei pantedeschi e del

municipio locale, riusci splendidamente, col concorso di 8000 mem-
bri delle diverse societa, d'una cinquanlina di student! universitari

cattolici e di stragrande folia di popolo. II p. Boissl S. I. di Vienna

in un eloquente discorso raccomando massimamente la diffusione

dello Schulverein cattolico, contro la propaganda massonica della

Freie Schule e 1'incremento della stampa cattolica contro 1'inva-
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sione del Los von Rom . L' organo mensile del Bonifatiusve-

rein conta gia una tiratura di 800,000 copie, ma piu ancora e da

sperarsi dall' opera del Piusverein . Per le donne sara istituita

un'apposita lega feraminile, che dovra eatenderai a tutta la Boemia.

fc veramente confortevole questo risveglio dei cattolici tedeschi della

Boeraia, manifestatosi con tanto vigore precisamente in quella citta

di Eger, culla del movimento pantedesco, nella quale pochi anni fa

portavanai in trionfo il Schonerer ed il Wolf, primi corifei del Los

von Rom !

Al congresso generale dei cattolici sloveni della Carniola, Stiria,

Carinzia e del Litorale in Lubiana preaero parte 7000 persone, col-

1'intervento dei principi veacovi di Lubiana, di Gorizia e di Gurk,

nonche di molti deputati cattolici sloveni. Maggiore sarebbe riuscita

la frequenza da parte degli sloveni di Carinzia e del Goriziano, se

la questione della riforma elettorale non avesse cagionato de' malu-

mori contro i deputati sloveni, e per riflesso ancbe contro il partito

popolare cattolico di recente fondato a Lubiana. Nell'ultinia tornata

del congresso fu votata la proposta del capo degli sloveni cattolici

della Carniola, diretta ad organizzare in un grande partito nazio-

nale anche politicamente tutto il popolo sloveno, di fronte ai tede-

schi ed agli italiani, coi quali gli sloveni trovansi a contatto nelle

diverse province. Naturalmente siffatta dimostrazione cattalica non

passera senza contraddizione da parte dei liberal! e dei socialist!

sloveni, i quali sebbene in lotta accanita fra di loro, si trovarono

ineieme alleati, per disturbare 1'adunanza cattolica con violent! di-

scorsi e con minacce di disordini contro la sede del congresso.

Anche 1'Ungheria sullo scorcio del p. p. settembre ebbe a Bu-

dapest il suo congresso generale cattolico, il quale, a detta dei gior-

nali ungheresi, lascio desiderare un migliore affiatamento fra clero

e popolo, e piu ancora fra cattolici magiari e di diversa nazione.

II 24 settembre p. p., dopo quasi tre secoli dall'ultimo sinodo

celebrato nella metropolitana di Salisburgo, il cardinale Katschthaler

arcivescovo di quella citta apriva un sinodo provinciale, invitandovi

tutti i vescovi suffraganei di Brixen, Klagenfurth, Gratz. Marburgo,
e della diocesi di Trento, aggregata a quella provincia ecclesiastica

dall' imperatore Francesco I, sul principle del secolo scorso. Vi pre-

aero parte una settantina fra prelati e sacerdoti invitati. I decreti

sinodali, risguardanti la fede, il culto, la disciplina ed i giudizi eccle-

siastici, vennero inviati alia S. Sede per la finale approvazione. Nel

corso poi del p. p. ottobre si riunirono a Vienna i vescovi della Cislei-

tania alia solita conferenza plenaria annuale. Prima di separarsi raan-

darono all'angustiato episcopato francese una lettera affettuosa d'in-

coraggiamento e di conforto.
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Ma se i cattolici nori istanno proprio colle mani alia cintola, i

herhici di Dio e della sua Chiesa non cessano di agitarsi e di affi-

lare le armi a nuovi assalti. Non e ancor cessata, quantunque in

notevole regresso, la propaganda diabolica del Los von Rom pro-

mossa e caldeggiata dal pantedeschi allo scopo precipuo di spianare
la via all'annessione del tedeschi austriaci alia grande Germania. Che

questo sia 16 scopo finale del Los von Rom lo confessarono e pro-

clamarono anche da ultimo nella forma piu solenne i caporioni del

partito, Schonerer nel parlamento e il dott. Stein nelle delegazioni,

e lo conferma lo sfacciato proselitismo dei protestanti sudditi allo

stato germanico fra i tedeschi delle province austriache. E vero

bensi che gfazie alia reazione cattolica, in tutti questi uitimi anni

di sforzi evangelici i corifei del pangermanismo non riuscirono a gua-

dagnare se non 28,000 apostati, colla spesa di piu che quattro railioni

di marchi prussiani, forniti dal Gustav-Adolf-verein dall' Evan-

gelischer Bund e dalle collette raccolte nelle chiese protestanti del-

1'impero tedesco. Ad esempio, nel p. p. settembre ebbe luogo ad Au-

gusta di Baviera 1'adunanza annuale della societa Gustavo Adolfo

strettamente legata all' Evangelischer Bund dall'odio luterano piu

cieco contro la Chiesa cattolica. Dalle relazioni del detto congresso

risulta, che soltanto nella piccola citta di Leoben nella Stiria furono

spesi da quella societa 28,832 marchi, per la propaganda evangelica.

E dal resoconto annuale dell' Evangelischer Bund il quale conta

1280 gruppi con 30,000 soci, appare che dei 274,722 marchi di sua

entrata annuale, i 200,696 che ne rappresentano 1'uscita vennero

in massima parte erogati per la crociata del Los von Rom in

Austria. Nel 1904 la protestante Tagliche Rundschau >> di Berlino

poteva annunziare trionfalmente, che dopo 1'anno 1898 in cui venne

incominciata 1'agitazione per il Los von Rom sorsero in Austria

piu di 66 nuove chiese protestanti, con circa 87 nuove sedi di pa-

stori evangelici. Anzi la relazione confidenziale, letta nell'adunanza

del 29 maggio p. p. dal gruppo primario di Brema appartenente al-

1' Evangelischer Bund, fa ascendere a piu che un centinaio le nuove

chiese protestanti erette in Austria col denaro germanico dal 1898

in appresso, e ad un centinaio circa i pastori e predicanti evange-

lici, i quali vennero sussidiati dalla detta Lega, in aggiunta ai dieci

milioni di marchi sprecati al medesimo scopo dal Gustav-Adolf^

verein . Sprecati, ho detto, perche nelle nuove chiese evangeliche^

quasi sempre vuote, si predica al deserto, e beu miserabili sonO',

grazie a Dio, i risultati ottenuti col denaro di Giuda sparso a si larga

mano, cotalche si puo ben conchiudere con buon fondamento, che

ormai la parabola del Los von Rom volge irrimediubilmente aJ

suo termine.
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Assai piii pericolosa si mostra in questo momento 1'agitazione

promossa dalla massonica Freie Schule di Vienna allo scopo di

scristianeggiare del tutto le scuole ed il matrimonio. Non basta alia

Loggia che la scuola in Austria, dove la grande maggioranza e cat-

tolica. sia stata gia da anni privata del suo carattere confessionale,

laddove nella Germania protestante essa lo possiede tuttora. Si vuol

fare anche qui, almeno un po' alia volta, quello che la massoneria

ha gia fatto in Francia e altrove, ed e probabile che i cattolici

austriaci sieno chiamati ben presto su questo terreno ad opporre

tutte le loro forze ai conati degli avversari. La questione del divor-

zio, come fu annunziato nell' ultima corrispondenza, trovasi gia in

Parlamento ;
da ultimo pero nella commissione incaricata di studiarla

per riferirne alia Camera, fu presa una deliberazione contraria in mas-

sima al divorzio fra cattolici; ed essendosi dichiarato contrario, al-

raeno per motivi di opoortunita, anche il governo, e fuor di dubbio

che la questione in parola noil sara pertrattata nella Camera attuale

gia prossima al termine del periodo legislative. Ne saranno mal-

eontenti i pantedeschi, i quali per bocca del loro enfant terrible

dott. Stein, avevano dichiarato di far dipendere la discussione della

novella sulla congrua del clero junctim dall'approvazione del divorzio!

La qual novella sulla congrua e pur tutt'altro che un saggio di benevo-

lenza e di generosita verso il clero cattolico da parte della Camera

e del Governo. Ne riparleremo fra breve, quando con tutta probabilita

sara approvata dal Parlamento. Frattanto bastera sapere, che i nove

milioni proposti da] governo nel suo primo disegno di legge. per

alleviare in qualche modo le condizioni del clero di cura d'anime, piu

miserabili di quelle degli infimi servi dello Stato, vennero ridotti ulti-

mamente a poco piu della meta, coll'aggiunta d'una clausula odiosa,

onde il clero e degradato al disotto di tutti gli altri salariati dello

Stato. E si che per lo Stato trattavasi in questo caso d'una doverosa

parziale restituzione del mal tolto, vale a dire dei beni della Chiesa,

incorporatt a milioni sotto Giuseppe II !

2. Al termine delle ferie estive, passate dai partiti politic! tedeschi

in grande affaccendamento per formare il cosiddetto blocco tedesco-

liberale e specificamente anticlericale nella Camera futura, il 20 settem-

bre venne riaperto il parlamento, il quale siede tuttora (agli ultimi

di ottobre) occupandosi quasi esclusivamente della nuova riforma

elettorale, sulla quale sara aperta la discussione nella Camera nella

prima meta del p. v. novembre. Sarebbe ora inteuipestivo 1'entrare nei

particolari di codesta riforma, che Dio sa attraverso quali peripezie

clovra passare nelle Camere prima di giungere in porto. Tuttavia si

puo ben dire fin d'ora, che del suffragio universale, eguale e diretto,

al cui concetto informavasi la riforma nel suo primo disegno, non
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rimane pill traccia, dopoche i tedeschi in seno alia commissione riu-

scirond a farsi la parte del leone nella partizione dei collegi eletto-

rali, fatta in guisa da mantenere loro almeno in parte la snpremazia

sulle altre nazioni.

La reazione suscitata dalle ingiuste pretese nazionali dei tedeschi

fra le altre nazioni, specie fra gli czechi, fu piu d'una volta ad un

pelo di fare andare a rotoli la riforraa, sebbene voluta da S. M. e

dal suo governo, e riconosciuta necessaria da quasi tutti i partiti.

Fra le altre question! venute a galla nel corso delle lunghe discus-

sioni commissionali annovero soltanto le piu gravP: il decentramento

delle attribuzioni del Consiglio dell'impero a favore d'una piu larga

nutonomia amministrativa delle Diete provincial! (in massima appro-

vato) ;
la pluralita del voto sullo stampo del sistema adottato dal

Belgio, e la sua obbligatorieta (negata la prima, e rimessa la seconda

al giudizio delle singole diete provincial!); il diritto del voto per le

donne (rifiufato); finalmente la questione del numero dei voti neces-

sario per cambiare in avvenire la circoscrizione dei collegi elettorali.

Su questo punto la lotta fra tedeschi e czechi giunse a tal grado di

accanimenlo da mettere a repentaglio 1'esito finale delle riforme, e

da determinare una nuova crisi ministeriale, che sarebbe stata la

quarta, cagionata dalla questione della riforma.

Se non che, grazie ad una certa pressione esercitata direttamente

dalla Corona sui capi dei partiti contendenti, venne finalmente il

25 ottobre accettata dalla maggioranza della commissione una pro-

posta di accordo, in forza della quale per qualunque cambiamento

nelle circoscrizioni elettorali sara necessaria alia Camera la presenza
di 343 deputati, o almeno la meta dei deputati della provincia di

cui si volessero modificare i collegi elettorali. Ora vedremo ben

presto quali grosse tempeste dovra superare nelle due Camere la

riforma cosi faticosamente giunta in porto nella Commissione. Con-

forme alle deliberazioni finora prese, il numero dei deputati nella

Camera futura, in luogo dell'attuale di 425, sara di 516. Di questi

233 saranno tedeschi, 108 czechi, 80 pnlacchi, 37 slavi meridional!

{croati e sloveni) 34 ruteni, 19 italiani, e 5 romeni. Gli slavi otter-

rebberj complessivamente 259 deputati, e i tedeschi 223. Sta a vedere

poi come queste cifre usciranno modificate dalle prossime discussion!

della Camera. Frattanto i pantedeschi dello Schonerer e compagnia

bella, prevedendo che la riforma elettorale sara ben lontana dal cor-

rispondere alle loro esagerate pretese di assoluta egemonia tedesca,

hanao gia proclamata solennemente la necessita dell'annessione delle

province tedesche deU'Austria all' impero germanico sotto lo scettro

degli Hohenzollern ; tanto possono permettersi i tedeschi in Austria,

in pieno parlamento, a pochi passi dalla reggia degli Absburgo, e
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sotto un governo che scopre 1' irredentismo anche dove non c'e !

Fata trahunt!

3. Da mesi e mesi vanno trascinandosi fra i due govern! austriaco

ed ungherese le trattative per un accordo sulle quote delle spese

corauni da assegnarsi alle due parti della raonarchia, da ultimo fissate

provvisoriamente per un anno con un decreto sovrano. II punto piu

scabrosodel compromessb austro-ungherese e indubitatamente la que-

stione dei trattati commercial! coll'estero, per i quali I'Ungheria
vuole agire da se con piena indipendenza, afiVettando cosi il vagheg-

giato suo distaccb definitivo, doganale e politico, dall'Austria. Nes-

suno puo oggi prevedere come andranno a finire le pratiche per uh

accordo, il quale dara forse per molto tempo ancora non poco filo dd

torcere di qua e di la del Leitha. Del resto nel corso della passata

estate la vita politica tacque assonnata anche in Ungheria, per risve-

gliarsi forse piu rumorosamente alia prossima riapertura del parla-

mento e delle delegazioni, le quali quest'anno saranno convocate a

Budapest, a quanto dicesi, per il 24 novembre. Frattanto gli Unghe-
resi senza attendere le delegazioni, hanno lavorato a tutt'uomo per

strappare alia Corona il ritiro del ministro degli esteri e del mini-

stro della guerra ;
inviso il primo, perche accanito avversario delle

loro aspirazioni nazionali nei consigli della Corona, ed eziandio per

1' indirizzo della sua politica estera, segnatamente di fronte alia

Serbia, ed all' Italia nei rapporti colla triplice. Com'e noto, il Go-

luchowski non riusci a prevenire la rottura commerciale colla Serbia

che pud creare gravi difficolta alle aspirazioni coltivate notoriamenle

daH'Austria, riguardo al suo predominio negli Stati balcanici. Quanto
all' Italia non pud certamente ascriversi a colpa del Goluchowski se

i tristi fatti compiutisi a Susak,a Fiume ed a Zara, sopravvennero

a peggiorare i rapporti gia po 'O amichevoli fra le due potenze.

Pur troppo quell' improvviso scoppio di furiosa violenza volse a

scompigliare le fila d'una conciliazione abbastanza bene avviata fra

i croati e gli italiani della Dalmazia, a difesa comune contro 1'inte-

descamento promosso con tutti i mezzi dal governo. Del resto il

nostro ministro degli esteri non meno che i due governi austriaco ed

ungherese si sono affrettati a dare al governo italiano tutte quelle sod-

disfazioni che le circostanze richiedevano per salvare da nuovi attriti le

relazioni fra i due Stati aggiogati alia Triplice. Poiche certamente riori

avevano punto giovato a rinsaldarle le recenti esercitazioni fatte dalla

flotta austriaca nelle acque dell'Adriatico con tutta 1'apparenza d'una

dimostrazione ostile all' Italia, posta in rilievo anche nell'ordine del

giorno deH'ammiraglio austriaco. E inutile chiudere gli occhi su certi

fatti, del cui significato non e possibile dubitare, quando si sa che

nei piu alti circoli del governo si ha un bel da fare a gettar acqtia
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sui bollenti spiriti dei circoli militari, i quali vorrebbero ad ogni
costo una guerra coll' Italia, quando si sa che la nostra diplomazia
lavora di e notte a mantenere le buoue relazioni all'estero. perche
in alto luogo non si vuole la guerra e perche non si e ancor pre-

parati abbastanza per affrontarla. Cio non vuol dire tuttavia, che

gli apparecchi di guerra non vengano continuati con ogni zelo. Gia

tutta la linea del confine meridionale nel Tirolo e fortificata in

guisa da chiudere ogni adito a qualsivoglia invasione, e su questa
linea la guarnigione militare da ultimo aumentata trovasi distribuita

come alia vigilia d'una guerra. Sulla linea del confine meridionale

col Friuli, affatto aperta dalla parte dell' Italia, compiuta che sara

la nuova grande ferrovia dei Tauri, gli eserciti austriaci potranno

disporre di due ferrovie di primo ordine, per concentrarsi in pochi

giorni addosso al Veneto e procedere innanzi verso il Po. E non e

ancor passato un mese, che il ministro della difesa del paese an-

nunziava alia Camera di Vienna, come alle prossime delegazioni

saranno richiesti altri 184 milioni per la rinnovazione dei cannoni

e per 1'aumento di 29 nuovi reggimenti d'artiglieria, con nuovo au-

mento nel numero degli artiglieri. Ma ancor prima delle delegazioni,

1'opposizione ungherese alle nuove spet-'e militari porto per conse-

guenza la caduta del ministro della guerra generate Pitreich, il quale
il 24 ottobre rassegno le sue dimissioni. Senza pe;der tempo gli fu

sostituito nel posto di ministro comune della guerra il generale Scho-

naich, che era ministro della difesa del paese nel gabinetto austriacoi

Ed a coprire il posto di ministro degli esteri, lasciato dal conte Go-

luchowski, venne richiamato da Pietroburgo dov'era ambasciatore il

conte barone di Aehrenthal, legato per il suo matrimonio alia so-

cieta ungherese, e quindi meglio d'altri capace d' intendersela col-

1'Ungheria, la quale ha sempre avuto una smania.speciale di spa-

droneggiare nel ministero comune degli esteri. L'Aehrenthal gode da

molti anni la fama di essere il migliore dei diplomatic! austriaci;

lo vedremo fra breve all'opera.

COSTANTINOPOLI (Nostra Corrispondcnza). 1. Un liceo laico francese

a Salonicco 2. Le violenze bulgare contro 1'ellenismo. 3. Un pa-

pato ortodosso a Costantinopoli 3. Una petizione per 1'erezione di

tfna parrocchia francese a Costantinopoli.

1. Tra breve sara inaugurate lo splendido edificio che 1'Asso-

ciazione nazionale pei missionari italiani ha elevato a Smirne, onde

stabilirvi le scuole elementari e 1'Asilo infantile delle benemerite

Sucre d' Ivrea. II marchese Imperiali assistera personalraente alia

cerimonia dell' inaugurazione. Lo Stamboul di Costantinopoli rende

omaggio alle Suore italiane ed ai Salesiani che nella fiorente e gen-
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tile Smirne impartiscono 1' istruzione ad un migliaio di fanciulli, e

diffondono il loro dolce idioma, emulando lo zelo delle congregazioni

religiose francesi ed asserisce che solamente 1' insegnamento reli-

gioso pud essere tentato con fortuna in Oriente
;

i fatti in vero

provano che lo sviluppo enorme dell' influenza francese in queste

region! e dovuta in massima parte alle scuole fondate e dirette con

tanto zelo dai Lazzaristi, Fratelli delle Scuole cristiane, Gesuiti,

Suore di Sion ecc. Reca quindi meraviglia 1'apprendere che il go-

verno francese nella sua mania di laicizzare voglia importare 1'anti-

clericalismo nell'Oriente. Infatti una missione laica francese si e re-

vala, a Salonicco per fondarvi un liceo, il quale dara quei principii

d'istruzione generate che sono il fondamento di una buona educasione.

e nello stesso tempo quella coltura che spiani ai giovani la via agl'iin-

pieghi nelle banche, e nelle amministrazioni, all'industria ed al com-

mercio. Nel suo programma il liceo promette lo studio accurato del

turco e del francese, ed in tal guisa si spera di guadagnare qualche

alunno delle scuole cattoliche, nelle quali sventuratamente 1'insegna-

mento delle lingue indigene e troppo negletto. II Liceo avra certa-

mente 1'appoggio morale ed economico del governo francese, e la sua

clientela, se non c'inganniamo nelle nostre previsioni, risultera di

ebrei e di greci ortodossi. Si vorrebbe in tal guisa tentare un primo

saggio di scuola laica o neutra in Oriente. Siamo convinti che il

governo francese ci perdera del denaro, ed al paragone, fara sempre

piu risaltare la superiorita morale delle scuole tenute dai missionari

espulsi
4

.

2. L'ellenismo e stato funestato durante i mesi di luglio e ago-

sto dalle violenze commesse a suo danno in parecchie citta dai Bul-

gari che agognano il possesso della Macedonia. I metodi violenti dei pa-

trioti bulgari fanno gongolare di gioia la diplomazia ottomana. La

Rumelia orientale, malgrado le proteste turche, fu incorporata al prin-

cipato bulgaro nel 1884, e la Turchia, a coloro che si meravigliano
dei fatti recentemente avvenuti risponde cbe lo sviluppo dei piccoli

stati balcanici a detrimento dell'impero, voluto dalle potenze europee,

sara sempre un grave pericolo per la pace.

Perseguitato dai bulgari, combattuto acremente dai Rumeni, 1'el-

lenismo traversa un periodo tristissimo. II patriarcato di Costanti-

nopoli cerca ora di giustiflcare la sua costante avversione ai senti-

menti nazionali bulgari, e di profittare degli avvenimenti odierni per

indurre il governo turco a soffocare 1'agitazione bulgara in Macedo-

1 Da una recente relazione ci consta che, malgrado 1'apertura del nuovo

liceo laico, i Fratelli delle scuole cristiane di Salonicco non solamente non

hanno perdiito nessun allievo, ma ne hanno anzi veduto accrescersi il numero

nelle loro due scuole.
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nia. L'odio contro 1'ellenismo non e di data recente : covo a lungo
nel cuore del Bulgari, e 40 anni or sono scoppio apertamente con

la creazione di un esarcato a Costantinopoli, ottennto mediante 1'ap-

poggio della Russia, con la costituzione del principato bulgaro, con

la fondazione di diocesi bulgare in Macedonia, e con le odierne vio-

lenze contro i Greci. Di tutti questi mali i Greci accusano e forse

non a torto i Russi, i quali presero solto la loro protezione gli

Slavi dei Balcani, sperando di trovare in essi dei satelliti nel giorno
in cui si sarebbero insediati sulle rive del Bosforo. Intanto 1'elleni-

smo trovasi disarmato di fronte ai Rumeni ed ai Bulgari, perche
non pud ingaggiare una guerra disastrosa contro gli uni o contro

gli altri, ed esercitare delle rappresaglie a loro riguardo. II Patriar-

cato ha presentato un memorandum alia Sublime Porla ed alle Grandi

Potenze chiedendo giustizia, 1'osservanza delle clausole del trattato

di Berlino, la protezione pei suoi sudditi, ed indennizzi pei danneg-

giati. II governo bulgaro dal canto suo promette di usare severita

verso i caporioni dei moti antiellenici. Ma tutte le promesse non

varranno a guarire 1'odio insanabile tra Greci e Bulgari che prepara

nuove atrocita in Macedonia, senza la speranza che la pace fiorisca

in questa disgraziata provincia.

3. Da parecchi anni si avveravano parecchi conflitti curiosi tra ilPa-

triarcato di Costantinopoli, quello di Gerusalemme e il Sinodo di

Atene per motivi giurisdizionali. A seconda delle loro preferenze, le

colonie greche dell'Europa (Napoli, Marsiglia), e quelle deH'America

e dell' Australia chiedevano i loro preti all'uno o all'altro dei due

Patriarchi, ovvero al sinodo ellenico. Per pcrre fine a questi dissidi,

la Nea Stwv un periodico diretto dai professori della Scuola teologica

di Gerusalemme propose la ccncessione di diritti veramente ecume-

nici al Patriarca di Costantinopoli. Tutti i Greci resident! all'estero-

dovrebbero dipendere dal Fanar; cosi vogliono i canoni, quei canoni

in virtu dei quali il medesimo periodico afferma che i limiti del pa-

triarcato romano non oltrepassano le frontiere dell' Italia e della

Francia ! La teoria in verita poco ortodossa del periodico greco non

raccogliera i suffragi deU'ellenismo, che nell'ordine religioso si e

fatto banditore dello sminuzzamento delle Chiese, foggiando in tal

guisa le armi che i suoi nemici rivolgono contro di esso.

4. L'arabasciata fraucese di Costantinopoli possiede una chiesetla

dedicala a S. Luigi, ed ufficiata con zelo ammirabile dai Padri Cap-

puccini francesi, i quali vi dirigono un importante seminario inter-

diocesanc. La chiesetta ha la giurisdizione parrocchiale solamente

nei limiti dell'ambasciata francese, e su coloro che in essa risiedono.

Non e guari i notabili della colonia francese hanno inviato alia Santa

Sede una petizione chiedendo che la chiesetta di S. Luigi diventi
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parrocchia nazionale di tutti i Frances! stabiliti a Costantinopoli. La

richiesta e forse determinata dal fatto che due delle principal! par-

rqcchie della citta, quella di S. Pietro (Domenicani), e quella di

S. Antonio (Conventuali) sono passate sotto la protezione italiana.

Mi sia lecito osservare che, a parer mio, qualora il principio delle

parrocchie nazionali fosse aramesso in questa capitale, abitata da

lanti stranieri, ci sarebbe forse da teraere una dispersione di forze

eattoliche, e forse anche qualche rivalita nazionale. Cosa che non

tornerebbe certamente a vantaggio di nessuno.

L'OBoio 91 s. PIETRO
AVVEKTENZA.

II prossimo fascicolo del 1 sabalo di decembre ripor-

tera la nona lista delle nuove offerte per VObolo di S. Pietro,

Ci facciamo premura di rammentarlo alia generosita dei fe-

deli, perche le loro oblazioni possano essere registrate in

tempo e pubblicate.

OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE

'

Alessandri L. Inventario deU'antica biblioteca del s. conuento di

S. Francesco in Assist coinjrilafo nel 13H1, pubblicato con note illustra-

tive e con raffronto ai codici esistenti nella comunale della stessa citta dal

Bil)l. L. ALESSANDRI. Assisi, tip. Metastasio, 1906, 8, XLVl-272 p. L. 10.

Bergner A. Dr. Handbtich der kircklichcn Kunstalferttlmer Deutsch-

lands, 9 Taf.. 500 Abbild. Leipzig, Tauchnitz, 1905, 8, VIH-619. M. 28.

Brooks H. A. The yeoyrapliy and (jeoloyy of Alaska. A summary
of existing knowledge. With a section on climate by CLEVELAND ABBE Jr.,

and a topographic map and description thereof by R. U. GOODE. (Department of

the interior U S. geol. survey). Washington. 1906, 4, 334 p., tav. e carte geogr.

Browne S. I. La citta della pace. Impression! e testimonianze di

qilelli che vi sono entrati. Prima traduzione dal francese del parr. AGNELLI
BRAGALE. Napoli, Festa, 1906, 16, 172 p. .

....,;

Buonocore O. La storia d'utw scoglio (il castello d'lschia). Napoli,

Ricciardi, 24, 110 p. L. 0,80. Detto. Alpinismo isclano (II monte Epo-
meo). Ivi, 1906, 24, 60 p. L. 0,40.-

Busnelli G. L'efica nicomackea e I'ordinamento morale dell' In-

ferno di Dante con un'appendice. La concegione dantesca nel gran veglio
di Greta. Contributo scientiflco. Serie ll. (Bibl. storico-criiica della Lett,

dantesca). Bologna, Zanichelli, 1906, 8, 192 p. L. r
4.

Chauvin C* Lee id6es-de M. Loisy sur l Qudtrieme Evangile. Paris,

Beauchesne, 1906, 16, 292 p. Fr. 3,50. ..,-,

Cormier G. M. 0. P. Lettera ad uno studentedi S. Scritiura, tra-

dotta da Mons. ANDREA CASSULO. Firerize, tip. domenicana, 1906, 16, XVI-
60 p. L. 1,24.

D'Anna D. sac. Le confereme di .S. Vittcenzo de' Paoli. La carita,
Dio ed i poveri. Napoli, tip. dei sordomuti, 1906, 8, 96 p. L. 0,30. Rivol-

gersi in Napoli, parrocchia della Rotonda.

De Broglie. Sant' Ainbrogio. Traduzione sulla 5% ed. francese
(

1

Santi ). Roma, Desclee, 1906, 16, 200 p. L. 2.
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De Mintegniaga V. S. I. La punibilitd delle idee. Versione del

sac. A. BOLLANI. Napoli, Festa, 1906, 16% 272 p. L. 2.

Douais eveque de Beauvais. L' inquisition, ses origines, sa proce-
dure. Paris, Plon, 1906, 8, XU-368 p.

Ferreres J. B. S. I. Compendium theologlae moralis P. J. P. GUHY S. I.

miiltis additionibus auctum, recentioribus actis Sanctae Sedis, dispositio-
nibus juris hispani decretis Concilii plenarii Araericae latinae ejusdemque
regionum legibus peculiaribus accommodatum (textu identidem emendate),

atque special! tractatu de Bulla Cruciatae locupletatum. Ed. Ill hispana.

Barcinonae, Subirana, 1906, due voll. in 8 CXL-712; XII-852 p

Geiges J. Prof. Der alte Fensterschmiick des Freiburger Munsters.
Lief. 3. Freiburg i. B. (1906) 4, 133-200 p. ill. M. 5.

Golubovich G. O. F. M. Biblioteca bio-bibliografica delta Terra Santa
e dell'Oriente francescano. Tom. I. (1215-1300). Quaracchi, Gollegio S. Bo-

naventura, 1906, 4. VIU-480 p. L. 6.

Guiraud G. San Domcnico. (1170-1221) ( I Santi ). Roma, Desclee,

1906, 16, 204 p. L. 2.

, Herders Konversations-Lexikon. Dritte Auflage. Reich illustriert

durch Textabbildungen, Tafeln und Karten. Sechster Band MIRABEAU bis

POMPEJI. Freiburg i. Br. Herder, 1906, 8, 1794 p.

L. de C. abbe. Les images parlantes. Je crois en Dieu. Premiere partie.

Paris, librairie des catechismes, 8, 104 p. Fr. 1.

Leroy H. S. I. Jesus-Christ. Sa vie, son temps. (Lemons d'Ecriture

Sainte prechees au Gesii de Paris et de Bruxelles. Annee 1906). Paris, Beau-

chesne, 1906, 16, .332 p. Fr. 3.

,i Manno A. Aneddoti docutnenfati sulla oensura in Piemonte dalla

ristaurazione alia costitusione. Torino, Bocca, 1906, 4, IV-200 p.

Missionnaires (Les) du Ktvango et le rapport de Id Commission

d'enqutle. (Extr. Missions Beiges 1905-1906). Bruxelles, Bulens, 1906, 8, 92 p.

Pacati P. Tractaius doymaticus, Jiwralis et canonicus de nlatri-

monio cristiano. Bergomi, Secomandi, 1906, 16, 320 p. L. 3,50.

Parducci P. Tacito. L'elogio dl Agricola con introduzione e com-
mento ad nso del ginnasio superiore e del liceo. Siena, S. Bernardino,

1907, 8", 48 p. L. 1.

Perardi G. Mnnuale del catechista caitolico, ossia spiegazione let-

terale con esempi del breve catechismo prescritto da S. Sanlita Papa Pio X.

II ed. riveduta, corretta ed accresciuta. Torino, libr, del S. Cuore, 1906,

8, XVI-548 p. L. 3.

Revista trimensaj do Institute do Ceara sob a direc^ao do Barao
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L APOLOGETICA DEL CRISTIANES1MO

I.

L'apologia della verita e certo un'impresa delle phi no-

bili, ma e insieme delle piu delicate e pericolose: poiche,

fallita o fiacca, riesce a scapito di quella verita stessa che

presume difendere. E molto piu quando presume difenderla

mediante le deboli concession!, le transazioni, i compro-

messi; il che potrebbe essere, in cambio di difesa, vilta e

tradimento. Infme, la verita piena ed intera da se medesima

si tiene e si difende; attenuata o dimezzata si oscura.

Ma cio vale ben piu quando si tratti di verita divina,

soprannaturale, manifestata all'uomo dalla parola stessa di

Dio. Volere allora di questa verita fare 1'apologia con atte-

nuarla, dissimularla, addolcirla al capriccio umano, non puo
essere altro che un sacrificare parte della rivelazione divina

e un profanarla quasi avesse bisogno di attenuanti, come

la parola dell'uomo. Questo fra cattolici sta come principio

inconcusso, massime per quelli che abbiano missione di

conservare intatto il deposito sacro della rivelazione. Sotto

questo rispetto 1'apologetica cristiana e veramente una

scienza immutabile, e in quanto e difesa di un dogma ri-

velato che non muta, come non muta la parola di Dio; e

in quanto e prova di un fatto medesimo a cui si termina,

a quello cioe della rivelazione; e in quanto si annoda altresi

alia storia passata del cristianesimo e si volge al cuore

umano, che e sempre lo stesso.

Ma come il dogma, di cui 1'apologetica e introduzione,

ammette una parte accidentale, umana, quindi suscettibile di

storia e di progresso, per rispetto alia nostra mente, nel modo
di proporlo, di svolgerlo, di spiegarlo e via; cosi 1'apologetica,

1906, vol. 4, fasc. 1355. 33 21 novembre 1906.
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e a piu forte ragione, ha il suo lato mutabile, vario, progres-

sive, tanto indirettamente nel rispondere alle obbiezioni

nuoye o proposte in nupva forma secondo i progressi della

scienza, quanto direttamente nello scegliere e nell'esporre

queste piuttosto che quelle prove, e, di una prova stessa, met-

tere in piu vivo rilievo piuttosto 1'uno che 1'altro lato, adat-

tandosi alle diverse disposizioni soggettive degli animi, che

si vogliono condurre non solo a conoscere, ma ad amare la

verita. L'apologetica insomnia, giusta la frase del Lacor-

daire, pieghevole come 1' ignoranza, sottile come 1'errore,

deve imitarne la versatility potente, per respingere, con armi

sempre nuove, e gli ignoranti e gli erranti tra le braccia

della sempre immutabile verita l
.

Gio spiega e giustifica i molteplici tentativi di nobili in-

telligenze, sinceramente devote alia fede, in lumeggiarne va-

riamente 1'immutabile verita, per atteggiarla siccome Tunica

accettevole, non gia ai capricci delle opinioni, ma ai pro-

gressi delle menti, alle aspirazioni dei cuori. Quindi la va-

rieta di tante forme accidentali di apologia, non solo nel

corso dei secoli ma in un secolo stesso, conforme alia varieta

di quelli ai quali s'indirizzava. Cosi, per accennarne alcune

sole del secolo andato, essa poetica, artistica, ideale nel

Chateubriand, si ferma a descrivere 1'esterno del cristiane-

simo, quasi la facciata dell'edifizio; eloquente, calda, sma-

gliante ma piu eoncieta nel Lacordaire, illustra il gran fatto,

Je grandi virtu della Chiesa; affettuosa, mistica, talora anche

sentimentale nel Bougaud, addita nel cristianesimo la sod-

disfazione e 1'appagamento delle aspirazioni intime, pro-

fonde dell'anima: piu storica nel de Broglie, ne mostra la

trascendenza rispetto alle altre religioni; piu psicologica nel -

1'Olle-Laprune, la convenienza intellettuale e morale, e cosi

in altri volgarizzatori popolari e geniali; mentre'piu com-

piuta e piu scientifica appare negli scritti del Nicolas, del-

FHettinger, dello Schanz, senza dire dei trattati proprii di apo-

logia religiosa usciti dalle scuoie dei teologi in tanta copia.

1
LACORDAIKE, Conferences de Notre-Dame. Preface.
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Ed e noto che, se nei tempi di fede 1'apologetica quasi non

usci dall'umbratile palestra della Scuola, in tempi di con-

troversie e di lotte, massime in quelle del nostro ultimo se-

colo, sent! naturalmente la necessita di scendere in campo,
di rendersi piu militante, piu popolare, piu ardita: ne tale

risono solamente dal pulpito delle nostre chiese, come da

quello piu solenne di Notre Dame in Parigi t
con la voce

dei Lacordaire, dei Ravignan, dei Felix, dei Monsabre, ma
anche piu risoluta e piu fiera dalle cattedre delle univer-

sita scredenti, nelle aule dei parlamenti, nei congressi, nei

comizi, con la voce intrepida di tanti laici, ricchi insieme

di cultura moderna e di fede antica, profondamente cri-

stiani.

Allora, accanto ai teologi e piu spediti, piu attraenti, piu

efficaci praticamente di loro, benche in se talora meno pode-

rosi negli argomenti, meno esatti nei linguaggio e, poniamo

anche, nei concetto, non pero mai avversi di proposito e ostili

per principio alia teologia cattolica, sorsero questi laici di

fede, apologisti della religione sotto 1'uno o 1'altro dei suoi

molteplici, infiniti rispetti. Essi continuarono nello stile del

secolo XIX la tradizione gloriosa dell'apologia, diremo cosi,

laica del cristianesimo, cominciata nei primi secoli da quegli

apologisti gloriosi, laici la piu parte, che difesero la Ghiesa

di fronte alia violenza dell'impero e ai sofismi della filosofia

pagana : Quadrato, Aristide, Atenagora, Milziade, Ermia, Ari-

stone, Minucio Felice, Giustino, e di poi altri, come quelli

usciti dalle celebri scuole catechetiche dell'Oriente. E se non

cosi autorevoli, certo sempre illustri nella Ghiesa, non ostante

qualche loro deviazione o traviamento scusabile in laici, re-

steranno i nomi di un De Maistre, di un Donoso Cortes, di

un Ozanarn, di un Montalembert e di tanti altri; i quali

secondo le p-roprie forze e Findole varia dell'ingegno e degli

studii, con nobile disinteresse, con sacrifizi molteplici, con

profon de convinzioni, ma senza orgoglio, senza atteggia-

menti facili di novatori o riformatori di cristianesimo si

fecero a difendere la religione, la civilta, la vera cultura.
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II.

Niuno di quest! ne di tanti altri sinceri apologeti ebbe in

animo, o meno vanto, di avere egli solo urfapologia unica,

adeguata, esauriente e tutta nuova; niuno manifesto propo-

siti di romperla del tutto con 1'apologetica antica, non si af-

fanno a volerne provare la pretesa inanita filosofica, storico-

critica, e via via; molto meno pretese di condurre gli uomini

alia fede prescindendo dal fatto della rivelazione cristiaua e

dal carattere divino della dottrinarivelata, massimamente con

attenuare il concetto e 1'estensione dei dogmi. Questo me-

todo e di data recente: se in Inghilterra e in Germania

esso aveva germi piu antichi, nei resti di filosofie etero-

dosse e di tendenze pietistiche, in Francia comincio a di-

vulgarsi tra cattolici negli ultimi decennii e in Italia da pochi

anni appena, se non si vuol dare nome di volgarizzazione

a qualche volata lirica di conferenziere geniale o a qualche

sunto enigmatico di giornali e periodic! senza merito di

serieta e di cultura.

Ora invece, anche da qualche periodico che ha 1'anda-

mento piu scientifico, si proclama la necessita di romperla
con 1'apologetica antica e si annunzia una nuova apo-

logia del cristianesimo formata dalle rinnovate scienze re-

ligiose ,
mentre si avvicina quell' era nuova nella vita

civile dell'uomo, di fronte a cui la stessa rivoluzione del

secolo XVIII non avrebbe nella mente degli storici che

il limitato valore, di un evento preparatorio *. Cresce

quindi e si fa piu sentito il dovere di chiedere, come e

fino a qual segno s' intenda rinunziare a tutta 1'apolo-

getica, anzi alia teologia e alia filosofia stessa tradizionale r

di cui ci si parla da piu parti con tanto sprezzo. Cio perche
non si avveri nei primi decennii del secolo vigesimo, quello

che si avvero, anche in uomini di chiesa, negli ultimi del

secolo decimottavo, come bene avvisava il celebre Bergier:

1 La nuova eultitra del clero negli Stucli religiosi, del marzo-aprile,

1906, p. 142.
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Chi in grembo al cristianesimo abbandona la tradizione

generale, cade nell'eresia, la quale non e altro che filo-

sofia erronea; ma se prosegue a ragionare trascorre rapida-

mente al deismo, al raaterialismo, al pirronismo assoluto *.

Se v'ha pero tradizione generale che importi rispettare e

difendere, e quella che concerne 1'apologia del cristianesimo;

giacche essa tocca i fondamenti stessi del credere, quali

sono i motivi di credibilita, con molte verita naturali che

sono praeambula fidei e fondamento della stessa filosofia

razionale. Tanto piu che rispetto all 'apologia per 1'appunto

la Ghiesa ha stabilito non solo la dottrina, ma il metodo,

segnatamente nella costituzione De fide catholica del Gon-

cilio Vaticano, la quale in tutto il suo svolgimento pra-

ticamente lo conferma. Questo metodo comprende un pro-

cesso che diremmo filosofico, il quale stabilisce certe verita

naturali, accessibili ad ogni natura ragionevole, ma per ri-

spetto alia rivelazione positiva non riguarda che il lato ipo-

tetico; e al processo filosofico segue un altro che diremmo

processo storico, il quale dimostra 1'avveramento di questa

ipotesi stessa della rivelazione. Quello non e che un processo

previo alia dimostrazione cristiana e cattolica: questo invece

e il nucleo della dimostrazione stessa; 1'uno e 1'altro pero

confermato veramente dalla tradizione generale, dall'im-

pronta di cattolicita. Chi abbandona o questo o quello,

peggio chi li abbandona amendue e li scredita, non fa la parte

di apologista della fede
;
fa la parte, inconsciamente forse ma

non meno dannosamente, di avversario della fede. Ne il dire

con un moderno conferenziere che non dobbiamo aspettare

che i nemici vengano a sloggiarci dalle nostre posizioni,

vale sempre di scusa : puo essere questo, e spesso e, vano

sgomento d'imbelli e di paurosi cui ripugna il combattere.

Tali sono quelli appunto, di cui scrive il Vacant 2

,
soldati

1

BERGIER, Tra'M Jiistorique et dogmatique de la vraie religion, (Paris

1786), I, 20.

* Etudes th&ologiques sur les Constitutions du Concile du Vatican,

(Paris 1895), II, p. 116.
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che per difenderci, bruciano le nostre armi e i nostri tesori

per il timore che il nemico se ne valga contro di not .

III.

Tradizione generale, cattolica, e anzitutto quella di pre-

supporre come necessario alia dimostrazione apologetica
un fondamento razionale, una filosofia. Tale fu il metodo

dei piu grandi apologeti del cristianesimo, tale 1' insegna-

mento delle celebri scuole catechistiche deH'Oriente e dei

loro piu splendidi luminari, particolarmente dei maestri di

Alessandria e di Antiochia, segiiiti poi dai padri e dottori

dell'Occidente ;
i quali e implicitamente, nel Joro processo

ragionato e spiegativo delle verita religiose, e spesso an-

che espressamente convengono nella sentenza che la filo-

sofia naturale e veramente una guida all' Evangelic, una

istituzione previa alia fede cristiana come la chiama Cle-

mente Alessandrino *, un preludio e un aiuto del cristia-

nesimo come si esprime il suo discepolo Origene
2

: tale

e infine il sentimento della Ghiesa, che non mai rinunzio,

ma sempre presuppose e assodo questo principio, e per

via dei Goncilii fino all' ultimo del Vaticano, e per bocca

dei SS. Pontefici fino a Leone XIII e al regnante Pio X.

Anzi le parti stesse della filosofia nell' apologetica cri-

stiana noi troviamo dogmaticamente accennate nel Conci-

lio Vaticano (Sess. Ill) e splendidamente chiarite nella en-

ciclica Aeterni Patris di Leone XIII
;
e sono particolar-

mente di giovarle sia per indiretto, rimovendo I'ostacolo

alia sua dimostrazione, con far vedere a lume di ragione

quelle verita che, sebbene rivelate, non sono del tutto inac-

cessibili alia mente umana, onde risplende 1'accordo mira-

bile tra fede e ragione ;
sia direttamente, provando veri

quei principii che si hanno a presupporre innanzi di sta-

1 CLEM. ALEX., Strom, lib. I, c. 5, 16
;

lib. VII, c. 3
; ap. MIGNE, Pair,

grace, t. VIII, 717 ss.
; t. IX, 424 ss.

? OHIO. Ad Gregorium ; ap. MIGNE, t. XI, 87 ss.



E LA CULTURA MODERNA 519

bilire la dimostrazione apologetica, sotto il duplice suo ri-

spetto di cristiana e di cattolica, la quale e rivolta a

dimostrare il fatto della rivelazione divina, e percio 1'ob-

bligo della creatura ragionevole di aderirvi con tutto 1'osse-

quio dell' intelletto e della volonta.

L' uno e Taltro uifizio della filosofia, e particolarmente

quello di dimostrare le verita presupposte come fondamento

alia dimostrazione apologetica, se fu necessario sempre, piu

che mai deve dirsi necessario ai tempi nostri, quando ap-

punto contro di queste verita si drizzano i colpi degli incre-

duli, beri consapevoli che avranno scosso tutto 1'edifizio

apologetico, se ne avranno rimosso la base razionale. Ondc,

se un tempo il teologo che trattava il luogo dei preamboli

della fede, o 1'apologista che entrava nella dimostrazione

cristiana, potevano assumere come dimostrati gia dalla filo-

sofia e comunemente ammessi tali verita razionali come

1'esistenza di Dio, la provvidenza ch'egli ha dell'uomo, ia

dipendenza dell'uomo da Dio, e quindi anche 1'obbligazione

naturale di onorarlo e di credergli, posto ch'egli ci parli, e

simili principii assai chiari al lume di ragione ora sara

forza insistervi maggiormente e di proposito, come fanno

d'ordinario i buoni apologisti moderni; non mai avvolgerle

in dubbii o presupporle solo per sentimento.

IV.

E necessario particolarmente non trascurare quegli argo-

menti, ineluttabili ed accessibili anche a menti volgari, ondc

la ragione naturale perviene alia notizia o di una Causa

Prima, salendo per la catena necessariamente finita degli

effetti creati, o di una Mente ordinatrice sapientissima, con-

templando nello spettacolo dell' universe un ordine fisico

perfetto, universale, costante, o di un supremo Legislators,

considerando 1' esistenza dell' ordine morale, anche piu

efficace e piu mirabile dell'ordine fisico
;

e cosi dicasi di

altri simili attributi che a Dio solo competono e che ei

conducono a riconoscerne per legittima deduzione e la
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veracita assoluta della locuzione, con cui egli c'insegna,

e la certezza della provvidenza, con cui egli ci porge i mezzi

per giungere alia verita, alia salvezza. Poiche vale qui phi
ehe mai il detto di s. Agostino che si Dei providentia

non praesidet rebus humanis, nihil est de religione sata-

gendum .

Dimostrata 1'esistenza di Dio, la provvidenza e la ve-

racita divina, apparisce alia creatura ragionevole 1'obbligo

naturale - - che e il primo tra i doveri - - della religione

verso Dio, vincolo di cognizione e di amore che unisce

a lui e 1'intelletto e la volonta, cioe tutto I'uomo, come
al principio di tutto il nostro essere, fonte di verita e di

ogni bene. Ne 1'obbligazione naturale cessa, o sminuisce,

anzi riprende vigore, nell'ipotesi che Iddio parli airuomo

con rivelazione positiva, sia di verita in qualche modo ac-

cessibili alia capacita di mente creata, sia di verita che al

tutto la trascendano come di un ordine che superi ogni

esigenza di natura creata o creabile. Tale obbligazione puo
dimostrare il filosofo, prescindendo ancora dal fatto della

rivelazione positiva, la quale appare a lume di ragione de-

siderabile ed espediente al sommo, non propriamente debita

o dimostrabile da esigenza inerente alia creatura; ed e

un'obbligazione che oltre a cio I'uomo sente come per na-

turale istinto, secondo il ragionare di S. Tommaso : Quo-
dam naturali instinctu, egli dice, se (homo) obligatum sentit

Deo, ut suo modo ei reverentiam impendat, a quo est sui

esse et omnis boni principium *.

Ma questo non e il cieco istinto del Reid, ne un impe-

rative categorico alia kantiana, ne un semplice moto del

sentimento o della volonta, come quello della scuola vec-

chia e nuova del sentimentalismo, del volontarismo, del

fideismo e simili
;
bensi un moto proveniente dalla intui-

zione o cognizione facile, immediata, da potersi quasi dire

percezione sperimentale, della necessaria dipendenza di se,

come di ogni essere e di ogni bene, da Dio, e quindi della

1 Contra Gentes, I, 3, c. 119.
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ragionevolezza somma, anzi della necessita morale, che e

obbligazione assoluta di prestargli la riverenza del culto

religiose. E clic questa ragionevolezza e necessita, onde

sorge il vincolo dell'obbligazione, appaia evidente al lume

naturale dell'intelletto anche nella ipotesi che Iddio voglia

rivelarci un ordine di verita affatto soprarrazionali e un
culto corrispondente a quest'ordine stesso soprannaturale,

a cui in tal caso eleverebbe la natura creata ragionevole,

e cosa indubitata. Poiche in questa rivelazione positiva,

Iddio manifestando la sua mente alia creatura e con 1'auto-

rita della sua testimonianza confermando la verita della

cosa detta, e troppo manifesto che egli ha non meno di-

ritto all' ossequio dell' intelletto e della volonta creata, di

quello che abbia nella rivelazione naturale, con cui ci si

manifesta mediante le cose naturali e visibili.

Ma notisi che noi diciamo dimostrabile, a ragione filo-

sofica, 1'obbligazione ipotetica: non 1'esistenza della ipotesi.

Anzi che questa ipotesi della rivelazione positiva, connessa

con la elevazione all'ordine soprannaturale, si debba awe-
rare o siasi avverata di fatto, diciamo non potersi preten-

dere a dimostrarlo direttamente con vera e propria dimo-

strazione, ne da principii metafisici, ne da studii psicologici

della natura, benche illustrata, come taluno dice, dalla luce

dell' interiorita . Ed e chiaro perche essa e indebita alia na-

tura, cioe superiore ad ogni sua naturale ordinazione o esi-

genza.

E il trascendere ogni ordinazione o esigenza naturale e

del concetto e della definizione stessa del soprannaturale
ed esclude percio ogni ragione d'immanenza naturale, che

lo faccia o inerente o postulate dalla natura, come dicono;

giacche questa non puo avere immanente ordinazione od

esigenza che sia veramente tale, rispetto a cio che e di or-

dine divino.

V.

Ma siffatta trascendenza del soprannaturale non esclude,

anzi inchiude una convenienza somma con la natura, mas-
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sime quando si consider)" storicamente, nel presente ordine

di Provvidenza. E se questo solo intendessero alcuni per
immanenza del soprannaturale, errerebbero pin nel lin-

guaggio che nel concetto. Gosi puo il filosofo dimostrare

ad evidenza F impossibility che, data una elevazione so-

prannaturale, essa distrugga o si opponga alia perfezione

naturale, che una rivelazione positiva contraddica alia rive-

lazione naturale che ci si fa mediante la ragione, poiche

dell'una e dell'altra rivelazione uno e 1'autore, Iddio; ne

Iddio puo contraddire a se stesso, affermando o negando
col lume della rivelazione soprannaturale altrimenti da cip

che afferma o nega col lume della rivelazione naturale. Onde
se apparisce ripugnanza tra fede e scienza, bisogna dire o

che essa non e reale ma fondata su qualche specioso so-

fisma; o se pure e reale ed evidente, che si fraintenda il senso

o della verita religiosa o della verita scientifica, come spesso

accade, dandosi all'uno o all'altro una estensione o com-

prensione diversa da quella che il termine comporta o almeno

rispetto alia conclusione della scienza un grado di certezza

e di evidenza che non ha. II che intendeva appunto di sta-

bilire il Goncilio Vaticano confermando espressamente ci6

che era gia stato definito sotto varie forme dal magistero

ecclesiastico, che etsi fides sit supra rationem, nulla ta-

men unquam inter fidem et rationem vera dissensio esse po-

test .

Piu direttamente ancora puo il filosofo investigare e

accertare ragioni molteplici di convenienza della rivelazione

positiva, come sono quelle gia cosi splendidamente illustrate

da S. Tommaso 4

, per le quali si potrebbe dire, solo in un

senso ben determinate, ch'essa e attesa, sospirata e, piu im-

propriamente, se cosi piace, postulata dalla natura. A questa

infatti si prova, per manifesti argomenti, essere sommamente
utile e salutare, e quasi moralmente necessaria, una rivela-

zione positiva divina, onde giungere, per via di fede, anche

alia conoscenza di verita, le quali non sarebbero per se inac-

1 Contr. Gent., libr. I, 44.
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cessibili alia ragione umana, ma estremamente difficili: perche

i piu degli uomini sono inetti a toccare il sommo, che e la

certezza, di queste cognizioni, seguendo la via della scienza,

sia per indisposizione naturale d'indole o d'ingegno, sia per

necessita di occupazione, per insofferenza di fatica o per

altro : di poi quegli stessi che sono per se atti, non vi giun-

gerebbero se non a grande stento, dopo lunghissimo tempo,

e per la profondita delle verita in se stesse e per la molti-

tudine dei requisiti che la scienza di tali verita presuppone
e per la gravita degli ostacoli che si frappongono, massime

neU'eta giovanile, impaziente di lunghe investigazioni ;
e in-

fine alle verita della scienza si andrebbero pure frammi-

schiando errori e sofismi, cosi facili a insinuarsi, come attesta

1'esperienza, anche nelle speculazioni dei dotti.

Queste deficienze della natura. confermate dall'esperienza

e in parte attestate ad ognuno dal testimonio della coscienza,

si potrebbe concedere in largo senso che appaiano all'os-

servatore attento come esigenze di una elevazione sopran-

naturale, ossia di una rivelazione positiva, in quanto mo-

strano che questa non e, come fu detto, una strana, capric-

ciosa inserzione - il che nessun teologo ha mai detto e

pensato ma una elevazione graziosa, indebita cioe e con-

venevole ad un tempo, anzi moralmente necessaria nel pre-

sente ordine alia natura decaduta. Esse, pero, per quanto si

premano e si esagerino, non basteranno mai a dimostrare.

sia pure alia luce deH'interiorita
,
una necessita vera e

quindi una esistenza del soprannaturale ; che non per que-

sta causa, come soggiunge il Vaticano, si dovra dire assoluta-

mente necessaria la rivelazione, ma perche Iddio nella sua

bonta infinita ha ordinato 1'uomo a un fine soprannaturale,

cioe alia partecipazione di beni divini che superano al tutto

I'intelligenza della mente creata '. E percio, come sopra

1 Non hac tamen de causa revelatio absolute necessaria dicenda est, sed

quia Deus ex infinita bonilate sua ordinavit hominem ad finem supernatu-

ralera, ad participanda scilicet bona divina quae humanae mentis intelligen-

tiam omnino superant (Sess. Ill, Cap. 2 De lievelatione).
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abbiamo detto, questa ordinazione gratuita o elevazione della

creatura ragionevole a un bene che trascende ogni debito

e facolta di natura, non si puo scoprire nonche dimostrare

dat filosofo per ragione naturale: se ne puo bensi argo-

mentare la possibilita, in genere, per rispetto alia onnipo-
tenza divina; non gia, notisi bene, la possibilita in ispecie,

ossia di questo o quel determinate modo di elevazione so-

prannaturale, molto raeno 1'esigenza o 1'esistenza.

VI.

Che se questo dono grasioso che tanto nobilita oltre

ogni debito la nostra natura, non puo essere un fatto che

rampolli da lei o dalle sue esigenze, ovvero tale di cui ci

const! per ragione filosoiica, a lume naturale; resta che ci

consti da testificazioni o da fatti, e questi di ordine divino,

giacche divino e il fatto stesso della rivelazione positiva.

Fra tali fatti indubitatamente divini, anche il filosofo,

stando al comune consenso del genere umano e quasi al-

1'istinto della ragione, dovra annoverare particolarmente i

miracoli e le profezie, di cui egli puo riconoscere a lume

di ragione la possibilita non solo, ma la convenevolezza ri-

spetto a Dio e la opportunity rispetto a noi, per valerci di

testimonianza certa che Iddio ha parlato.

Al qual proposito vale cio che dice splendidamente

S. Agostino, che se 1'uomo parla solo con parole, Iddio

parla con fatti; ed a quel modo che le parole squisite ed

eleganti o meno usitate, asperse con moderazione e decoro

nel discorso umano, gli aggiungono splendore e vivezza,

cosi i fatti mirabili, atti a significare alcuna cosa, rendono

in certo modo piu splendida la divina eloquenza
l

. Essi ci

valgono dunque come di criterii o indizi da cui riconoscere,

senza pericolo di errore, la parola divina, a quel modo che

da una sua particolare inflessione o modulazione di voce

noi distinguiamo la parola umana; ma sono indizi o cri-

1
AUGUST., Ep. CII, 33, ap. MIGNE, Patr. lat. t. XXXIII, 383.
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terii assolutamente necessarii, perche senza di essi la locu-

zione divina sarebbe inutile a noi. e indegna della sapienza

divina. Sicche la possibilita e 1'esistenza loro dev'essere cosi

certa, come e certa la possibilita o 1'esistenza della rivela-

zione positiva, essendo questo un fatto che deve portare

hi se 1'irapronta, il sigillo della divinita, che ce ne indichi

e ne accerti Torigine.

Tutto questo e dimostrabile a lume naturale di ragione,

indipendentemente da opinioni discutibili di sistemi parti-

colari, in forza di principii che non appartengono ad una

o ad altra scuola, ma a quella perennis philosophia a cui

niuno puo rinunziare, se non rinunziando alFessere di uomo,
rinunziando alia ragione, al senso comune.

Tuttavia il processo dimostrativo del filosofo, che mo-

vendo dall'esistenza di Dio, dalla sua provvidenza, e veracita

e simili, ne conchiude la naturale religiosita dell' uomo e

quindi 1'obbligazione di aderire anche alia rivelazione posi-

tiva divina, nella ipotesi che questa esista e gli consti con-

venientemente, non pretende ingenerare la fede sopranna-

turale, e sarebbe ingenuita il supporlo, come mostra di fare

troppo spesso qualche moderno scrittore. E troppo chiaro

come questo non sia altro che un processo previo che si

ferma alia supposizione, o all'esistenza ipotetica della rive-

lazione divina, provandone la possibilita intrinseca per

parte di Dio, al quale non si puo negare la facolta di par-

lare alia sua creatura, svelandole anche un ordine di verita

affatto superiori alle sole forze dell' intendimento create,

cioe di misteri propriamente detti. Ma e chiaro altresi

quanto una siffatta previa dimostrazione e sia necessaria

in se per la ragionevolezza della fede e sia efficace in noi

per disporre F animo all' adesione debita alia rivelazione

positiva, cioe all'atto della fede.

VIII.

Tuttavia piu necessario ancora e piu prossimamente
efficace all'intento apologetico e il processo, che si potrebbe
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dire storico, onde si passa dall'ipotesi al fatto della rive-

lazione divina; mostrando cioe che 1'aver Iddio parlato con

rivelazione positiva e un fatto evidentemente credibile, perche
vi sono segni e fatti di ordine divino i quali 1'attestano in

modo da escludere ogni dubbio prudente. Questi fatti sono

svariati e molteplici, ma tutti concorrono nei motivi di cre-

dibilita: e devono essere obbiettivamente certi, non sola-

mente probabili, perche escludano ogni dubbio e fondino

il giudizio ultimo, previo alia fede e conclusione di tutta

1'apologetica, cioe il giudizio della credibilita, rispetto al

fatto stesso della rivelazione positiva, a cui seguira quello

della credibilita della religione rivelata, dei suoi dogmi,

dei suoi rnisteri.

Ne questo giudizio certo, mostrando ragionevole 1'atto di

fede, lo rendera necessario quasi fosse conclusione di un

sillogizzare umano. Cio non puo avverarsi, perche esso per

se non si porta se non ad affermare 1'obligazione del credere;

e aer venire all'atto, prescindendo anche dalla soprannatu-

ralita di esso, e ancora necessario 1' impero della volonta

che determini 1'intelletto alia fede. Oltreche, ne la realta

soprannaturale dei fatti divini, che ci accertano della locu-

zione divina, ne quella del fatto stesso di questa divina rive-

lazione brilla alia nostra mente limitata di una evidenza

immediata, come nei primi principii razionali, si che necessiti

all'assenso
;
sebbene 1'una e 1'altra si manifesta in modo che

mostra evidente 1'obligazione del credere e 1'imprudenza

del non credere. Tale e 1'evidenza di credibilita, piu che ba-

stevole perche il credente sia ragionevole e prudente nei

determinarsi per libera elezione di volere, mosso dai mo-

tivi di credibilita, all'assenso indubitato che e proprio della

fede
;
e il dubbioso o il miscredente sia imprudente e col-

pevole nei dissentire, non ostante tali motivi da lui appresi.

Gosi anche nelle cose umane, e per esperienza di ognuno
avviene giornalmente e in mille occasioni che all' intelletto si

affacci un motivo, fermissimo in se, di aderire a qualche giu-

dizio, ma in modo tale gli si manifest! che lasci possibile,
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e insieme dimostri irragionevole e imprudente, il dubitarne.

II che tuttavia non diminuisce in alcun modo la fermezza

o la infallibilita del motivo obbiettivo, onde il fatto della rive-

lazione ci si manifesta; giacche solo dipende dalla imper-

fezione soggettiva di chi 1'apprende.

E n' e indizio il vedere che quanto piu si esamina e piu

si penetra nel motivo obbiettivo, piu ne appare la efficaeia

e la fermezza; dove per contrario, chi vi sorvola superficial-

mente, non vi trova consistenza, o al piu mera probabilita.

Cio avviene anche, oltreche per 1'altezza delle cose rivelate,

per 1'indole stessa della prova della rivelazione; perche i mo-

tivi che ci dimostrano questo fatto, non sono un mezzo di

dimostrazione cosi semplice, indivisibile e uno, come quello

delle dimostrazioni metafisiche e matematiche, ma risultante

da molti e disparati elementi, di cui non pochi sono mani-

festi soltanto per via storica, e pur tutti necessarii a tenersi

presenti unitamente per sentirnela forza dimostrativa. Non si

deve pertanto attribuire ai motivi obbiettivi di credibilita, e

molto meno al loro complesso, cio che puo essere proprio

della disposizione, o se cosi vuolsi dire, del motivo sogget-

tivo, onde talora s' induce qualche intelligenza o poniamo
anche molte -- al giudizio di credibilita, e seguendo poi

sotto 1' impulse della grazia il pius credulitatis affectus, al-

1'atto di fede soprannaturale.

Su cio i teologi antichi movevano gia lunghe quistioni,

e quasi tutte di viva importanza, che noi non possiamo ora

accennare. Ma il punto capitale, senza cui non si da apo-

logia vera del cristianesimo, e dimostrare, fino all'evidenza

di credibilita, la esistenza del fatto di una rivelazione posi-

tiva, e quindi 1'origine divina della religione cristiana, la

quale di poi si mostrera sussistere unicamente nella Chiesa

cattolica che in se 1'incarna.

Provato questo fatto, e manifesto che non si da piu pos-

sibilita di errore, e quindi neppure di dubbio prudente circa

la verita, come del fatto stesso, cosi della dottrina rivelata,

per quanto a noi incomprensibile. E di piu, posta Tobliga-
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zione naturale di assentire, nell'ipotesi della rivelazione, al-

1'autorita di Dio rivelante, ne viene che all'uomo non resta

piu motive ragionevole o prudente, ne liberta morale o li-

ceita di dubbio o di dissenso: solo gliene resta, come gia

accennammo, la fisica possibility per la mancanza di quella

immediata evidenza di verita che sola determina necessa-

riamente 1' intelletto all'assenso. Gosi la mancanza di evi-

denza immediata, cioe inevidenza della verita in se, con-

giunta a evidenza di credibilita della verita stessa, fa che

1'assenso di fede sia libero insieme e prudente, senza di

che non potrebbe essere meritorio, e libero parimente il

dissenso ma imprudente in chi ne abbia percepito i motivi

di credibilita, percio imputabile a colpa.

E insistiamo su questo punto, perche errore comune omai

non solo a increduli ma anche a nuovi apologisti, e il con-

fonderlo miseramente, come se si trattasse di rendere acces-

sibile o dimostrare scientificamente non la credibilita, ma
la evidenza della verita cosi del fatto della rivelazione, come

della dottrina stessa o dei dogmi rivelati. Basta invece al-

1'apologista il dimostrare che il dubitare o il discredere sia

il fatto stesso della rivelazione, sia 1'uno o 1'altro dogma
rivelato, e imprudente, per i tanti motivi di credibilita che

ce lo mostrano evidentemente ammissibile, benche resti

sempre possibile e il dubbio e il dissenso, per molti capi,

cioe per 1'altezza di questi fatti misteriosi, per 1'indole com-

plessa della dimostrazione previa, per 1'ostacolo delle pas-

sioni che fanno velo all' intelletto e lo distolgono dalla con-

siderazione dei motivi, e simili.

IX.

Queste e altrettali verita, capisaldi d'antica apologetica,

sono come tutti sanno, contenute in quella tradizione gene-

rale, cattolica, di apologetica consacrata dal magistero infal-

libile della Ghiesa nell'ultimo Goncilio ecumenico. E noto

infatti 1'insegnamentodel Vaticano, particolarmente in quegli
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stupendi capitoli della terza sessione, che trattano appunto
della rivelazione, della fede e del loro accordo con la ra-

giotie, confermato poi da' canoni susseguenti.

11 Concilio defmisce possibile alia ragione umana col suo

Jume naturale conoscere Iddio con certezza, come principle

e fine delle cose tutte, dalle creature stesse : ma avere Iddio

voluto aggiungere un'altra rivelazione, quella soprannatu-

rale; rivelazione salutare e convenevole all'uomo per una

pronta, ferma e piena certezza delle stesse verita divine

accessibili alia ragione, ma necessaria assolutamente, posta

la gratuita elevazione dell'uorno all'ordine soprannaturale.

A questa rivelazione, deve 1'uomo per la sua necessaria e

totale dipendenza da Dio, pieno ossequio d'intelletto e di

volonta mediante la fede; e questa fede e una virtu sopran-

naturale che si fonda non nella verita intrinseca delle cose,

conosciuta al lume naturale della ragione, ma neH'autorita di

Dio stesso rivelante, che non puo ingannarsi ne ingannare.

Ma perche questo ossequio della nostra fede fosse consen-

taneo alia ragione, Iddio voile congiungere con gli aiuti in-

terni dello Spirito Santo, argomenti esterni della sua rive-

lazione, cioe fatti divini, e primieramente miracoli e profezie,

che dimostrando splendidamente la onnipotenza e la infi-

nita scienza di Dio, riescono segni certissimi e accomodati

alia intelligenza di ciascuno, per accertarsi cioe del fatto

della divina locuzione e distinguerla dalla parola umana.

Cosi 1'assenso della fede non e cieco, ma pure e dono di Dio

e insieme atto libero dell'uomo, che consente alia grazia,

potendo resistere; quindi e atto salutare, quando pure la

fede non fosse ancora viva, cioe operante per la carita. Onde

infine il Goncilio dice anatema a chi affermasse, la fede

divina non potersi rendere credibile per segni esterni, ma
dalla sola interna esperienza di ciascuno o dalla ispirazione

privata essere mossi gli uomini alia fede (can. 3) ;
ovvero i

miracoli non essere possibili, o non potersi conoscere con

certezza ne provare con essi 1'origine divina della religione

cristiana(can.4); e ancora chi dicesse, 1'assenso della fede non

essere libero, ma prodotto necessariamente per argomenti

1906, vol. 4, fasc. 1355. 34 21 novembre 1906.
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di ragione; la grazia essere necessaria alia sola fede viva

che opera per la carita (can. 5) ;
o pari essere la condizione

dei fedeli e di coloro che non giunsero aneora all'unica vera

fede (can. 6).

E a questi seguono altri punti di dottrina assai rilevanti,

coine del duplice ordine di cognizione, distinto e per il

principio, naturale nell'uno e nell'altro soprannaturale, e

per 1'oggetto, verita accessibili alia ragione nel primo e mi-

steri al tutto inaccessibili nel secondo; dell'uffizio proprio

della ragione rispetto a questi misteri, di cui puo cercare una

qualche analogica intelligenza, non una propria cognizione

o dimostrazione scientifica; dell' impossibility di un dissidio

o contraddizione propria tra fede e ragione, dell'aiuto mutuo

che 1'una porge all'altra, della liberta convenevole alia trat-

tazione delle scienze umane, perche non cadano in eirore

avversando la dottrina rivelata, e infine del progresso che

da questa e escluso, perche corruzione di senso e quindi

regresso dovuto all'opera dell'uomo, e di quello che e con-

sentito perche vero progresso, in eodem scilicet dogmate,

eodem sensu, eademque sententia (cap. 4).

X.

Tali in rapidi cenni le principali conclusioni del Sinodo

ehe riassumono, a cosi dire, il succo della tradizione gene-

rale e veramente cattolica, dell'antica e sempre nuova apo-

logetica. E noi le abbiamo ricordate, perche non ve n'e una

omai, a nostro credere, che non sia stata dimenticata, oscu-

rata dall'uno o dall'altro recente scrittore di nuova apologe-

tica e di cultura nuova. E se volessimo andare in citazioni,

come altre volte, potremmo troppo facilmente recare da opere

non antiche di parte nostra, le contraddittorie piu o meno

aperte, ma per noi anche troppo aperte, a tutte, o quasi,

le proposizioni del Goncilio. Sentiamo che la nostra asser-

zione e grave, ma ci e strappata dalla forza della convin-

zione, formatasi irresistibilmente dalla Jettura continuata di

opere, di opuscoli, di articoli nostra li e stranieri.

;i, Ne intendiamo dire che gli autori si propongano deli-

beratamente di andar contro al pensiero, nonche alia defi-
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finizione espressa, del Goncilio: sappiamo che molti pro-

testerebbero alto e reciso; e questa protesta ci consola.

Alcuni anzi, i quali fanno professione di sprezzare il razio-

cinio anche nella sua forma piu semplice del sillogismo, e

certo che non vorrebbero la paternita delle conclusion! di

cui si contentano solo d'ammettere le premesse. Altri per

non correre troppo avanti, stringono il freno con opportune

riserve, con circonlocuzioni, con proteste, della cui since-

rita non si vuole dubitare ; ma il pendio e sdrucciolo, e il

fondo e 1'abisso. Ne solo e 1'abisso per la fede, ma per la

scienza e la ragione. Spieghiamoci brevemerite.

Si comincia dal misconoscere o fraintendere o negare

la necessita e 1'importanza di un fondo razionale, di una

filosofia,nel processo dimostrativo dell'apologetica: simostra

di gridare solo contro un sistema particolare, contro il sil-

logizzare gretto, contro la fissita della scolastica cristalliz-

zata e via via; ma lo scivolo cominciato, si ricantano tosto

vecchi errori d'ogni fatta, contro la filosofia del buon

senso: relativismo, soggettivismo, immanentismo, pragma-

tismo, dogmatismo morale, simbolismo, evoluzionismo di

dogmi, di religione, di scienza, di ogni cosa: non piu co-

gnizioni statiche, non verita immutabile, assoluta: tutto e

relative, tutto e mobile, in un divenire, in un fieri perpetuo ;

e da questo relativismo e soggettivismo alle varie forme di

scetticismo e all'ultima dell'agnosticismo e facile, e breve il

passo. II quale agnosticismo e per noi indubitato che in

alcune sue forme rasenta non diremo solo 1'eresia, ma 1'infe-

delta, come quando si stende alia negazione impHcita dei

dogmi spiegandoli con un mero simbolismo, e per poco
anche alia negazione degli attributi divini e dell' essere

stesso personale di Bio, per un timor panico, inesplicabile

delYantropomorfismo.

Altri, i piu, non giungono atanto: alcuni si contentano

di negare, o se non tanto, attenuare la forza dimostrativa

delle prove tradizionali dell'esistenza di Dio, e con questo di

tutto il processo previo della dimostrazione apologetica, di

tutta quella parte di filosofia che va conosciwta sotto il

nome di teologia naturale.
;

.,-
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Gosi un dolce e santo amico di un noto conferen-

ziere *

scrivevagli, tra le altre cose di un'ambiguita scon-

certante, che il mondo del cosiddetti filosofi spiritualisti non e

cristiano, che tutto quell' intellettualismo, tutta quella base

di teologia naturale, com'essi mostrano di comprendere il

termine, a lui serabra tutt'al piu del deismo puro e sem-

plice, concezione statica, semplicista, menzogna involon-

taria 2

, inconciliabile con le realta cristiane e via via.

In cambio (debole compenso !)
costoro danno gran peso alia

volonta, esaltano il sentimento, la coscienza interiore, 1'espe-

rienza religiosa, alia quale si vuole omai ridurre da molti il

concetto stesso della fede, essendo 1'antico concetto un estrin

sicismo, un intellettualismo arido, una conseguenza di sil-

logismo. Ed essi, secondo una loro frase originale, pitto-

resca, darebbero venti sillogismi per una lagrima ! Otti-

mamente, se con una lagrima, col sentimento solo si do-

vesse fare 1'apologia nuova del cristianesimo, promuovere la

nuova cultura . Ma pessimamente, se non e cio altro che

un rinnovare gli errori vecchi dei pietisti di Germania e

d' Inghilterra, dei sentimental i di Scozia o di altrettali

d'oltre Manica, piu visionarii che filosofi
;
se cio e un mi-

sticismo ibrido di naturalismo sentimentale, o piuttosto

una forma di neo-kantismo, onde si da il predominio a un

imperative categorico, a un cieco moto della volonta e del-

Tistinto sopra la ragione speculativa.

Prossimo a questo e necessaria conseguenza, e voler esclusi

dall'apologia i motivi di credibilita esterni, segnatamente mi-

racoli e profezie, tutto ridurre ai segni interni, all'esperienza

religiosa, alia coscienza interiore, in cui si vuole trovare im-

manente ogni cosa, anche 1'esigenza del soprannaturale, e

fino la critica dei dogmi. Con cio resta attenuata, o sop-

pressa per meglio dire, la distinzione fra il doppio ordine

di cognizioni asserito dal Vaticano, fra lo stato di natura e

lo stato di grazia: e tolta la base alia rivelazione sopran-

naturale, positiva.

Ma a questa sottentrerebbe, secondo i piu conseguenti,

1 Giov. SEMERIA, Sciema e Fede (Roma, Pustet, 1903) p. 314.

*
Ivi, p. 315.
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1'esperienza religiosa, nella coscienza e subcoscienza indivi-

duale e collettiva. Cosi vi ha chi chiama Gristo medesimo

la maggiore e la piii esclusiva coscienza religiosa dell'uma-

nita nel quale questa varia esperienza religiosa culmina ,

ripetendo quasi una frase del Renan e accostandosi al con-

cetto dello Schleiermacher.

Questo concetto medesimo si applica quindi ai dogmi,
da altri con piu, da altri meno chiarezza, facendoli tutti, come

dicono, una proiezione della pieta ,
dando loro o princi-

palmente o esclusivamente un valore pratico per 1'uso e la

direzione della vita (pragmatismo), non un valore intellet-

tuale, teorico conoscitivo; quindi una continua evoluzione

dei dogmi tutti, per 1' interno lavorlo di elaborazione

fattane dalla coscienza dei fedeli piu che dal magistero

esterno della Ghiesa. Ne si parla piu di verita, ma di va-

lore dei dogmi, con una nuova teoria dei valori, corrispon-

dente a queJla che fu lodata da qualche nuovo apologista,

come la metafisica dei bisogni e assunta come unico

mezzo termine e criterio esclusivo della moderna apologe-

tica. Di qui troppo facilmente si viene a una filosofia della

religione affatto nuova, quale sarebbe quella recentemente

proposta da Harald Hoffding, ed esaltata subito da uno scrit-

tore anonimo di una nuova Rassegna di studio della societa

siciliana di cultura : la religione cioe e una forma della poesia

della vita... e costituita dal bisogno personalc, dal sentimento

intimo, dall' esperienza continua : tende piuttosto alia valuta-

zione dell'essere anziche alia spiegazione dell'essere: quindi

indipendenza della religione di fronte alia scienza, antagoni-
smo storico tra religione e scienza e infine inanita dimo-

strata (egli dice) dei tentativi di conciliare la religione e

la scienza. E con simili dottrine si pretende forse di fare

una nuova apologia del cristianesimo !

Ma noi possiamo ripetere qui la nota frase dell'oratore

romano, che opinionum commenta delet dies 2
.

1 Per la fede religiosa in Italia, negli Studi religiosi (luglio-agosto

1905), p. 364. De natura Deor. lib. II, c. 2.
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Tre cose, disse sapientemente il Filosofo 8
, hanno da fug-

girsi nei costumi, 1'incontinenza, la malizia, la ferita. Vi fe

incontinenza (dxpaaia), quando si la ragione e sana e retta,

mal'appetito trascorre smodato oltre i limit! fissati dalla ra-

gione. Havvi malizia (xaxta), quando non solamente 1'appe-

tito e scorretto, ma anche la ragione (sia per 1'ignoranza

colpevolmente ammessa, sia per le passioni follemente se-

condate, sia per i mali abiti contratti) e stravolta a segno,

che non iscorge piu i principii morali, oppure non li applica

rettamente. La malizia poi ha varii gradi, e giunge talora

aU'enormita. L'appetito diviene talvolta cosi sbrigliato, la

ragione si corrotta, che 1'uomo nell'agire rassembra a belva

e belva inferocita: tanto atroci sono i misfatti in cui tra-

bocca! A si efferata malizia da Aristotele un nome speciale,

quello, molto bene appropriate, di ferita o bestialita (Oyjp^rr)?).

Ricerca poi il Filosofo, quali siano i contrarii di quelle

tre perverse disposizioni. Dice 3
,
essere manifesto, che all'in-

continenza si oppone la continenza, alia malizia la virtu.

Quanto alia bestialita, asserisce 4 che ad essa si oppone

1 Continnazione dello studio critico sull'opera di Erberto Spencer, L' of-

ftcio morale della beneftcensa : vedi quad. 1353, pag. 271.
2 T&v uepl Ta 7j9Y] cpeuxT&v Tpa Sotlv slSyj, >ca%{a, dcxpaoca, OyjpiiTrjs .

Ethic, lib. VII. cap. 1. A questa divisione si attenne 1'Alighieri per classi-

flcare i vizii e le pene nell' inferno. Sono ben noti i versi che il poeta, pone
in bocca a Virgilio :

Non ti rimembra di quelle parole,

Con le quai la tua Etica pertratta

Le tre disposizion che il Giel non vuole,

Incontinenza, malizia e la raatta

Bestialitade? e come incontinenza

Men Dio offende e men biasimo accatta?
3 Ta S'evaviJa Toig (ifev Soot SijXa

1 TO ji^v yap ficpstyjv, TO S'eyxpx-cstav xa-

Ivi.

4
Ilpog 8k TYJV 0yjpiotyjT(x jidXiaT' av dtp|i6rcoi Xsystv TTJV 5wip ^fiaj dcpeT-yjv,

Ttva xai Osiav*. Ivi.
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quella virtu ch'e sopra di noi, eroica e divina>. Possiamo

piu brevemente dire che ad essa si oppone 1'eroismo. L'op-

posizione e evidente. La ferita e il vizio giunto ad essere

enorme e brutale : al contrario 1'eroismo e la virtu esercitata

in un grado splendido e sublime. La ferita e la malizia

divenuta superiore a quella, diciam cosi, umanae comune:

all'opposto 1'eroismo e la virtu praticata in un modo che

sorpassa quello ordinario e consueto. Per la ferita I'uomo

cade vilmente al di sotto di se, conformandosi nel modo

d'agire ai bruti : al contrario per 1'eroismo I'uomo si slancia

sublime al di sopra di se, emulando nell'operare gli enti

a se superiori in perfezione.

Conformemente a questo degno concetto dell'eroismo, ri-

sguardiamo come eroici quegli atti di beneficenza, che escono

fuori deH'ordinario e suppongono una virtu quasi superiore

all'umana. Sono parecchi. Ma uno ve ne ha, che tra tutti essi

primeggia, cioe 1'atto di salvare il pericolante a rischio della

propria vita. Questo e certamente il massimo degli atti

esterni di carita verso del prossimo : esso e 1'apice e il colmo

della beneficenza. Chiaramente cio disse il divin Redentore,

quando proffen quelle memorande parole
!

: Maggior dile-

zione di questa nessuno ha, che mettere la sua vita per i

suoi amici .

Questo e quell'atto eroico che lo Spencer considera piii

di proposito. Ne parla nel capitolo
2 in cui tratta del soc-

corso da prestarsi ai maltrattati e ai pericolanti (succour to

the ill-used and endangered) Ricerca, se e quando sia lecito

esporre a pericolo la propria vita a vantaggio del prossimo,

se e quando il far cio sia obbligatorio. Dopo apportati e

discussi varii casi, asserisce lo Spencer
8

,
che intorno ad

essi, se alcuni pochi ne eccettui, nulla puo dirsi di defi-

nite (nothing definite can be said) . E poco appresso sog-

1 Maiorem hoc dilectionem nemo habet, ut animam sttatn ponat quit

pro amicfe sute . loann. XV. 13.

* The principles of Ethics, part. VI. cap. 5.

3 Ivi 8. 446.
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giunge
4 che quanto ad essi per lo piu 1'Etica resta muta

(Ethics is dumb) . A noi sembra che 1'Etica (quella inten-

diamo che sia sana e retta) stabilisce saldi principii, i quali,

ove ben s'intendano e bene intesi rettamente si applichino

ai varii casi, danno a tutti essi una sufficientissima solu-

zione.

#
* #

Alia prima questione, se e quando sia lecito, mettere in

vantaggio del prossimo a repentaglio la propria vita, rispon-

diamo col seguente general e principio.

Per qualche causa grave e proporzionata, e lecito porre

un atto, dal quale, fuori dell'intenzione dell'operante, con-

seguiti anche con certezza la propria morte: purche da quel-

1'atto derivi pure immediatamente un qualche bene propor-

zionato, e verso questo unicamente si porti 1' intenzione del-

1'agente.

Applicando questo generale principio, comunemente am-

messo da tutti i sani autori di morale 2
,
diremo ch' e lecito

per impulse di carita dedicarsi a soccorrere, corporalmente o

spiritual mente, gli ammalati infetti di lue contagiosa, quando
s' intenda il sollievo, corporate o spirituale, di que' poveri in-

fermi, e la propria morte si tolleri soltanto o permetta. E

in simil guisa diremo che ci e lecito volare in difesa d'un

innocente, il quale e sul pun to di perire sotto il ferro d'un

assassino, affrontando il manifesto e grave pericolo,che quello

scellerato si rivolga furibondo contro di noi e ci uccida.

1 Ivi . 447.

- Un atto, cosi insegna san Tommaso, pud avere due effetti, de'quali

uno soltanto sia inteso dall'operante, 1'altro sia fuori della sua intenzione.

Ora gli atti morali ricevono la loro specie da cio ch'e inteso, non da quello

ch'e fuori dell' intenzione.... Tuttavia un atto che proceda da buona inten-

zione, puo diventare illecito, se non sia proporzionato al fine. Nihil prohibet,

wnlus actns esse duos effectus, quorum alter solum sit in intontione, alias

vero sit pracier intentionem. Morales autem actus recipiitnt speciem se-

oundnm id quod intenditur, non autem ab eo quod est praeter inten-

tionem.... Potest tamen aliquis actus ex bona intentione proveniens, illi-

citus reiJdi, si non sit proportionates fini. In 2. 2. q. 64. a. 7.
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Di chi ponga siffatte ed altre somiglianti nobilissime

azioni, se cada vittima dell'eroica sua carita, nessuno ha

detto o dira mai, die si tolse la vita. Diciamo bensi di lui,

lodandone a cielo la generosita, che pose I'anima sua in

bene del suo prossimo. Diciamo pur di lui, ammirandone

stupefatti il coraggio, che non pavento ne decline la morte,

ma colse prontamente la bella occasione, ch.e gli si offeri,

di praticare in grado esimio le virtu della carita e della for-

tezza. Non finiamo percio d'acclamarlo, d'esaltarlo, e mo-

strandolo a dito lo proponiamo a tutti in esempio. Questo
e il comun modo di concepire e parlare : il quale e gia di

per se valido argomento in favore del principio da noi pre-

stabilito. Imperocche, come rettamente disse Seneca J

,
e

argomento di verita, 1'essere una cosa ricevuta da tutti . e cio

massimamente quando trattisi di principii d'ordine morale.

Sono dunque locuzioni ben tra loro diverse, togliersi

la vita e non conservare la vita. Quel primo e sempre ille-

cito: farlo (trapassandosi, per esempio, il petto con un pu-

gnale ovvero ingoiando un potente veleno) e rendersi col-

pevole di suicidio. Ma quanto a quel secondo, e d'uopo
ben distinguere. Non conservar la vita per 1'omissione di

quelli, che sono mezzi comuni, ordinarii e facili di conti-

nuarla (come farebbe chi ostinato ricusasse ogni alimento),

e senza dubbio illecito. Non conservarla per 1'omissione di

quelli. che sono modi straordinarii e difficili di protrarla

(quale sarebbe e. g. 1'amputazione d'un braccio cancheroso)

puo essere lecito. La ragione e questa, perche 1'obbligo

di conservare la vita (dataci da Dio in uso, non in diretto

dominio 8
)

si ristringe per se ai mezzi, che da tutti possono
e sogliono adoperarsi, ossia ai modi comuni, facili, ordi-

narii: non si estende perse a quelli difficili e straordinarii

di prolungarla
5

.

1 Vcritatis argumentum est, aliquid omnibus videri . Epist. 117.
*
Possiamo, applicando le parole di Lucrezio, lib. III. vers. 985, dire :

Vitaqtie mancipio nulli datur, omnibus usii*. Vedi san Tommaso, 2. 2.

q. 6t. a. 5., de Lugo, De iust. et iure disp. X.
3 Chi trascura, cosi il citato de Lugo, i mezzi ordinarii, disprezza la
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Osserva qui lo Spencer ', che sicuramente e bene per

1'umanita in generale, che si mantenga desta la tradizione

dell'eroismo. Quegli i cui sentimenti altruistici sono cosiforti,

da indurlo a perdere in un tentativo quasi disperato la

propria vita per salvar quella d'un suo simile, offre un

esempio di nobilta, che in una certa misura compensa le

innumerevoli crudelta, brutalita e bassezze, tanto comuni

tra gli uomini, e serve a tener viva la speranza d'una piu

elevata umanita in un'epoca avvenire. 11 bene, prodotto col

fare per si nobile esempio arrossire 1' egoismo, puo essere

tenuto quale sufficiente compenso alia perdita d'uno, la cui

natura altruistica avrebbe dovuto trasmettersi .

Quest'osservazione del nostro A., quanto alia sostanza,

e buona. Si, gli atti eroici di carita e beneficenza, qual

rimprovero non sono all'egoismo smoderato di molti e

molti che non solo rifuggono dall'affrontare pel prossimo

alcunche di pericoloso, ma nemmeno vogliono tollerare per

esso un piccolo discapito di riputazione, di roba, di sanita,

neppure sanno privarsi d'una vana soddisfazione! Al con-

fronto con que' nobili eroi di carita, non possono siffatti

uomini non arrossire: al para.gone con essi non possono

vita, e si porta negligentemente nel governo di essa : chi non adopera i mezzi

ordinarii, fornitici dalla natura stessa per 1'ordinaria conservazione della vita,

vuole, cosi raoralmente lo giudichiamo, la morte. Ma la vita non e poi un bene

di tale e tanta importanza, che se ne debba procurare la conservazione con dili-

genza straordinaria. Altra cosa e non trascurarla, non gettarla via temeraria-

mente, al che 1'uomo e tenuto : altra cosa e ricercarla e con mezzi squi-

siti rattenerla, quando via sen fugge da per se. A questo 1' uomo non e

obbligato, ne percio si reputa moralmente, che vuole e cerca la morte. Qui
media ordinaria negligit, videtur negligere vitam, atque ideo negligen-

ter se in eins gubernatione gerere, et moraliter censet-ur velle mortem

qui mediis ordinariis non ulitur, quae natura providit ad ordinariam

vitae conservationem. Non tamen est tanti momenti hoc vitae bonum, ut

extraordinaria diligentia procuranda sit eius conservatio. Aliud enim

est earn non negligere, et temere proiicere, ad quod homo tenetw: aliud

vero est earn qiiaerere et fugientem ex se retinere mediis exquisitis, ad

quod non tenetur, nee ideo censpfur moraliter mortem velle aut quae-

rere. Op. e luog. cit. num. 29.

' Luog. cit. . 448.
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non riprovarsi internamente nell'animo per inumani e

codardi.

Esempi d'eroismo non mancano, ]a Dio merce, anche

ai giorni nostri. Ne ricorderemo due, di data recente. Nel-

1'infausto naufragio del Sirio, un gentiluomo, veduta a se

daccanto una donna che stringendosi al seno un bambino era

in procinto d'annegarsi, pronto le cede il suo salvagente,

dicendole: Siete due, salvatevi. Nel terribile disastro di

Gourrieres, un operaio per ben dodici volte si fe con soramo

pericolo della sua vita calare giu in uno di que' pozzi, onde

salvare qualche superstite, o almeno estrarne qualche ca-

davere e dargli onorata sepoltura. Si, vi e purtroppo in

molti codardia e brutalita: ma, viva Dio! vi e pure in altri,

ne pochi, nobilta d'animo ed eroismo.

Veniamo all'altro quesito, se e quando sia obbligatorio

esporre la propria vita a vantaggio del prossimo. La risposta

ha da raccogliersi dai seguenti generali principii
i

.

Al prossimo che veramente trovisi in estrema necessita

spirituale (in pericolo cioe d'eterna dannazione e pericolo

tale, da cui egli non possa, moralmente parlando, scam-

pare senza 1'altrui aiuto), dobbiamo recar soccorso, anche

con pericolo certo della nostra vita: purche concorrano le

seguenti condizioni, cioe purche vi sia ugualmente certa

speranza di prestar al prossimo giovamento, non abbia

egli alcun altro, da cui ricevere soccorso, e vada certa-

mente in perdizione, se non sia da noi aiutato, e purche
venendo noi a morire per tal cagione, non ne segua qual-

che male anche piu grave.

Al prossimo, che veramente trovisi in estrema necessita

temporale (in pericolo cioe di morte, o di altro male equi-

parabile ad essa, da cui non possa, moralmente parlando,

liberarsi senza 1'altrui soccorso), dobbiamo ordinariamente

1 Vedi sant'Alfonso de' Liguori, TJieol. ntor. tract. III. de praec. carit.

num. 27 segg., BUGCERONI, Inst. theol. mor. tract, de praoa. carit. num. 9.



540 DELL'EROISMO

arrecare aiuto, anche con nostro incoruodo grave, non pero

massimo.

Al prossimo poi, che trovisi in grave necessita spiri-

tuale o temporale (in gran pericolo cioe della salvezza del-

1'aniina o della vita del corpo, o altro gran male, ch' egli

evitar non possa senza gran difficolta), siamo bensi tenuti

a prestar soccorso, non pero con grave nostro incomodo,

escluso per altro ogni speciale titolo di giustizia, pieta,

ufficio, o danno comune.

Finalmente nella necessita comune o mediocre, tempo-
rale o spirituale, (quando cioe il prossimo puo provvedere a se

stesso senza grave difficolta), dobbiamo soccorrere al pros-

simo, anche con qualche nostro incomodo, ma leggiero.

Gonformemente a questi generali .principii, tutti lode-

ranno il seguente passo dello Spencer
*

: E chiaro, che un

uomo, il quale, essendo buon notatore, ha 1'abilita richiesta,

e cio non ostante non fa sforzo alcuno per salvar la vita

d'un altro, che a poca distanza e in pericolo d'affogare, ha

da riprovarsi, non pur chiamandolo uomo senza cuore, ma

dandogli anche titoli peggiori. Chi con lieve rischio per la

sua persona puo impedir la morte d'un altro e non lo fa,

deve esser tenuto qual colpevole, per dir cosi, d'un assas-

sinio passive. Non potrebbe addursi per lui altra scusa,

che questa, il saper egli, che chi sta per annegare si afferra

per solito al suo salvatore in modo da impedirgli i movi-

menti e cosi cagionare la morte d' entrambi. Ma il buon

notatore sa pure, che un tal rischio si evita facilmente

avvicinandosi dalla parte di dietro a colui, che sta per

affogare, prendendolo per le spalle . Tutto cio e ben

manifesto. Altrimenti sarebbe ridotto a nulla il precetto

divino, naturale insieme e positive, d' amare il prossimo
come noi stessi : diliges proximum tuum sicut te ipsum

2
.

Ma che ha da dirsi, allorquando il pericolo non e leg-

giero, ma grave? Che dee dirsi d'uno, tornando al caso

1

Luog. cit., . 446.
1 Matth. XII. 39.
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teste addotto, che non sia poi tanto esperto e robusto no-

tatore? Che diremo, cosi prosegue 1'A., quando siano

ben minor! 1'abilita o la robustezza od ambedue le cose

per raggiungere 1'intento ? quando si prevegga, che per la

fiacchezza non potra durarsi allo sforzo troppo continuato?

Oppure supponiarno, che lo spettatore, quantunque baste-

volmente robusto, non sia pero capace di reggere al nuoto

phi di una cinquantina di metri, mentre la persona peri-

colante e ben piu lontana. supponiamo che la scena del-

1'imminente disgrazia sia il mare, e che la violenza de'flutti

sia tanta, da far temere, che 1'individuo il quale si slan-

ciasse al soccorso, una volta precipitate in lor balia, non

potrebbe piu uscirne salvo: anche se solo, molto piu trat-

tandosi di soccorrere chi sta per affogare .

E passando da uno ad altro caso avverte, che per

quanto difficili sono le questioni, che talvolta si sollevano

dinanzi ad una probabile morte per annegamento, di gran

lunga piu astruse son quelle, a cui da luogo la probabile

morte per incendio. Nel primo caso, ha gran parte 1' abi-

lita del salvatore, risultante dalla sua vigoria, dalla sua

destrezza e prestezza : potra egli ben misurare i moti del-

Felemento, ora tranquillo, ora tempestoso, col quale ha da

combattere. Ma nel secondo caso, ha egli da contendere

con un elemento, la cui forza di distruzione e molto piu

terribile, molto meno calcolabile, e che non si pu6 vincere

colla sola robustezza. Ogni tanto leggiamo di persone, che

a rischio della lor vita hanno salvato congiunti od anche

estranei da case incendiate : d' altri invece leggiamo, che

esponendosl a quel pericolo ne sono rimasti vittime. Dob-

biam dunque noi, in uguali circostanze, dire : va tu pure
e fa altrettanto ? Richiede la beneficenza una tale e tanta

noncuranza della propria vita? esige essa il sacrifizio assai

probabile d'una seconda vita, senza salvar la prima ?

Tali, in tutti i loro aggiunti, supponendo i casi da risol-

vere, diciamo che, conforrne ai principii generali prestabiliti,

non correrebbe in essi 1'obbligo stretto d'affrontare la morte.
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Aggiungiamo anzi, che ove si supponga, non esservi spe-

ranza alcuna di raggiungere 1'intento, di salvare cioe il

prossimo, per se neppur sarebbe lecito, porre a tal cimento

la propria vita : non vi sarebbe quella grave cagione, che

senza dubbio si richiede, perche la vita possa in tal modo
mettersi a repentaglio.

Si noti pero bene, parlar noi qui degli obblighi generali,

che la carita impone ad ogni uorno per riguardo de' suoi

simili. Prescindiamo, e ben di ragione, da quei doveri spe-

ciali. che detta la giustizia o quasi giustizia, qualcuna cioe

di quelle virtu, che dicemmo afifini alia giustizia, come la

pieta, la gratitudine, 1'amicizia e simili. Non trattiamo noi

ora di queste virtu. Non cerchiamo, che cosa in queste o

quelle penose congiunture debba fare il figliuolo in riguardo
ai suoi genitori o viceversa; in qual modo il vescovo o il par-

roco in questo o quel frangente comportar si debbano verso

del loro gregge; come il soldato, a cui sia commessa la tu-

tela dell'ordine pubblico, in questa o quella circostanza

condurre si debba verso de' cittadini. Parliamo della semplice

beneficenza : che cosa debba fare, useremo le parole di

Cicerone *, 1'uomo all'uomo, chiunque sia, per questa ra-

gione appunto, ch'egli pure e uomo, homo homini, quicum-

que sit, ob earn ipsam causam, quia Iwmo est . Ad un trat-

tato, qual e questo sopra la beneficenza, non appartiene il

ricercare gli obblighi provenienti dalla giustizia o da qual-

cuna delle sue parti potenziali: la lor determinazione di-

pende necessariamente da altri principii, che non quelli

della sola carita o beneficenza. II discorrerne qui sarebbe

trapassare i confini dell'argomento preso a svolgere.

Abbiamo di sopra addotto quella sentenza, uscita, non

di bocca d'un angelo o d'un arcangelo, ma di Gristo, eterna

sapienza, amerai il prossimo tuo come te stesso, diliges

proximum tuum sicut teipsum . Una tal sentenza osa qui
1 De offte. lib. III. cap. 2.
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10 Spencer eriticare, dicendola 1 massima eccessiva, esage-

rata (extreme maxim). Ed altrove parla della stessa sentenza

ne' termini seguenti
2

: Quelli, che ripetono con enfasi, ama
11 tuo prossimo come te stesso, non danno via quanto pos-

seggono, affin di soddisfare ai desiderii di tutti, tanto quanto

appagano le loro proprie brame .

Rispondiamo a queste veramente indegne censure col

notare, che il divin Redentore non disse gia, quanto, quan-

tum, ma, come, sicut. Quel, come te stesso, sicut teipsum,

osserva bene 1'Aquinate
3
, non significa uguaglianza d'amore,

che cioeuno debba amare il prossimo ugualmente che se stes-

so: mercecche cio sarebbe contrario all'ordine della carita, pel

quale ognuno ha da procurare la salvezza sua pm che quella

degli altri. Ma vuol dire similitudine d'amore, che cioe por-

tiamo al prossimo un amore somigliante a quello, che ab-

biamo per noi stessi . Non voile Gristo tassare la quantita

dell'amore che dobbiamo portare al nostro prossimo : voile

soltanto indicarne la q.uahta, le prerogative.

Prosegue poi 1' istesso santo dottore a spiegare con la so-

lita sua precisione e lucidita, in che ha da consistere 1'anzi-

detta somiglianza d'amore. La riduce finalmente a quattro

capi, che giova esporre qui brevemente. Verremo cosi a di-

chiarare viemmeglio e dimostrare i principii poc'anzi pre-

stabiliti. .

I. Primieramente abbiamo da amare, come noi stessi, cosi

il prossimo nostro, per Iddio, propter Deum .

II. Abbiamo da portare al prossimo nostro un intirao

1

Luog. cit. . 448.
9 Those who repeat with emphasis the maxim, Love your neighbour

ae yourself, do not render up what tlicy possess so as to satisfy the de-

sires of all as much as they satisfy their own desires*. Ivi, part. 1.

cap. II. . 74.

* Sicut seipsum, non cst referendum ad aequalitatem dilectionis, ut

scilicet aliquis teneutur diligere pro.eimuui aequaliter sibi: hoc enim esset

contra ordinem caritatis, quo quis. plus tenetur suam, quant aliorum sa-

lutent curare. Sed est referendum ad similitudinem dilectionis, ut scilicet

diligamus proximum, sicut nos ipsos . Comtn. in ep. ad Horn. cap. XIII,

lect. 2. Vedi pure, 2. 2 q. 26. a. 4.
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amore di vera benevolenza simile a quello, che sentiamo

d'avere per noi medesimi. Non basta amarlo con amore di

concupiscenza: come farebbe chi amasse il prossimo uni-

camente per ritrarne a se medesimo qualche utilita, solum

ut ems utilitate potiatur . A questo modo amiamo le crea-

ture irragionevoli, cbe sono inferiori a noi, che stanno al

di sotto di noi, che sono a noi totalmente subordinate. Ma
tali non sono gli altri uomini rispetto a noi : essi sono pros-

simi nostri, vale a dire, stanno non dietro, ma accanto a noi,

nel grado medesimo, perche dotati della nostra stessa na-

tura, e destinati alia stessa eccelsa gloria del paradiso, quia

homines et capaces beatitudinis l
. Tali essendo, abbiamo

da amarli con vero amore di benevolenza.

III. Ne basta cio; siccome noi non solamente vogliamo a

noi medesimi il bene, ma ci adoperiamo con gran premura a

procurarcelo e conservarcelo, cosi abbiamo da amare i nostri

prossimi con un amore, non gia sterile ed inerte, ma frut-

tuoso ed operante. Dobbiamo cioe amarli con un amore tale,

che sappia all'uopo effondersi al di fuori per la comunica-

zione de' nostri beni, ch'e quanto dire per le limosine ed altre

opere di misericordia, praticate secondo che lo richiedono

le necessita del prossimo (ora spirituali, ora temporali,

ora comuni, ora gravi, ora estreme), e eel consentono le

nostre forze e le circostanze in cui ci troviamo.

IV. Gome abbiamo da reprimere il nostro amor proprio,

quando sia sregolato, non facendo mai per contentarlo al-

cunche d'illecito; cosi abbiamo da guardarci bene dal far

mai azione alcuna inonesta per appagare il prossimo nelle

disordinate sue pretensioni
2

.

Gosi spiegata ed intesa quella massima evangelica, ogni

persona savia o ragionevole converra contro lo Spencer,

ch'essa non e punto eccessiva ne esagerata. Estrema fu

1 Cosi 1'Aquinate, 2. 2. q. 25, a. 6.

* Nihil illicitum propter amorem proximi homo committat, sicut nee

propter suum amorem . Cosi san Tommaso, Comm. ad epist. ad Rom.,

luog. cit.
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la sua audacia nel pronunziare contro di essa una tale

e tanto immeritata censura. Con quel gravissimo e santissimo

precetto non ci comanda il Signore cosa alcuna, alia quale

non possiamo molto bene accordarci secondo tutte le leggi

od esigenze dell'amor proprio (dell' egoismo, direbbe lo

Spencer), purche sia retto ed ordinato. Ne si lasci di riflettere

che qualsiasi atto di beneficenza, usato verso del prossimo,

sempre a noi stessi riesce di pro grandissimo. Per tali atti,

specialmente se eroici, ci attiriamo sul capo le divine bene-

dizioni, come phi volte gia si e ripetuto, e ci acquistiamo

un tesoro eterno nel cielo.

#
# #

Lo Spencer censura anche quest' altra massima che e

pure del divin Redentore 4
: Quanto vorreste che gli altri

facciano a voi e voi fatelo a loro . A questa alludendo,

cosi parla
3

: La massima che comunemente si suppone

speciale de' cristiani, ma che, come abbiam veduto, era

sotto forme affini in vigore presso varii popoli in tempi

pre-cristiani, fa agli altri quel che vorresti che gli altri

facessero a te, e un precetto, che mesce in uno (merges

in one) la carita e la giustizia. Non fa distinzione tra quello,

che devi fare agli altri a titolo d' equita, e quello che devi

fare agli altri a titolo di carita .

Inetta e questa censura. Anche la sentenza, osserva le

leggi, non fa distinzione esplicita tra la legge negativa e

quella positiva, tra quella che ha per autore immediato

Iddio, e quella che ha per autore immediato 1'uomo, tra

le leggi ecclesiastiche e le civili. Chi mai dira, che quella

sentenza mesce in uno i precetti negativi ed i positivi, quelli

che son divini e gli altri che sono umani, gli ecclesia-

stici ed i civili? Non li distingue esplicitamente, ma non li

1

Omnia, quaecumqtie vtiltis ut faciant vobis\ homines, et vos facite

illis. Matth. VI. 12. Prout vultis tit faciant vobis homines, et vos facite

illis similiter*. Luc. VI. 31.

2 The principles of Ethics, part. II. cap. 6. . 141.

1906, vol. 4, fasc. 1355. 35 22 novetnbre 1906.
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confonde insieme. Tocca a ciascuno riflettere sopra tal

sentenza e sceverare tutte quelle distinzioni. Altrettanto

dee dirsi nel caso nostro. Quella massima contiene impli-

citamente i doveri di giustizia e quei di carita, con tutte

le loro suddivisioni. Non li enumera esplicitamente, ma
non li mesce insieme : ciascuno, o da per se o con 1'aiuto

di persone provette e sapienti, deve per mezzo d'un'accu-

rata analisi venirli tutti deducendo.

Gome voglio che gli altri si diportino a mio riguardo?

Voglio prima, che non mi molestino nel possesso ed uso

de' miei beni
; appresso voglio, che a tempo e luogo mi

mettano a parte dei loro beni. Dunque ancor io debbo

non danneggiare il prossimo ne' beni suoi
; ecco quel che

ho da fare a titolo di giustizia, non ispogliarlo de' beni

suoi, ma lasciargliene libero e pacifico il godimento. Debbo

inoltre, secondo 1' opportunita e le forze comunicargli i beni

miei : ecco quel che ho da fare a titolo di carita.

Quanto poi a cio, che lo Spencer dice, che quella mas-

sima era conosciuta nei tempi anche pre-cristiani, qual

meraviglia? Trattasi d'un principio di legge naturale, ne gia

d'uno secondario, ma d'uno de' suoi primi principii. Quei

popoli sicuramente non erano' senza legge naturale. Sa-

rebbero stati senza legge naturale, dice sant'Agostino ', se

non fossero stati popoli d'uomini. Dunque era in essi la

legge naturale in actu primo, come suoi dirsi nelle scuole.

Ma, quanto a quel primo principio, era in essi anche in actu

secundo : mercecche que' primi principii non possono da

chi ha 1'uso di ragione ignorarsi totalmente.

Quando dunque si dice, che quella massima, e in genere
il precetto della mutua dilezione, e speciale della legge cri-

stiana, cio si dice, non perche quel precetto nella sua ge-

neralita fosse prima di Cristo ignorato del tutto, ma per

altre molte ragioni, di cui ecco le principali.

1 Sine lege natnrali faissent, si praetcr naturam generis Jiuinani esse

potuissent*. Enarr. in psalm. CXVIII, serm. 25. Migne P. L. torn. XXXVII,
ool. 1574.
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Cristo fu che lo spiego e svolse in tutta la sua ampiezza,

fino a dire, che da quel precetto non sono esclusi i nemici i
.

Lo rafforzo e confermo, minacciando supplizii eterni agl'inu-

mani e crudeli, e promettendo la vita eterna ai benefici e

misericordiosi 2
. Lo perfeziono, aggiungendo a quella mi-

sura, come ami te stesso, sicut teipsum, 1'altra ancor piu

sublime, come io ho amato voi, sicut dilexi vos 3
: e ci amo

fino a morire in croce per noi. Lo esalto e divinizzo, met-

tendo se stesso nella persona de'poveri, infermi, tribolati 4
.

Lo nobilito, volendo che la mutua dilezione fosse la divisa

o il segno, per cui discernere i suoi seguaci dagli altri
5

.

Gosi fu. Gl'idolatri, favellando dei cristiani, dissero piu

volte: Vedete, come si amano scambievolmente. No, non

si son mai veduti in veruna setta quegli atti eroici di carita,

che in tanto numero hanno praticato sempre i cristiani.

Si vada pur discorrendo per quante religioni sono mai state

e sono al mondo : nessuna potra mai vantare carita e bene-

ficenza simile alia cristiana. La carita poi di quei pre-cri-

stiani, se fu vera carita, fu puramente naturale : mentre la

carita dei cristiani e soprannaturale, ad essa ordinandosi

e dirigendosi qualunque altra speciale e parlicolare carita

e beneficenza.

(Continua)
1 Matth. V. 44, Luca VI. 35.

2 Matth. XXV. 31. seqq.
3 loann. XIII. 34., XV. 12.

4 Matth. XXV. 40.

5 loann. XIII. 35.
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ii.

Ritto sulla loggia dell'albergo, m'indugiavo coll'occhio

su quella parte delFisola che guarda a mezzodi e che da

quel punto mi si schiudeva tutta dinanzi. Studiavo, cosi

alia grossa, la topografia del luogo, per cogliervi il punto
d'una prima escursioncella di saggio. A che segno mirare?

Da che lato prendere? In gin, lungo le vie dell'abitato, fatto

di case e casette bianche, d'alberghi vistosi, di villette e

giardini digradanti per la costa fino al mare ? o in su verso

1'aere puro e sereno delle allure di Tiberio e di Monte So-

laro, che a levante e ponente mi chiudevano lo sguardo come
due gigantesche sentinelle avanzate?

Era 1'ora dolce del vespero e la citta s'era gia desta dalla

sua quiete meridiana. Lungo le vie brevi e serpeggianti ; e

piu nella vicina piazza, che si allarga tra la Ghiesa, il mu-

nicipio, gli ufficii della posta e del telegrafo, sentivo circolare

la vita. Quella vita tranquilla e sommessa dei piccoli centri

che da subito il senso della calma, a chi viene dalle grandi

citta, massime da quella da cui la mattina avevamo salpato.

Ma in quel momento, piu bella mi pareva la pace che con-

templavo, da quella loggia, diffusa come un candido velo

sul panorama, che mi sorrideva dinanzi.

Quel bianco nucleo di case che, nella serena dolcezza

del pomeriggio, non davano altro indizio di vita se non

di tacite e fugaci apparizioni; quelle alture solitarie dalle

1 Vedi quad. 1353.
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front! brune, dagli arditl e pittoreschi sentieri
; quella pla-

cida marina dormente laggiu nello sfondo luminoso ed

aperto; quei gfardini, quelle ville nascoste tra gli ulivi e

gli aranci; tutto quel complesso di brullo e di ubertoso, di

scuro e di chiaro, di orrido e di ridente, fuso in un quadro
di gaia e silenziosa compostezza, parea fatto apposta per

ispirare i pin cari sensi di riposo, e mi pareva pieno di

mille segrete voci, di pispigli, di aliti, d' inviti irresistibili.

II sole declinante parea spronarmi cogli ultimi guizzi che

strappava ai metalli e alle vetrate lontane. L'orologio stesso

della citta, che vedevo li sulla torre di contro, co' suoi tocchi

profondi e austeri parea mi ripetesse: affrettati, che il tempo

passa...
- Affrettati? Ma dove: al monte o al mare? tra il verde

o fra le rocce?
- Al tramonto del sole - mi sento suggerire alle spalle

dal provvido albergatore, che vistomi dalla sala interna e

indovinando il mio stato psicologico, s'era affrettato a soc-

corrermi del suo consiglio.
- Al tramonto del sole, dove?
- Lassu - fece egli, e colla mano e coll'occhio m'addito

la strada e mi designo il termine.

- Una bella vista?

- Incantevole.

Lontana?

Non piu che un passeggio.

Gi vanno molti?

I forastieri se ne fanno un dovere, tutti.

- Un bel luogo insomnia?

Un belvedere unico al mondo, un paradiso !

Non ci voile altro: per poco non mi pareva il dilettoso

monte illustrate dai raggi del pianeta . Compatii Dante

Alighieri che per raggiungerlo dovette rassegnarsi a viag-

giare faticosamente pei tre regni ultramondani : stupii che

a me costasse cosi poco : era la mia buona stella ! La feli-

cita s'accrebbe con un improvviso scoppio sonoro. Erano le
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campane della chiesa li accanto, che annunziavano la sacra

salmodia del pomeriggio, con un'onda di suono cosi vivo

c squillante, che parea dovesse svegliar gli echi piu remoti

e nascosti dellc rocce e dei seni che vedevo in lontananza.

In verita era un suono come gli altri, ma quello delle cam-

pane, in certe ore e in certi luoghi, ha sempre un non so

che di profondo e di suggestivo. In quel momento e dinnanzi

a quel panorama parea riassumesse tutte le mille voci se-

grete di quella natura pittoresca: e fondendole in un unico

inno di gioia, ]o slanciasse a gloria verso le pure regioni

del cielo.

Sotto quegli auspicii canori, presi senz'altro le mosse.

La strada Gapri-Anacapri sale su per 1'erta agile e fles-

suosa come un bel nastro bianco. Non va sempre tra mar-

gini di verde
;
ma e sempre dolce, aperta, ricca di ombre

e di prospettive. Chi vi va per diletto sceglie 1'ora del po-

meriggio, quando il sole e gia dietro la cresta del monte,

e s'accorge che il diletto non e pagato caro.

A un certo punto dell'erta, su d'un cono di pietra viva,

alto, snello, levigato
- uno di quelli che paiono fatti ad arte

e che diversi di mole non sono rari nell'isola - vidi un non

so che di chiaro e di oscillante. Erano tre fanciulle dal tipo

americano, che arrampicatesi colla scioltezza e 1'ardimento

proprio della schiatta, su quel singolare cucuzzolo, vi cerca-

vano il punto d'equilibrio e la posa, mentre laggiu, sulFaltro

margine della strada, il loro fratello in maniche di camicia

si arrovellava intorno alia macchinetta fotografica, che a

quanto parea, non doveva essere delle piu docili ed intel-

ligent!. II quadro era amabilmentebizzarro: un po' pel gio-

vane, nervoso come se avesse tra mani una fatica d'Ercole;

un po' per le giovani, piene di gravita e di sussiego come

se dominassero la vetta d'un Ruvenzori.

Ma un carro viene giu frettoloso e, sotto un peso enorme

di fascine, passa stridente e rumoreggiante. Si solleva una

nube villana di polvere e la scena si oscura. M'affretto a
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scampar dal turbine, e, dopo, mi rivolgo come per un ta-

cito compatimento ai compagni di sventura. Che? Erano la

immoti e impassibili. Subito dopo si senti uno scatto: 1'im-

presa era compiuta. E le fanciulle scesero orgogliose dalla

vetta coll'onorata polvere dei forti.

Bizzarrie innocenti, buone come il sale per condire la

insipidezza della vita ordinaria: peccato che le bizzarie tra-

lignino spesso in scapestrerie, e allora non son ne sale

ne pepe, sono veleno: che non condisce la vita, la guasta.

In quel giorno di sabato veicoli ne passavano. Erano

per lo piu i lavoratori del campo, che dopo le fatiche del

giorno o della settimana tornavano al domestico focolare e

al riposo.

Genti povere, incallite al lavoro, senz'altro svago che la

florida liberta dei campi : eppure a guardarli un po', che

volti sereni, che colore di salute, che pace, che gaia spen-

sieratezza! E che anche in fondo al solco scavato e bagnato
dai proprii sudori puo spuntar il fiorellino della felicita: anzi

spunta li sovente meglio che altrove, fosse pure accanto

al trono dei re. - Passando si scoprivano e salutavano con

quel garbo semplice e schietto che non ha certo invidia al

freddo cerimoniale cittadino.

La strada era rimasta solitaria, quando una schioccata

di frusta, un levar d'occhi e di cappelli simultaneb verso

un punto elevato, richiamarono la mia attenzione.

Era un saluto ma ad un person aggio che non vedevo.

Pochi passi ed ecco lassu... una divina Colomba. Non sa-

prei chiamar con altro nome una Immacolata di Lourdes,

bianca, snella, eterea, che vidi biancheggiare in alto, nel vano

d'una grotta, da cui domina, celeste propiziatrice, ai pas-

santi. La Madonnina, come fiorita dai cespugli che ne dissi-

mulano il ruvido piedestallo, nei suoi colori bianco-celesti

sembra librata nel vuoto, a mezz'aria, sotto 1'ampio arco

dell'immensa roccia e con ai fianchi e ai piedi, giu giu per

lungo spazio, tutto un rigoglio vivace d'erbe, di cespugli, di
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piante silvestri. E bella essa, e bello il sito, e il pittoresco

contrasto del gentile candore di Lei coll'orridezza alpestre

della cornice le sparge intorno un'aura di poesia che incanta

e aiuta la pieta.

lo miro lassii e veggo tra quei cespugli una fronte e un

largo cappello che s'agita, in atto di saluto.

Toh! Monsieur Algreer !
- esclamai tra me. Era il nome

deH'amico cosmopolita che subito ravvisai.

Col fiuto buono dell'artista, e armato de' suoi ferri, cioe

della scatola dei colori, m'avea preceduto su quella strada;

e s'era fermato li. Pensai: sara per studiare il terreno di

qualche seduta pittorica.
- Mes compliments ! -

gli gridai, ricambiandone col cap-

pello il suo saluto.

; Egli mi guardo incerto.

- Per un primo quadro -
ripresi io - non c'e male.

- Non capisco.
- Dico che ha buon gusto. Le par poco piantar la sua

tenda artistica sotto gli auspicii d'una... Musa divina?

,
Dove mai !

- fece egli scrollando le spalle.
- Ma ha in mano il corpo del delitto, per bacco!... e

indicai la scatola.

- E un'abitudine e nulla piu. Povera scatola, anch'essa

e stanca e muta come il padrone. Alia buon'ora.

E in cosi dire, dal margine che si elevava un po' sul

livello della strada, spicco un salto e si mise al mio fianco.

Egli amava il verde e n'era un segno 1'essersi lasciato

trovar fra i cespugli. Ricordava le dolci impressioni che

solo un mese innanzi aveva provate traversando FUmbria

yerde. S'era accorto allora di sentimenti prima ignorati.

Ghe care sensazioni alia vista della ridente cittadina d'As-

sisi!
;
che mistico incanto quel sacro monte della Verna!

Aveva gia prima simpatia pel dolce poverello d'Assisi e per

le care leggende dei Fioretti, ma qui 1' aveva sentita rad-

doppiare coll'alito di poesia che spira da quei luoghi e dalle

memorie impressevi.
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A proposito della musa divina ripetette che non era

sua intenzione di mettersi a dipingere. Aveva ammirato il

buon gusto di tutto quel quadro silvestre, e s'era avvicinato

fra i cespugli per meglio. esaminarlo.

- La. Vergine del resto - fece egli
- e sempre una figura-

zione altamente artistica.

E per questo -
ripresi io - che il Genio dell' arte in

tutti i tempi ha ingeminate de' suoi fiori il manto di questa

Regina di bellezza.

- 6 vero. Che serie infinita di madonne classiche !

E nei nomi che rievocava del Donatello, del Sassoferrato,

del Dolci, del Delia Robbia, del Perugino, del Raffaello parea

sentir rivivere tutte le grate impressioni e le soavi ebbrezze

gustate dinanzi ai loro capolavori diffusi per tutti i musei

d'Europa. Aveva una predilezione per Sandro Botticelli:

non sapea perche, ma da quando aveva preso a conoscere

i tondi caratteristici di quell'artefice dal pennello squisita-

mente personale, n' era rimasto vinto e incantato. Ma

gia per lui, dovunque brillasse la luce viva dell' arte,

vi si sentiva tratto e rapito. A Napoli le ore piu lunghe e

deliziose le aveva passate nel museo dinanzi ai maravigliosi

affreschi pompeiani. Anzi della grande e bella metropoli del

mezzogiorno non sapea ricordar altro che Santa Lucia e la

collezione, unica al mondo, degli oggetti d'arte, dei bronzi,

e delle pitture murali di Pompei, di Ercolano, di Stabia.

Eravamo giunti a un gomito di strada, sul ciglio d'una

costa alta e ripida.

Che bell'acqua limpida e fresca !
- esclamo egli con un

accento d'improvvisa ammirazione. Era 1'acqua del mare,

cosi lusingatrice nei giorni estivi, che per 1'arditissimo pendio

del monte in quella parte, ci parea vedercela sotto i piedi.

Era bella e chiara come puro cristallo, nel suo molle flusso

sulla riva solitaria.

- Limpida e fresca, si -
risposi

- ma il suo S. Francesco,

sa. come avrebbe detto?



554 LA GEMMA

Laudato sii, mio Signore, per sora acqua,

la quale e molto utile e umile e preziosa e casta.

- Casta? -
ripetette egli con un largo sorriso di com-

piacenza a quell'epiteto pittoresco.

Gasta..., benche (vedi ironia della sorte
!) proprio su

quella riva, un po' piu giu, per molt'anni, servi a tergere

le membra tutt'altro che caste di un...

- Ah, i bagni di Tiberio - disse egli subitamente, di cui

aveva letto sulla guida.
- Di Tiberio, quel bel figure che domina, tra colori

foschi e sanguigni, tutti i ricordi storici dell'isola. Piu che

i bagni, sono i ruderi quell i che vede laggiu, e su cui dopo
tanto correr di secoli, quell 'onda batte ancora col suo ritmo

eterno. I bagni son passati, ma 1'acqua e la...

- E la e canta la nenia della caducita universale -
ag-

giunse egli con un amaro sorriso. Poi come da se, continue :

Tout passe, tout casse, tout lasse !

Ci rimettemmo in cammino: omai era 1'ultimo scorcio

della salita, quando in un angolo di via, aperto ed ele-

vato, incontrammo un pittore straniero che ritraeva un bel

tratto di paesaggio. Era uno schizzo appena abbozzato. L'Al-

greer lo guardo senza far motto, e passammo innanzi.

- Puo lavorare - disse poi con un senso di generosa
invidia - fortunate !

- Lo sara anche lei, speriamo, a suo tempo -
soggiunsi

io. - E materia di lavoro a lui non sarebbe mancata mai.

Anche nel florido campo della letteratura spingeva avido

il piede di tanto in tanto. Destro in parecchie lingue mo-

derne aveva letto il leggibile. Golla forza d'assimilazione,

sortita da natura, s'era formato un giudizio chiaro dell'arte

e del pensiero filosofico di tanti autori. Anche qui aveva

i suoi favoriti; pochi, ma buoni, dicea egli: il Dostoiewsky,

il Maeterlink, 1' Ibsen e qualche altro. Degli italiani si dolea

di non conoscer molto. Era lieto pero di dire che tra gli og-



DEL GOLFO 555

getti piu cari conservava un'edizioncina diamante del divino

Poeta. L'aveva acquistata a Pisa, nel suo prime ingresso
in Italia, coll'intento ambizioso di poter dire d'aver letto

la divina commedia nel suo testo natio. Ahime ancora gli

mancava molto. La lingua italiana, cosi piena di grazia e

di dolcezza, aveva ancora dei misteri per lui. Ma ora pensava
di studiarla a fondo: tanto piu che gli sarebbe via a meglio
intendere la grande arte italiana.

Oh su questa terra classica dell' arte, quanto sarebbe

lieto di fermar la sua dimora ! Ma lo potra? - - E qui la

sua voce, prima calda e vibrante, s'attenua e si smorza

in un mormorio : Non lo potro ! Incalzato come da una

forza occulta, come da una febbre divoratrice, che lo spinge

senza posa a correre di terra in terra ramingo e lottante

in cerca d'una quiete che mai non trova, egli non puo
illudersi sul suo destino : continuera la sua vita errante

come ha fatto fin qui.

Eppure finche resti su questo suolo privilegiato, non si

stara certo inoperoso. 11 lavoro, il lavoro e stato sempre,

e sara la sua vita, la sua forza, la sua gioia.

E si esaltava in dir cio, e sfavillava negli occhi, ma poi

come ripreso da un subito pensiero profondo, si rioscu-

rava e ricadeva nel tono doloroso.

Pel momento non mi resta che ... invidiare il mio

collega di poco fa : egli lavora ed io ... riposo.
- Dolce riposo su queste belle rive - ribattetti io.

- Dolce si, ma ... inefficace... Se sapesse...
- Se non so, indovino -

ripresi pronto.
- E il riposo morale quel che mi occorre: sono stanco,

sono triste e neppur Capri colle sue delizie potra sanarmi

lo sento.

Passavamo per un tratto di strada tagliata nella roccia

e le parole dolenti del mio interlocutore parea si riperco-

tessero con una triste eco angosciosa su quelle pareti sca-

bre e nude. Ma fatti pochi passi ecco ecco dall'alto apparirci

improvvisa, a grossi e vividi caratteri, una parola serena
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trice : Eden ! Sembrava 1'annunzio aereo d'una felicita

inattesa: ma duro poco. L' Eden in quei raesi caldi era

chiuso !
- - In quei mesi caldi! Ma quando mai e aperto,

se prima che innanzi agli occhi non sia gia dentro al cuore?

La felicita non e fuori ma dentro di noi. .

Se Capri non basta -
ripresi io - non per questo la

speranza e perduta. Le ferite deH'anima non si curano col-

1'aria e il sereno : ma c'e un balsamo che non fallisce, un
balsamo che scende dall'alto.

- Ah !
- fece egli

- crollando il capo in atto di scon-

forto e d'incredulita.

Eravamo arrivati. A sinistra il nobile can cello chiuso

del giardino, nel cui recinto s' erge nuovo e vistoso 1' al-

bergo Eden: a destra un cancello phi umile che mette nel-

1'ambito della villa e della terrazza Bitter. Entrammo qui.

II sole, quando fummo sulla loggia, ci apparve in tutta

la pompa de' suoi raggi d' oro. Era la a sinistra, precipi-

tante all'occaso, che parea dirci : son qui per voi.

Intorno regnava la pace. Qualche coppia sotto il per-

golato della villa, qualche solitario lungo il parapetto o la

ringhiera in alto, ma senza strepito alcuno: parea che al-

1' occhio solo fosse riserbata 1' attivita e il godimento da

quell' incantevole belvedere. Anche noi eravamo muti nel-

1' ammirazione.

La loggia, spaziosa ed alta, quasi a picco sul mare, da

cui s'innalza di 300 metri, domina la mirabile prospettiva

del golfo che da quei punto si apre e si spiega in tutta

1'ampiezza delle sue linee purissime. Tra un sorso e 1'altro

di fresca birra, fornitoci con correttezza teutonica dalla vi-

cina birreria tedesca, misuravamo per lungo e per largo

quella scena.

A dritta e il Vesuvio, che nel suo austero riposo s'in-

corona d'un tranquillo fiocco di fumo, non d'altro reo che

di segnar la purezza diafana dell'azzurro con una traccia

scura e capricciosa. Di fronte e la bella Napoli mollemente
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adagiata, a ridosso delle sue verdi colline, ma appena visi-

bile sotto il velo dei vapori vespertini. A sinistra il promon-
torio Miseno, sotto la cui ombra pare si nascondano 1'isole

d' Tschia e di Procida, che ne sembrano il prolungamento.
Nettamente staccata invece dalle due punte estreme del

golfo, e biancheggiante nelle sue rocce nude e grige, Capri,

sotto 1'aureola di quel sole d'oro, par davvero regina su

quell' imboccatura, splende davvero come la gemma di quel

grandiose anello del golfo.

Eravamo a picco sul mare e ci lusingava misurare collo

sguardo la nostra superiorita. Che spettacolo !

Giu a piedi della roccia presso gli scogli sotto i nostri

piedi c'era una barchetta solitaria, ma da quell'altezza ci

parea un guscio di noce oscillante sul flutto increspato. Due

vele piu al largo solcavano col vento in poppa; ma per noi

lassu, erano minute farfallette sfioranti 1'azzurro. Gosi e:

per sentir la nostra superiorita sulle cose e non lasciarci

dominare da esse, niente piu vale che guardarle dall'alto.

Nel campo visuale piu vasto esse rivelano la loro pochezza,

e noi sentiamo meglio la nostra dignita innata. Gi sareb-

bero al mondo tante follie dietro la gloria, 1'interesse, il

piacere, se si badasse al punto di vista ? Gi sarebbero tante

vittime del dolore? Perche la religione e un balsamo cosi

efficace negli affanni, se non in quanto ce li fa mirare dal-

l'alto della Groce di Gristo e dalle vette delle speranze eterne?

Ma intanto il sole era gia all'estremo lembo dell'arco,

s'appressava al termine del luminoso viaggio.

L'Algreer si mosse di scatto e anch'io con lui:

- E 1'ora del gran re, andiamo -
disse, e ci recammo al

lato della loggia che guarda dritto a ponente.

E un gran re davvero il re degli astri anche quando e

vicino a deporre la sua porpora e la sua corona. Anzi al-

lora, compiuto il giro sul suo carro folgorante, prima di

scenderne, per un ultimo sentimento di tenerezza verso la

terra, par che largisca a lei i doni aurei della sua luce.
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Imminente sul promontorio di Miseno e sulle due isolette

silenziose e calme, si libra il gran disco folgoreggiante nel

suo estremo saluto alia terra. La luce viva implacabile del

centre si spande in una raggiera infinita su tutta quella

plaga del cielo che fiammeggia d'oro, d'arancio, di rosa.

Che trasparenza di sfumature dolci e armoniose !

Che sfoggio di delicatezza e di finezza rutilante!

La povera arte umana china la fronte e si vela dinanzi

a quell'arte d'un ajtefice divino. E un po' quel che Cristo

disse un giorno alle turbe, sotto il puro cielo di Palestina:

Guardate i fiorellini del campo: che freschezza di tinte,

che morbidezza di petali, che soavita di fragranza. Essi non

mietono ne tessono, ma vi so dire che vestono piu pompo-
samente dei re e deJle regine. Applichiamo - Guido Reni

nella sua aurora (il tramonto la richiama) che non fa per

esprimere colla luce dell'arte 1'incanto del virgineo fenomeno

mattutino ! I colori pur cosi vividi della sua tavolozza magica
son troppo poco : si aiuta colle leggiadre fantasie del mito, e

vi presenta 1'aureo carro, i destrieri, le donzelle celesti, i ge-

nietti che in una corsa danzante fra le nubi luminose e dia-

fane spargono sul loro cammino dovizia di luce, di rose, di

gigli. Concezione simbolica, certo, d'una bellezza e vivezza

sovran a, ma che sforzo d'arte?

La natura invece non dispone che di raggi, eppure col

semplice loro tessuto. come di un velo etereo, dipinge, in-

canta e sconcerta ogni genialita umana.

Ma il sole s'affretta. Quella ricca trama di raggi si accor-

cia, quel nimbo aureo sfavillante s'attenua, nel tempo stesso

che la luce centrale s'addolcisce, digrada con impercetti-

bili sfumature dal bianco e dal giallo al rosso vivo di sangue.
E la parte singolare del fenomeno, che si determina sempre

piu, finche svanita ogni diffusione di raggi, resta netto il gran
disco nella sua luce purpurea, grandeggiante come un im-

menso occhio sanguigno sulle linee sfumate dell'orizzonte.

Eccolo: e giaafiord'acqua! Volgiamoci,e dopo un momento
lo troviamo scemato. E immerso a meta... Ahime! resta
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appena 1'ultima callotta rosseggiante... e 1'ultimo sguardo di

sbieco che il re volge alia fida terra... (Jn guizzo ancora, ed

e finito, sparito.
- II gran Re riposa nel suo talamo azzurro.

L'amico mi si volse muto e pensoso : forse per quel senso

di melanconica tenerezza che si prova alia vista del giorno...

che si muore .
- E cosi spontaneo il rimpianto per tutto cio

che passa e non dura, ed e cosi giusto: non rivela forse

il segreto istinto d'un'anima che sa di non morire?

Un uccello in quel rnomento ci sfioro il capo con un sordo

fruscio d'ali e ci fece meglio avvertire 1'orabra e la solitudine

dell'ora. Tutto tramonta quaggiu la grandezza come la mi-

seria, le gioie come i dolori. Fortunato chi fra tanta caducita

umana non perde di vista la Luce che ,brilla immota e

inestinguibile tra il denso polverio di tante mine!
- Non mi meraviglio piu

- fece il mio collega, quando
fummo fuori del cancello -

degli antichi adoratori del sole. -

Genuflettere innanzi al sole!... ma vien da se....

- Vuol sentir S. Francesco ancora una volta?-risposi io.

Laudato sii, mio Signore, con tutte le tue creature

specialmente messer lo frate sole,

lo quale giorna, e allumini per lui.

Ed ello e bello e radiante con grande splendore ;

da te, altissimo, porta significazione.

- Se c' e un Altissimo, certo, si rivela qui !

- Se c'e, se c'e. - 1 pagani stessi, i barbari lo leggeano
in questo gran libro della natura.

L'amico tacque. Nella gentilezza dell'animo suo non vo-

leva, pel timore di farmi pena, spiattellarmi crudamente

il suo pensiero, e svelarmi quel lato dell'anima sua, che

m'era rimasto oscuro e che omai intravedevo con un senso

.di tenera, profonda pieta. C'e maggior sventuraperun'anima,

naturalmente bella ed eletta, se e muta del raggio conso-

latore della fede?

Ma la strada, che ora rifacevamo a rovescio e il soprar

venir della sera ci suscitava nuove e non meno care sen
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sazioni. II mare omai era velato d'ombre: nereggiava qua
e la qualche barchetta peschereccia. Giu nella citta tran-

quilla occhieggiavan da piu parti le prime luci, mentre a

ridosso dell'ardua punta di S. Michele faceva capolino

timida e inosservata la luna. Un silenzio, una calma so-

lenne avvolgeva terra e mare, su cui per un momento la

squilla della sera venne a spandere una melodia di pace

e di riposo.

La sentivamo meglio noi quella calma su quella strada

solitaria ed alta, con da un lato le rocce mute nella loro

impenetrabile durezza e dall'altra la prospettiva d'un pae-

saggio divino, d'un immenso sereno che si andava rica-

mando di stelle. Dal mare ci arrivava appena il tenue so-

spiro del flusso e del riflusso, e dalle vicinanze della citta

qualche canto spensierato d'operai che tornavano dal la-

voro. Tutto dunque persuadeva sensi di dolcezza e d'inti-

mita, di tenerezza e di abbandono. Mi permisi di esprimere

al mio giovane compagno il desiderio di vederlo felice.

Egli intese, ritlettette, e poi come ravvivato dall'aria pura
e fresca di quelle baize, mi apri il suo cuore e il suo cruc-

cio profondo.

Era solo al mondo : i suoi genitori morti, due sorelle

viventi: ma 1'una maritata con figli, 1'altra nascosta nella

pace claustrale d'un convento. Amato teneramente dal-

1'una e dall'altra, per le vicende della vita n'era vissuto

sempre lontano. Se ne distacco fin da giovane, quando
uscito innanzi tempo, per dissesti finanziarii, dal collegio,

e cogli studii incompiuti, dovette per vivere, farsi strada da

se, e si appiglio alia pittura, che nel collegio aveva con

predilezione coltivata. Gominciano allora le vicende dolo-

rose, che subito si ripercuotono sul suo delicato sistema

nervoso. Una febbre d' irrequietezza lo accende, un inson-

nia ostinata lo consuma e abbatte: avrebbe bisogno di

lungo riposo, di diligenti cure: ma il difetto dei mezzi

e la malattia stessa glielo vietano. S'apre intanto uno spi-

raglio: e la tiamma d'un purissimo affetto per una giovi-
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netta polacca, conosciuta in una citta del Finistere in

Francia. S'incontrano, si comprendono, si amano, vagheg-

giano la felicita d'una pronta unione. Ahime e un miraggio

e nulla piu. La giovinetta non ha fortuna, come egli non

Fha
; per giunta e minata da una grave anemia. Intanto la

fiamma arde e infuria dinanzi all'ostacolo della sorte av-

versa. D'un infelice coll'unione se ne farebbero due. Che

fare? Egli parte per 1' Italia ed ella e rimasta laggiu, che

languisce come un fiore nella brama del sole che gli e ne-

gato, e nella sua pallidezza anemica ogni di piu si consuma

e si affretta alia fine. Ne ella sola e la vittima. Di famiglia cat-

tolica, cattolicamente educate egli da un anno non pratica

piu, non crede piu. Negli anni di fede aveva sentito tutta la

bellezza e Fincanto della religione, soprattutto d'un Padre,

a lui che non aveva in terra ne padre ne madre. Ma omai

sotto i colpi della sua sorte perversa, anche Fidea d'un

padre provvido e pietoso era svanita. E pensare che in col-

legio era tra i membri scelti della Gongregazione Mariana,

e la sua pieta alia Vergine e il suo ardore religioso erano

da tutti notati e ammirati. Ci fu anzi un momento in

cui la sua pieta parea volesse innalzarsi fino all'eroismo

del sagrifizio, consecrandosi colla rinunzia del mondo a una

vita austera di carita e di apostolato. Ma proprio allora ven-

nero i rovesci di fortuna; dovette innanzi tempo uscir di

collegio e ogni altro pensiero svani. La procella s'addenso

sempre piu nera sul suo capo ed egli fece come lo stelo che

si piega e si spezza sotto il turbine, e non ha piu vigore

per raddirizzarsi verso il sole, che neppure piu sente. Proprio

cosi: da un pezzo egli non sente piu Dio. Gontinuano intanto

le ambasce, le sventure implacabili, ma sotto il duro fardello

a lui non resta altro sollievo che la morte: e Funico rimedio

che vagheggia ai suoi mali, e il perenne suO sospiro.

La brezza della sera fattasi piu viva mi alito sul viso

con un sordo e ingrato sussurro. Pareva un gemito som-

messo in accordo colle parole dolenti dell'amico.

Egli avea parlato con un atteggiamento calmo ma amaro;

1906, vol. 4, fasc. 1355. 36 22 novembre 1906.



562 LA GEMMA DEL GOLFO

con un accento di convinzione che mi sbigotti. Mi confor-

tavo nel pensiero di quella onesta ed elevatezza naturale

che avevo riconosciuto in lui e grazie a cui era a sperare

che quell' anima come di proprio peso dovesse un giorno

rientrare nel perdono di Dio. Ma mi piangeva il cuore che

intanto restasse fredda senza la fiamma vivificante della

carita di Dio e arida e desolata senza il balsamo che solo

puo lenire e rinvigorire.

Nel ripassar sotto la Madonna di Lourdes trovammo

dinanzi a lei accesa una lampada, al cui mite raggio la

bianca Vergine parea una stella, messa la per guida degli

erranti. Levai lo sguardo e mormorai una preghiera. Poi

volto al mio compagno.
- Crede a Chateaubriand?- esclamai tra il faceto e il

grave.
- Si - fece egli con voce dimessa.

- Ebbene -
ripresi

- per Chateaubriand Maria e la di-

viniie de I' innocence, de la faiblesse et du malheur . Non
le pare che sotto cosi largo manto c'e posto anche per lei?

Arrivammo alia piazza quando era gia tutta gremita e

vivace di popolo. Era il sabato sera e i buoni cittadini,

col pensiero al riposo del domani, si godevano il piu bello

della festa, la speranza e 1'attesa di essa. - Quella schietta

e pacata gaiezza fece bene allo spirito depresso del mio

giovane amico. Egli attraverso la piazza con uno sguardo
vivo sulle persone, quasi volesse nei loro vclti scrutare il

segreto di tanto dolce festevolezza e giovarsene a suo pro.

Non so che ne cavasse. Ma avra pensato che 1'unico vero

segreto per viver felici sta nel prender la vita com'e, colle sue

gioie e co' suoi dolori.

(Continua)



TESSUTI ANTICHI
NEL TESORO DEL SANCTA SANCTORUM

Tra i molti oggetti preziosi scoperti nel tesoro del Sancta

Sanctorum, portano contribute nuovo e importante alia storia

dell'arte non i soli reliquiarii d'oro e d'argento, d'avorio o di

legno, che abbiamo descritti ne' nostri precedent! articoli
*

;
ma al-

tresi i tessuti di seta variamente adoperati quivi a involgere le

reliquie. Cinque di essi, che mi parvero piu notevoli, vengono

qui presentati secondo le fotografte fatte a mia richiesta dal mio

amico cav. A. Vochieri, e accompagnati da un breve commen-

tario, in cui godo di potermi largamente prevalere dell'autore-

vole giudizio favoritomi gentilmente dal Dr. Dreger, conservatore

del museo austriaco di Vienna, uno dei piu competent! specia-

listi in tal genere.

Anzitutto egli riguarda il ritrovamento dei nostri tessuti come

un avvenimento di straordinaria importanza in questo campo : in

particolare la stoffa istoriata coirAimunciazione (fig. 5 vol.2, 1906,

p. 521) come una delle piu belle, se non addirittura la piu bella

di tutte le scene cristiane finora conosciute in stotl'e di seta. In-

sieme con quella pubblicammo gia (ib. fig. 4 p. 519) la stoffa colla

caccia del leone. Ora le riportiamo qui novamente a p. 564 e 566,

e con esse due altre, lavorate a opera, 1'una col motive d'un

gallo, 1'altra con due leoni dritti affacciati; e aggiungiamo in

terzo luogo una mappula di lana.

Tutti questi artistic! tessuti ci riportano col pensiero in mezzo

^, quei riccbi corredi di stoffe preziose con figure sacre e pro-

fane, onde si rivestivano le basiliche romane al tempo dell'ori-

gine di questo tesoro. Siffatti prodotti venivano soprattutto dalla

Siria e dall'Egitto, ed erano in parte frutto dell' industria del

paese, in parte oggetto del commercio coll'Oriente, colla Persia,

coH'allre regioni confinanti dell'Asia, anche forse colle piu lon-

tane. Le descrizioni contenute nel Liber pontificalis dei doni fatti

dai papi nel secolo VIII e nel IX, mostrano quanto frequente

fosse 1'uso d'appendere alle pareti o tra le colonne deile chiese

1 V. il presente vol. p. 51.
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Fi -. 5. Tessuto ar.tico: 1'Annunciazione.
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veil, tende e tappeti delle forme e dei colon piu svariati, mas-

sime ai sepolcri piu venerati dei santi. Su questi drappi facevano

mostra di se le tradizioni secolari dell' iconografia e della sim-

bolica dell'arte usata nell'impero greco-romano e nell'estremo

Oriente. La provenienza dalle piu remote contrade e la mesco-

lanza di svariate influenze apparisce gia dagli stessi nomi attri-

buiti dal Liber pontificalis alle diverse maniere di veli, non

ancora tutti interpretati *.

Finora di siffatti tessuti con fantastiche o strane rappresen-

tazioni di grift, leoni, aquile, imicorni, cavalli, cavalieri sui pa-

voni ecc. non si conosceva verun saggio proveniente con certezza

da alcuna chiesa di Roma : tutti quelli fin qui conosciuti erano

stati ritrovati fuori di Roma, e vanno sempre crescendo di nu-

mero, grazie alia diligenza nell' investigare le reliquie e i sepolcri

de' santi 2
. Quelli del Sancta Sanctorum sono adunque i primi

che vengano alia luce da un santuario romano.

22. Tessuti antichi flgurati con anlmali.

II pezzo raffigurante la caccia del leone (fig. 4), il quale ser-

viva di tbndo alia teca dei sandali di N. S., lungo 32 cm., e un

ritaglio d'una piu ampia stoft'a, la quale in tanti campi rotondi

con largo margine attorno conteneva due cacciatori lottanti cia-

scuno con un leone, messi a riscontro, e altri due con un leopardo.

Inoltre appariscono aquile e cani che s'avventano contro i leoni in

soccorso agli animosi cacciatori. La stretta e corta tunica mani-

cata di questi accenna piuttosto ad un carattere occidentale che

ad orienlale. La croce che spicca loro in capo sopra il berretto

ha troppo risalto per essere considerata come un semplice orna-

mento. Un'altra croce e raffigurata pure a pie della palma che

sorge e stende i suoi raini tra le due scene simmetriche con fiori

e frutti e foglie, tutto stilizzato in forme quasi araldiche. Quest'al-

bero rammenta 1'albero mitologico della vita, che tanto sovente

ricorre sulle stoffe persiane sassanidi. Sopra una stoffa conservata

1 BEISSEL ST., Gestickte und gervebie Vorh'mge d&r romiscJien Kirchen

irn VIII und IX Jahrli., in Zeitsclirift fur christl. Kunst 1 (1894) p. 358 ss.

2 DREGER M., Kunstlerisclie Enltvicklung der eiiropdischen Weberei

und Stickerei, Wien 190i. LESSING JUL. Geivebe-Sammlung 1900; id. Alt-

orientalisc'ie Teppichinuster, 1877.
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Fig. 4. Tessuto antico : lotta con leoni.



NEL TESORO DEL SANCTA SANCTORUM 567

a s. Cuniberto in Colonia e rappresentata similmente una seena

di caccia, che al pari della nostra si svolge intorno all'albero della

vita posto nel mezzo; e quivi pure a' piedi dell'albero vedesi,

secondo il giudizio di Ferd. Justi, la simbolica croee l
. Altra

somiglianza e la ripartizione e la replica delle scene decorative

in tanti circoli. Ora il tessuto di Colonia viene assegnato al VI

VII secolo d. C. I due tessuti adunque (oltre quelli che si

potrebbero aggiungere), per 1'addizione della croce ai motivi

ornamental! profani, vengono in qualche modo consecrati a uso

cristiano; il che spiega la presenza alquanto sforzata della croce

in capo ai due lottatori alle prese coi leoni e coi leopardi, in

tessuti destinati a servizio di chiesa.

Non e possibile per altro determinare dove tali stoffe sieno

state lavorate. Possono provenire dal dominio dell'arte sassa-

nide; potrebbero pero anche essere esempi di quelle frequenti

imitazioni di modelli orientali, che s'incontrano al declinare

dell'eta antica e al principio del medio evo nell'arte greco-

romana.

II disegno mostra una certa bella semplicita e naturalezza,

almeno a confronto di altre opere congeneri, e non e sopraccarico

di minuti ingombri, che turbino il pensiero principale. Cio sa-

rebbe indizioTd'una assai remota antichita e farebbe inchinare

a riportare il nostro velo a tempo anteriore all'origine del te-

soro. Quanto al colore, il fondo e rosso scuro
;

i leoni sono giallo

d'oro con ombre verdi e giubba turchina: come si vede, tutto

un giuoco di colori complementari, scelti con giusta conoscenza

dell'effetto. 11 quale criterio continua nelle tuniche dei combat-

tenti, che sono verdi con guarnitura rossa, e negli stretti calzoni

gialli. Verdi e rosse le spalline, orlate d'oro (orbiculi o sigilla).

1 nastri pendenti dal berretto dei due personaggi di sopra sono

rossi con punti bianchi. Nelle due figure di sotto sono similmente

rosse, con punti gialli e bianchi, le guarniture sul petto. II cir-

colo che racchiude la scena ha fondo bianco con palmette va-

riopinte, stilizzate alquanto rozzamente.

'' SCHNOTGEN ALEX., Neuentdecktes Sasanidengetvebe in St. Kunibertsu

Kdln, in Zeitschrift far christl. Kunst 11 (1898) p. 224 s. con la lav. V.

FERD. JUSTI, Die Jagdscene auf dem sasanidischen Prachtgetvebe, nello

etesso periodico 1. c. p. 362 ss.
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Fig. 39. Tessuto di seta con figura d'un gallo.
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Nell'altro tessuto di seta che riproduciamo nella figura 39,

lungo cm. 75X 35, il motive fondamentale e un gallo dalle forme

rigidamente stilizzate eppure d'aspetto stranamente realistico,

con la cresta dritta e il capo suberbamente circondato di nimbo.

Dintorno ai galli girano altrettante ghirlande a colori, e tra queste

negli spazi interposti sono altri campi quadrilobati con fiorami di

assai buon gusto. Ma le penne della coda con tutte le loro

tinte brillanti hanno un andamento angoloso che tiene dell'aral-

dico. Nella coda procedendo da destra a sinistra si succedono

i colori seguenti: verde, bianco, rosso, rosso e bianco, giallo.

II ventre e giallo, il corpo rosso fin sotto le ali; collo, capo,

e zampe turchine.

Ora nell'arte persiana il gallo aveva un significato religioso

simbolico. L'Oriente pagano si valeva del nimbo non solo per

onorare delle persone, ma altresi per esprimere la sua venera-

zione verso alcuni animali particolari. Posta quindi la gran diffu-

sione dei tessuti fabbricati in Oriente, la classica- terra della

sola, si puo ben ammettere che di la s'introducesse in Occidente

Fuso del gallo come concetto decorative. II che doveva riuscire

tanto piu facile in quanto che attribuirgli un senso simbolico

era cosa ovvia anche agli occidentali, e si veniva a interpre-

tare cristianamente un linguaggio artistico straniero. Nel suo

primo inno del Cathemerinum Prudenzio ravvisa nel gallo un

simbolo di Gristo; perche siccome il gallo annunzia lo spuntare
del giorno che discaccia gli spiriti delle tenebre, cosi Gristo ci

apporta la luce delle soprannaturali speranze; e il gallo ram-

menta il mattino della risurrezione, quando Cristo riporto vit-

toria della morte l
. Ben e vero che il gallo non s'incontra nella

simbolica dell'antica arte cristiana
;
che se ripetutamente ritorna

nella scena della negazione di Pietro, esso non vi comparisce
se non come un ornamento storico che rende piu intelligibile

il fatto
; e se nelle catacombe s' incontra una volta, nel cimitero

di Novella, a destra e a sinistra del buon pastore, come recente-

mente ha mostrato il Marucchi 2

,
allora non entra probabilmente se

non come semplice ornamento dello sfondo campestre del pastore

stesso. D'altro canto pero per la facilita d'accomodare il gallo

1
MIGNE, Patrol, lat. 59, p. 775 ss. Cf. p. 783, ed ARINGHI, Roma siibterr.

(Colon. 1659) t. 2, p. 329 ss.

2 Nuovo Bullelt. di arclieol. crist. 1905, p. 301.
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Fig. tO. Tessuto di seta con figure di leoni.
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a concetti cristiani, non rimane esclusa 1' ipotesi che la presente

stoffa sia un prodotto dell'arte meno remota, forse di qualche

paese del bacino del Mediterraneo.

Nella figura 40 qui contro riportiamo un'altra stoffa, delle di-

mension! di cm. 75 X 57, a op3ra similmente e ornata di cir-

coli, contenenti ciascuno due leoni ritti e affacciati in posizione
simmetrica. I circoli sono semplicemente fregiati di punti chiari

e oscuri alternati. Una siffatta distribuzione degli ornamenti per
via di circoli, frequente appunto nei modelli orientali, richiama

le indicazioni del Liber pontificalis relative ai drappi di seta

appesi nelle basiliche di Roma, nei quali spesso e detto che le

figure sono contenute in orbiculis o cum orbiculis. Le forme dei

leoni non s'indovinerebbero qui dal disegno, che e molto defi-

ciente, ma dalle giubbe ancorche fortemente stilizzate, dagli

artigli, anzi ancora dalla coda che termina col fiocco caratte-

ristico di questa fiera. Potrebb'essere che il tessuto fosse fab-

bricato in paesi dove il leone non era conosciuto per vista, ma
solo per fama e per descrizione, come 1'estremo Oriente. Ma sa-

sebbe possibile altresi che, stereotipato una volta, fosse poi ri-

petuto nelle fabbriche occidentali. Secondo il Dreger pero le ap-

pendici appuntate, che si veggono ai fianchi all'articolazione

delle zampe^anteriori, volendo forse rappresentare i rudimenti

di ali, sarebbero un indizio di piu a favore delle regioni occi-

dentali dell'Asia, dove ricorre il simbolo del leone alato; mentre

i circoli disegnati in varie parti del corpo corrispondono a prin-

cipii stilistici del tempo antico e del primo medio evo.

Venendo ai colori, i leoni sono violetti su fondo verde; i di-

segni quasi geometric! sul torso e sulle coscie, rosso-giallastri ;

delle zampe due sono bianche e due scure, ma nei tre campi
della fila superiore a destra tutte quattro scure. Le corone quasi

ovali, che circondano ciascuna coppia di animali, sono tre a

tre formate di punti bianchi su fondo scuro e di punti scuri

su fondo bianco, per gruppi alterni. Fiorami fantastic! in forma

di croce occupano gl'interstizi fra i campi tondi. I galloni posti

per orlatura di tutto il drappo e quello che 1'attraversa per lo

mezzo, sono anch'essi opera di pregio, ma cuciti dopo, quand'esso
fu usato a custodire delle reliquie. L'orlo di sopra e quello di

sotto hanno disegni rossi, verdi e bianchi, su fondo violetto.
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23. Tessuto con I'Annunciasione.

Una mappula clavata.

Lavoro d'arte cristiana direttamente intesa e il tessuto di seta

colla scena dell'Annunciazione (p. 564). Esso misura cm. 68X 34.

Maria siede in trono, e dinanzi a lei e 1'angelo ritto, colla destra

alzata in atto di parlare, e col bastone di messaggero divino

come gli angeli di s. Apollinare nuovo in Ravenna . II gruppo,

che si replica perpetuamente per tutto il tessuto, e circondato

da una ghirlanda di fiori e foglie, che s'annoda con quelle con-

tigue a guisa d'un nastro, e puo essere una reminiscenza del-

1'arte classica, senza che occorra per questo capo ricorrere al-

1' influenze orientali 2
. La composizione per altro mostra assai

chJaramente il carattere d'arte bizantina, prendendo il termine

bizantino in largo senso, cioe dire dei dominii greco-romani

passati nel governo dei bizantini. Nel qual giudizio godo d'avere

trovati meco d'accordo il P. Giuseppe Braun, noto gia per i

suoi studi sulle vesti liturgiche, indi il Dr. Dreger e 1'archeolo-

go russo Vladimiro de Griineisen. L'impronta dell'arte bizantina,

la quale, com'e risaputo, sotto diverse influenze, massime orien-

tali, ha pure tante attinenze coll'arte antica, si dimostra qui

nella ricchezza dell'ornainento al trono di Maria, nella rigidezza

dello sguardo e del portamento delle persone, nel vestito, in

particolare nelle pezze quadrate applicate per ornamento alia

cappa dell'angelo, appunto come s'osserva nei mosaici di Ra-

1
II BEISSEL (cit. sopra) nota che nel Liber pontificalis fra gli anni 750

e 860 la scena deH'Annunciazione occorre sei volte sui tessuti donati dai

papi alle basiliche. Essa porta anche il nome greco cheretisraon (Lib. pont.

ed. DUCHESNE vol. 2, p. 2, n. 4
;
da a.ip-u.a\i.6c>). L'Annunciazione apparisce

espressamente come sul nostro tessuto, chiusa in cerchio, Lib. pont. vol. 2,

p. 32, n. 420: Feeit (Leo III) vestem siricam rosatam albam habentera in

medio crucem de chrisoclabo cum orbicolis et rotas siricas, habentes storias

Adnunticitionis seu Natal? Domini nostri Jesu Christi atque Passionem et

Resurrectionem etc. Cf. vol. 2, p. 9, n. 379: Sed et alia veste (fecit Leo III)

in orvicolis chrisoclabis, habentem storia Adnunciationis etc.

2 Cf. i mosaici d'eta romana pubblicati dal MAZZANTI in Archivio sio-

rlco dell'arte 1896 p. 180 ss.
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venna. Se 1'opera deve essere assegnata tra il VI e 11 IX secolo,

come e quasi sicuro, sembra piu probabile inchinare al prin-

cipio anzi che alia fine di quest' intervallo.

Non sono da trascurare alcuni accenni alle narrazioni degli

apocrifi : la grande paniera da lavoro con la lana bianca alia

destra, e la panierina posata sul piedistallo a sinistra di Maria,

ricMamano il racconto che alia venuta dell'angelo la Vergine
stesse occupata a filare la lana. Che se il recipiente sopra il

piedestallo fosse un vaso da acqua, esso avrebbe pure relazione

coll'altra leggenda apocrifa che Maria s' imbattesse nell'angelo

mentre essa andava alia fonte.

Nel colorito spiccano soprattutto It grandi ali derate del

nunzio celeste. Ombreggiate di turchino cupo fin verso il mezzo

della larghezza, esse prendono in fondo certi tocchi rossi di

bell'effetto. Maria veste porpora violetta. La sedia e lo sgabello

sono bruni; alia spalliera danno risalto le gemme segnate da

vivaci punti bianchi. II cuscino e verde.

Ai drappi di seta riccamente figurati aggiungiamo da ultimo

un semplice tessuto di lana, il quale pero forma un capo di

vestiario da se (fig. 41). Si tratta d'una mappula, cioe un panno
in forma di salvietta o di pezzuola, usato anche per puro orna-

mento, quale era costume nel mondo romano portare sul braccio

o fermato alia cintola. Negli antichi mosaici lo vediamo spesso

nel vestito della Vergine Maria, come per es. nel mosaico del-

1'oratorio di s. Venanzio al Laterano. Si sa che il manipolo litur-

gico, adoperato nella messa, e una derivazione di questa map-

pula. E potrebbe anch' essere che questa di cui ci occupiamo
fosse per 1'appunto uno di siffatti manipoli dello scorcio dell'eta

antica; nel qual caso sarebbe il solo esempio pervenuto fino a

noi di tale paramento parziale in quella primitiva forma.

Esso misura cm. 62 X ^0. 11 colore del fondo e bianco, al-

quanto insudiciato pero dal tempo e dallo strapazzo; ed e attra-

versato da due strisce colorate (clam), intessute colla pezza al

modo usato piu tardi dai Gobelins e formate d'un fondo rosso^

interrotto da figure esagone, che entro un primo contorno bianco

contengono una zona turchina o verde, e dentro questa ancora

un nucleo verde, rosso, o giallo, alternativamente. Gli stessi tre

colori s'avvicendano nelle due file di sei chiazze attraverso i due
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Fig. 41. Mappula di lana, clacata.
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campi esteriori. Quest! poi finiscono in due frange modeste, cu-

cite al panno. La nostra fotografia, ritraendo il rovescio del

tessuto, da modo di formarsi un concetto del genere del lavoro,

somigliante, coine s'e detto, alia maniera del Gobelins. Un con-

fronto con altri tessuti di lana egiziani, pubblicati dal Forrer,

dal Kaufmann e da altri autori, assegnerebbe all'industria dello

stesso paese il nostro interessahte campione.

Tralascio le altre stoffe ritrovate nel tesoro, tra le quali sono

vesti liturgiche medievali, cosi di tela bianca come d'un solo

colore. Esse meriterebbero d' essere tutte pubblicate esattamente;

e i tessuti figurati particolarmente vorrebbero un' illustrazione

a colori, che ne facesse valere tutto 1'effetto.

Gli ultimi vestiti liturgici medievali ora nominati hanno per

giunta un riflesso nella leggenda del tesoro, che non devesi

passare sotto silenzio. Ad essi si allude nell'inventario del Bo-

nincontri riportato dal Marangoni (p. 41) ove si legge delle

vesti dell'apostolo Pietro e dell'arcidiacono Stefano, nelle quali

egli fu lapidato, e sono tutte spruzzate di sangue ;
e poi nova-

mente dei paramenti da S. Pietro lasciati sull'altare dopo che,

assistito da altri santi, in un'apparizione nella notte dell'As-

sunzione di Maria ebbe celebrate il santo sacrifizio nel Sancta

Sanctorum.

H. GRISAR S. I.



RIVISTA BELLA STAMPA

I.

IL P. DE REGNON S. I. E LA METAFISICA DELLE CAUSE.

11 signer Retaux, egregio editore parigino, ha fatto opera

utilissima agli studii filosofici colla ristampa della Metaphysique
des causes del P. Teodoro de Regnon gia da lungo tempo esau-

rita *. Le va innanzi un bellissimo ritratto dell'A. sulla cui

fronte spaziosa e serena appare visibile I'impronta dell'intelli-

genza, fatta per le piu alte speculazioni della filosofia. Piu bello

ancora pero ci sembra il ritratto morale che di questo benemerito

del rinnovamento scolastico ha fatto nella prefazione il P. Sortais,

il quale ci avverte fin da principio che la nuova edizione non e

che una riproduzione fedele della prima. Potra sembrare strano che

il P. de Regnon abbia potuto impiegare la maggior parte della sua

vita ad insegnare la matematica, la fisica e la chimica, prima nel

collegio dell'lmmacolata Concezione, poi ai candidati della scuola

politecnica del collegio di S. Genoveffa in Parigi. Ma cio

trova una spiegazione non solo nella versatilita del suo ingegno,

ma specialmente nello spirito di sacrificio che lo avea indotto

a dedicare la sua nobile esistenza alia formazione della gioventu
nella scuola. II genio pero voleva pure la sua parte: in mezzo

alle fatiche dell' insegnamento quella mente eletta trovava

riposo nell'abbandonarsi ai suoi prediletti studii di filosofia e

teologia che avevano finito di conquistare definitivamente la

sua intelligenza e il suo cuore . Avea cosi potuto leg-

gere, meditare, annotare i principali Padri della Chiesa e i

grandi Dottori della Scolastica. Non ci voleva che un po' di

comodita per mettere in opera questo cumulo di materiali, e

questa gli fu offerta dai decreti del 1880, che brutalmente lo

strappavano all' ufficio di professore. Avvezzo a vedere in

1 TH. DE REGNON, La me'tapliysique des causes d'apres Saint Thomas
et Albert le Grand. Z^me ed. avec une preface de M. GASTON SORTAIS. Paris

(VI
e
) tip. Retaux 1906, 8, XVIII-664 p. Fr. 7,50. La prima edizione fu pub-

blicata dalla casa Retaux-Bray, 1886.
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tutte le cose la mano delicata della Provvidenza, sempre
industriosa a cavare il bene dal male, il P. de Regnon... an-

dava piu volte ripetendo: Deus nobishaec otia fecit. S'avve-

rava una volta di piu che non tutti i mail vengono per nuo-

cere. Quest! studii geniali occuparono gli ultimi tredici anni

di sua vita, anni di prodigiosa attivita intellettuale, di cui la

Metafisica delle cause e uno dei frutti piu preziosi.

11 P. de Regnon e uno di quegli autori che sanno nello scri-

vere guadagnarsi subito la simpatia di chi legge. Allora si vor-

rebbe conoscerli piu intimamente e percio il P. Sortais non ha

lasciato, nel tratteggiare le sembianze del letterato e del filosofo,

di fame rilevare le interne doti della bell'anima di lui. II

P. de Regnon non fu soltanto una bella intelligenza ; egli

fu ancora un gran cuore. Si e potuto dire senza esagerazione
che la carita, guidata da motivi soprannaturali, era stata

1'anima di tutte le sue azioni, e come la sorgente inesau-

ribile ove andava ad attingere le ispirazioni piu delicate.

Si mostrava sempre pronto a rendere altrui servigio colla

miglior grazia, ad onta delle sue occupazioni continue che

richiedevano tutto 1'uomo. Aveva un dono squisito per inco-

raggiare i principianti ;
ed una lettera, scritta qualche ora

soltanto avanti la sua morte, recava ancora lontano alcune

parole di conforto . Aveva un cuore sensibilissimo verso i

poveri e i derelitti, ai quali non era capace di dare un diniego,

e anch'egli, come il Montalembert, avrebbe preferito di dare,

sbagliando nove volte su dieci, anziche respingere un solo

bisognoso. L'anima sua di apostolo avrebbe voluto dedicarsi

tutto alia conversione degli infedeli nelle missioni. Spinto da

questa sublime intenzione avea chiesto in favore ai suoi supe-

rior! di essere mandato come missionario in Cina. Non esaudito

nei suoi generosi desiderii, non tralasciava almeno, in mezzo alle

altre sue occupazioni, di esercitare il ministero apostolico. Gia

sofferente nella salute, con animo superiore alle sue forze si reed

verso la fine di dicembre del 1893, durante un freddo intenso,

ad amministrare i coaforti religiosi all'antico portinaio del n. 98

in via di Vaugirard, dove avea dimorato alcuni anni. Tre giorni

dopo, il 26 dicembre a sera, invano si bussava alia sua porta,

Sorpreso, il visitatore entro, e vide il P. de Regnon seduto

ad un angolo del suo tavolino da lavoro, dolcemente addor-

mentato nel sonno della morte... II breviario del defunto era

ancora aperto all'ufficio di S. Giovanni Evangelista >.

1906, vol. 4, fasc. 1355. 37 23 novembre 1906.
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La morte mm lo colse alia sprovvista : nondimeno venne a
spezzare i grandiosi disegni di ulterior! lavori. Attendeva spe-

cialmente ad un serio lavoro teologieo, monumento che la siia

pieta intendeva elevare alle glorie della Madre di Dio. I mate-

rial! rimastine, dice il P. Sortais fanno sull'anima 1' impres-
sione melanconica di ruine : e non SOQO esse veramente anti*

cipate ruine ? Perdita sensibile, ma sterile rimpianto ! Dio che

non ha bisogno di cosa alcuna o di alcuno, soddisfatto dei

buoni desiderii dell'operaio instancabile, 1'avea giudicato gia

maturo per la retribuzione. . Avea 63 anni circa. Era nato

a Saint-Herblain (Loira-Inferiore) agli 11 di ottobre del 1831;

ed era entrato nella Compagnia di Gesu il giorno 7 di set-

tembre del 1852.

Non e senza importanza il fatto di uomo che avendo passata
la maggior parte di sua vita fra le scienze fisiche e matema-

tiche non abbia pubblicato che una quindicina di pagine di una

questione di fisica *, mentre poi tanti pregevoli lavori ci ha

lasciati di genere filosofico e teologico. Si direbbe che at-

tratto da orizzonti piu puri e piu elevati, come aquila abbia

amato librarsi a volo verso le sublimi vette del pensiero; ed

anzi e stato giustamente notato che egli ha trattato di pre-

ferenza le questioni filosofiche piu astruse, come la natura

della liberta uniana, il modo di conciliarla colla potenza e

colla scienza divina ecc. II Sortais dice inoltre che una per-

sona la quale avea ben conosciuto il P. de Regnon di lui

riferiva che amava camminare sull'orlo dei precipizii, e se-

guire i sentieri piu ripidi sia nell'ordine fisico, sia in quello

intellettuale. . L'espressione e ardita e percio stesso ine-

satta, almeno per cio che riguarda questo splendido lavoro

della Metafisica delle cause. Camminare, come fa egli in questo

libro, sulle cime sicure della verita, non lo chiarneremmo un

aggirarsi sui precipizii. La sua non e ne temerita ne audacia:

egli, percio stesso che ama la verita, vuole impossessai-sene in

quanto gli e dato, perche non e un superficial nella scienza.

Noi siamo nel vero cainmino esclama una volta parlando
di una difficile questione sulla causa materiale: ma noi dob-

biamo proseguire fino al termine. In metafisica non e lecito

arrestarsi sulle salite. E necessario guadagnare le alture; ivi

solo e dato riposarsi .

1 < De la refraction d travers les lentilles sphdriques dpaisses > nel

torn., IIIp. 181-206 degli Anualesdel(i,Soci6tescieHtifiquedeBruxelleft 1879*.
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Questo spirito profondamente scrutatore e amico del vero,

gli fa sentitamente deplorare la leggerezza di alcuni modern!

nel giudicare il merito delle dottrine scolastiche, appunto perche

11011 hanno saputo penetrarle e comprenderle. Come va, dice egli,

che ardiscono deridere dottrine che hauno soddisfatto i piu grandi

genii filosofici ? La ragione e semplice : insultano ad insegna-
menti che lion hanno punto compresi, perche non li hanno che

superficialmente stadiati, se pure li hanno studiati .

A correggere queste menti superficiali, incapaci di penetrare,

a dir cosi, nello spirito della filosofia antica, e percio stesso

piene di grossolani pregiudizii contro di essa, osserva che con-

servare la metafisica antica e tradizionale non significa gia

rinunciare alle splendide scoperte della scienza moderna, e nem-

ineno ritornare alia fisica antica, tutta inviluppata da qua-
lita occulte . Cio sarebbe un far torto ai grandi dottori

del medioevo, e sacrificare il metodo stesso e i principii loro.

Questi errori erano scusabili in essi. Essendo necessariamente

la scienza metafisica in commercio colle scienze sperimentali

era necessario che le sue conclusion! si venissero a frammi-

schiare con i dati della fisica dominante. Ma questa mesco-

lanza ammette una separazione, couie all'uscire dalla macina

si separa la crusca dalla farina. E altrove parlando della

forma sostanziale, cosi si esprime : Offro alia nieditazione

del lettore parecchie proposizioni di S. Tommaso che mettono

in evidenza Fimportanza della forma in generale, e special-

mente della forma sostanziale. Questi teoremi metafisici sono

indipendenti da qualsivoglia teoria fisica; essi dominano tutte

le ipotesi; ma percio stesso una ipotesi non puo accettarsi

che quando rispetti questi principii superiori .

11 P. de Regnon riconosce del resto che la metafisica degli

scolastici ha la sua parte di arduo, e non e scevra di difficolta.

Egli pero ha subito in pronto degli esempi a dimostrare che

molto meno ne mancano in certe metafisiche posteriori, nelle

quali la difficolta nasce dall'assurdo. Cosi dopo aver ripor-

tato un passo di un hegeliano francese, il Vacherot, intorno alia

sostanaa, vi fa seguire questa giudiziosa e fine critica: Egli

dice: la sostanza e V essere in potensa. Per lui dunque la

sostanza e una semplice potenza passiva, me.ro, potentia pas-

siva, che riceve dai fenomeni Fattualita, actus, la realta. E
veramente curioso di vedere questa filosofia che si vanta di

moderna e scientifica, cadere, dopo tanti sforzi, all'antico con-
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cetto di materia prima soggetto di tante derisioni . Ma
checche si voglia dire di questo concetto della filosofia antica,

si deve ad ogni modo convenire almeno che non era una rivolta

contro il buon senso, e non si confondeva davvero 1'attivita

della sostanza con la passivita della potenza pura .

Con cio egli, come gia si e visto, e lungi dall'atteggiarsi a

nemico della vera scienza moderna e delle scienze positive e

sperimentali, che tanta parte aveano assorbito della sua esistenza.

Egli pero le sa bene separare da quell'indirizzo che e stato chia-

mato positivismo, barbarismo che ha fatto tanto rumore, che

si e imposto alia nostra favella, e, vero proteo, risponde a cose

tanto diverse che e necessario... distinguere i diversi signifi-

cati
,
se non si voglia restarne ingannati. Scienza positivista

non e il medesimo che scienza positiva.

In questo libro finalmente abbiamo una conferma di quella

verita, gia tanto bene espressa da Bacone, che la vera filosofia

finisce sempre col condurre a Dio. L'animo nobile e ardente

dell'autore si trova spesso, quasi senza avvedersene, trasportato

dalla considerazione delle cause seconde alia ammirazione della

Causa prima. Allora ci troviamo alia presenza di quelle eleva-

zioni (come egli le chiama) che tanto bene ricordano la mente

eccelsa di Agostino e il suo cuore di serafino. Ci contenteremo

di darne un saggio : Nelle cose che precedono, io mi sono limi-

tato, in quanto m'e stato possibile, a considerare la causalita

perfetta sotto una forma astratta e metafisica. Ma, o mio Dio,

ormai io non posso piu contenermi : permettetemi che io Vi

nomini, che io parli di Voi apertamente, Causa infmitamente

perfetta, Causa Prima di tutte le nature, lasciate che io per-

corra ancora una volta il ciclo della causalita, spingendo i

miei sguardi, per quanto mi sara permesso, verso Voi stesso,

focolare adorabile di sapienza e di onnipotenza .

*
* *

S'intende dalpoco che si e detto, come 1'opera del de Re-

gnon sia da capo a fondo un tributo di ammirazione verso i

grandi autori della scolastica. Egli, e vero, non si e proposto
cio. II suo fine, come Io dice il titolo, Metafisica delle cause se-

condo S. Tommaso e Alberto M., e veramente quello di esporre le

genuine dottrine di questi due grandi; pero non e uno sto-

rico puramente. Egli le fa evidentemente sue, e cio si puo ve-
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dere anche fin da principio dove cosi espone lo scopo del suo la-

voro: Rendere chiara la nozione di causa liberandola dalle

nozioni affini
;
mostrare come 1'influsso della causa si spanda

in causalita distinte; spiegare la natura di queste diverse cau-

salita e la loro correlazione
;

e in fine nell'azione di cause

simultanee far vedere 1'unita e 1'armonia, tale e il mio dise-

gno pp. 14-15. Parla dunque come se si trattasse di dottrine

sue proprie, e come tali infatti le ritiene. Egli si mostra profonda-
raente convinto delle teorie che espone, le segue con ammirazione

ed ardore, e 1'effetto che produce nel lettore si comprende allora

facilmente. Pochi libri, a nostro modo di vedere, sono cosi effi-

caci sotto un tal rispetto : noi siamo come trascinati dalla sua

stessa ammirazione; e mentre rimaniamo sorpresi della lucidezza

di mente, della profondita di vedute dell'autore, impariamo a

comprendere meglio e ad amare una filosofia che soltanto deboli

menti saprebbero disprezzare.

Se non fosse stato nostro solo proposito quello di limitarci a

parlare di questa nuova edizione, e specialmente dell' A. che da

essa ci e fatto meglio conoscere, noi saremmo stati naturalmente

tentati ad entrare piu particolarmente nei meriti intrinseci del

libro, fame rilevare i pregi affatto singolari. Gi limitiamo, per
utilita di coloro che non avessero avuto maniera di venire a

conoscenza della prima edizione, a osporre brevemente il di-

segno dell'opera. Per intraprendere un trattato razionale delle

cause, dice 1'A., il metodo e bello e indicato. In una prima

parte e necessario stabilir bene i primi principii relativi alia

causalita: in una seconda poi mostrare 1'esatta applicazione

di questi principii a qualunque specie di causalita della na-

tura p. 15. Per esporre il primo studio, che egli chiama

senza alcun dubbio, il piu delicate e il piu faticoso egli

propone le prime nozioni sulla causa servendosi felicemente

di un esempio assai facile: Le cause di una statua; e viene cosi

a formare la defmizione generale di causa. Cio nel II. libro,

che e chiuso da due importanti capitoli, uno sulla definizione

dell'aMo e della poienza che occorrono di continue nella metafisica

delle cause; 1'altro sulYessere accidentals, la cui conoscenza ci

conduce a una piu perfetta nozione di cio che e causa (pp. 116-

134). Altrimenti, dice 1'A il lettore non potrebbe comprendere
frasi come le seguenti : Di una statua la causa per se (xai^'a6T6)

e lo scultore, e la causa accidentale (xara au|j.j3e(37)x6s) e Policleto,

e tutto cio che e Policleto. Aristotele, Metaf. 1. V. c. 2. p. 133.
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Si noti pero che una trattazione piu compiuta dell'atto e della po-

tenza si trova nel capitolo IV del seg.libro, il quale e destinato alia

Causa efficients. Ivi, dopo aver dato il concetto di causa efficiente e

di effetto, viene per ben sessanta pagine a spiegare quelli che egli

chiama : principio di opposizione e principio di unione. II primo
e formulato cosi : Gli esseri net quali risiede la causa e P effetto

si oppongono sotto il ropporto della causalita. Questo lo conduce

a esporre in tre bellissimi articoli 1. Come I'agente e il paziente

differiscano ; 2. Come la causa non si muti nella sua azione;

3. Come Vazione stia nel pasiente. II principio di unione suona

come segue : Tutto proviene dalla causa, e quindi la natura del-

I'effetto trova la sua ragione nella natura della causa. Esso gli

da campo di dichiarare ancor meglio la causa efficiente e la

wianiera con cui la causa contiene I'effetto. Da ultimo e spiegato

il principio : Agens agit simile sibi. II IV libro e dedicate alia

Causa materiale e formale. Richiamiamo 1'attenzione sui Gapi-

toli V e VI, dove sono trattate la Correlasione della forma e della

materia (pp. 258-265), e la Supremazia della forma sostamiale

(pp. 275-279). Della Causa esemplare e finale e trattato distin-

tamente nei libri V e VI. Si leggera con interesse il capitolo

sulla Causalita dell' idea (p. 309) e quello sui detrattori della

causa esemplare, che sono il materialismo e il positivismo,

(pp. 325-337). Gli ultimi tre libri flnalmente trattano della Cor-

relazione delle causalita, della Classificazione delle cause, e della

loro Coordinazione. Di quest'ultimo libro (IX) notiamo il Ca-

pitolo V Della liberta nella causa prima e nella causa seconda.

Ma nulla abbiamo detto del Libro I dell'opera del De Regnon,
dal titolo Principii di logica. Esso forma come un bel trattato

a se, che qui FA. fa servire come di preparazione al lettore nel-

1'arduo cammino che sta per incominciare : Se noi vogliamo

seguire con passo sicuro gli scolastici nei loro studii di me-

tafisica, e necessario di conoscere i principii sui quali si ap-

poggia il metodo loro. p. 17. Potrebbe quindi sembrare che

questo libro sia solo per i principianti nello studio delle dot-

trine scolastiche. Noi nondimeno non esitiamo a dire che esso

e una delle parti piu important! dell'opera, che sara letto con

utilita anche dai dotti, anche da coloro che non s'interessassero

della Metafisica delle cause, ma volessero avere nozioni chiare

e profonde insieme sui sapere scientifico, sulla deduzione, sulla

induzione, sui primi principii, sui senso comune e questioni

somiglianti.
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LA RELIGIONE E IL FUTURO DESTINO UMANO
SECONDO LA GRANDE REVUE VI PARIGI.

Orazio, nelle sue odi immortal! e tra il piu gran fasto di

Roma, ci descrive 1'affanno qual compagno perpetuo dell'uomo

e ce lo rappresenta seduto anche in groppa al cavaliere che fugge:

Et post equitem sedet atra cura. II simile puo dirsi del problema
del futuro destino umano che si presenta sempre all'uomo, anche

il piu distratto : esso giace in fondo alia nostra natura, ci segue
da per tutto ;

ed anche, quando sembra soffocato tra le t'este e

le danze, esso risorge nella quiete, come la Sfinge sul far della

notte allo sventurato Edipo, e ci dimanda una soluzione. Non
e quindi meraviglia che anche ne' periodic! punto religiosi s'af-

facci talora questa solenne questione e se ne cerchi una solu-

zione che soddisfaccia od almeno che appaghi comechessia 1'in-

nato desiderio di sapere che sara di noi dopo questa prima vita.

Ultimamente uno scrittore, firmato I. Novicow, ne parlo, il 16 ot-

tobre 1906, nella Grande Bevtie di Parigi '".

Ora noi, che per convinzione profonda teniamo per unica

vera la soluzione che dell'umano futuro destino ci da il Cristia-

nesimo cattolico, e che gia altre volte tenemmo dietro ad altre

soluzioni false, affinche i semplici non restassero ingannati (come

quando scrivemmo sul TROILO, sul TOLSTOI, sull' HARNACK, sul

LOISY, su GIULIO PISA ed altri) ci rechiamo a dovere di esami-

nare anche questo scritto del Novicow
;
e lo faremo notando sin-

ceramente con gli errori anche le verita che 1'autore ha con essi

frammiste. Poiche nessuno erra dicendo solo falsita. Lo scritto

dell'Autore ha avuto origine da un ripicco, com'egli confessa,

cioe: Una delle principali ragioni per cui si e proclamato il

fallimento della scienza e che essa e incapace di sciogliere il pro-

blema dell'umano destino (p. 113). Ora, egli continua, neppur
la religione scioglie tal problema ;

e siccome lo scioglimento di

esso si rifonde in ultima analisi a sapere se vi sia al mondo
una vera religione rivelata da Dio, la quale c' insegni autorer

volmente la soluzione del gran problema, a conoscere tal reli-

gione e rivolto il suo articolo: ma conchiude disgraziatamente
non esistere al mondo niuna religione rivelata.

1 La Grande Revtie, 16 oct. 1906, Paris, Rue bleue, 9.
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Esaminiamo questa tesi della Grande Revue, notando passo

passo gli errori ed anche le verita, quando ci avverra di tro-

varle. II lettore sia giudice della nostra imparzialita.

Comincia 1'Autore con dire che nel mondo non vi e una sola

religione, ma parecchie, e le fa ascendere a circa cinque mila,

eomprese le varie sette, le quali religion! danno different! solu-

zioni del destino umano future. Secondo il Gristianesimo cat-

tolico, 1'anima dopo morte va o al paradise o all' inferno o al

purgatorio; secondo il Cristianesimo scismatico greco, 1'anima

va o al paradise o all' inferno
;
secondo il Buddismo 1'anima

trasmisgra in corpi di varii animali per giungere al nirvana;
secondo il Maomettismo, 1'anima de' credenti va in paradiso, ma
lal privilegio non e per gli altri

;
e cosi via via, ogni religione

da una soluzione differente del gran problema (p. 113). Pare

ehe con cio lo scrittore voglia gia insinuare che non si puo
eolla religione risolvere la questione; ma no, poiche il buon
senso e la logica lo rimette subito sul retto cammino, e dice:

Evidentemente di queste soluzioni una sola deve esser vera

(p. 113), conchiudendo giustamente: La questione e solamente

spostata; bisogna spingersi piu la e dimandare allora: Qual e

la vera religione? La risposta e facile (egli soggiunge): quella

rivelata da Dio; e giunti qua, e d'uopo fermarci e dire che su

tal campo non vi puo essere transazione possibile (p. 114).

Ottimamente. Ecco una prima verita, per cui deve essere

data lode allo scrittore: ossia, la nostra intelligenza, dinanzi a

questo fatto innegabile di varie religioni seguite dagli uomini,

deve rivolgersi a vedere qual sia la vera. E ben duro che una

questione si importante pel genere umano, sia cosi differente-

mente sciolta, ed e veramente un duro fatto. Ma, come dal ve-

dere che parecchi si disputano una eredita, non sarebbe buon

procedimento il dire: dunque 1'eredita non e di nessuno, e un

savio giudice investighera le ragioni de' singoli, per trovare a

ehi essa appartenga; cosi in fatto di religione. Dio pare che

abbia voluto che il riconoscimento della vera religione debba

essere il frutto de' no^tri sforzi e de' nostri studii, non meno

ehe nelle scoperte delle verita astronomiche, fisiche e storiche.

Badino gl' investigator! della vera religione a questo punto im-
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portante, affinche non pretendano da Dio in fatto di religione

quello che non pretendono in fatto di scienza.

Quindi, ripetiamo, fin qui lo scrittore della Grande Revue

,sta sulla retta via. E vi resta ancora per qualche tempo. lii

fatti, passa poi alia dimanda: Ma come conoscere la religione

he vien da Dio?... Non v' ha che un sol mezzo, esaminare il

.complesso de' documenti storici riguardo al tempo della supposta
rivelazione divina, sottometterli ad una critica severa e ad una
sottile analisi

;
il qual complesso di ricerche costituisce un'ope-

razione scientifica... donde la fede e assolutamente esclusa

(p. 114-115).

Anche questo e egregiamente detto ; ed e quanto hanno fatto

e facciamo ancora noi cristiani cattolici nel provare la verita

del Cristianesimo. Consultinsi tutti i libri di teologia, tutti i

corsi di religione, tutti gli scritti di apologetica, tutti i libri sto-

rici sulle origini cristiane e vedrassi come tutti procedono di tal

passo. Noi,prima di credere, vogliamo sapere se Dio ha parlato e

si e rivelato; e tale investigazione scientifica della rivelazione

-chiamiamo con vocaboli tecnici praeambula fidei. E quando uno

fra noi, il Loisy, intese scindere la fede dalla verita storica della

rivelazione, fu unanimemente condannato. In fatti, come p. es.

tener per fede la risurrezione di Cristo, se tale risurrezione non

si potesse provare storicamente, siccome scrive il Loisy? Dunque,

quando il Noicow afferma che prima della fede si richiede

un'operazione scientifica che ci assicuri della rivelazione divina,

dice una seconda verita, di che gli va data lode; purche non

pensi di essere il primo a dirla, poiche per noi e cosa trita.

L'Autore rincalza la delta verita, asserendo non bastare alia

prova una rivelazione privata interna (p. 115) fatta ad una per-

sona in particolare, potendo cio essere un'allucinazione. Una

rivelazione (bene egli dice) non deve esser altro che miracolosa.

Se essa si fa in quella solita forma delle manifestazioni abi-

tuali, che avvengorio aH'anima umana (come quando uno e sor-

jpreso da un lume speciale), essa allora, non distinguendosi da

tale lume, non e piu una rivelazione (p. 115). Gosi ben dice

quando afferma nori bastare la preghiera (p. 116).

Ci vuole dunque una rivelazione divina propriamente detta,

ossia miracolosa ed esterna, per assicurarci che Dio abbia par-

Jato e rivelato qualche verita. Ottimamente.



586 LA RELIGION E E IL FUTURO DESTINO UMANO

Fin qui lo scrittore s' e tenuto sul retto cammino, eome ognuno

puo aver visto. D'indi in poi pero, tratto 1 dai soliti pregiu-

dizii degl'increduli, comincia a negare non solo i fatti, che egli

intendeva esaminare, ma anche i principii da s<e messi. E afferma

risolutamente : Basta per poco fare un esame di tal genere
anche 11 piu breve; e si trovera che nessun documento, affer-

mante una rivelazione divina, ha certezza storica (p. 116).

Intendiamo bene che in un articolo per una rivista non si

poteva 1'autore estendere a fare uno studio lungo di tal genere;

pero affermare dopo tali premesse una proposizione cosi ardita,

in materia di tanta importanza, senza almeno citare trattazioni

ed opere le quali abbiano dimostrato quell'assunto, e di una

meravigliosa leggerezza, e da ragione a noi cattolici se dispre-

giamo i dispregiatori della nostra religione.

Pero, a dir vero, aggiunge una specie di prova alia sua tesi,

che fa per altro apparire lo scrittore piu leggero ancora, dicendo

egli letteralmente cosi: Certo, se un miracolo vero fosse mai

accaduto in un paese, sarebbe stato notato accuratamente dagli

storici. Questi, nel passato, non registravano se non cio che

colpiva la loro mente, e se non cio che sembrava straordinario.

Tutti non mangiano un piatto di lingue di rossignoli ; percio,

quando Vitellio imperatore si fece servire una pietanza di tal

fatta, gli storici romani giudicarono bene di far passare questo
fatto alia posterita. Nessuno (aggiunge poi lo scrittore spiritoso)

nutrisce mai cinquemila uomini con cinque pani. Se quest'atto

fosse veramente accaduto, gli storici di quel tempo non avreb-

bero certo mancato d' indicarlo, come d'un avvenimento straor-

dinario. Ma non 1' hanno fatto (sic) perche non avvenne, e non

avvenne perche leggendario (sic) (p. 117). Tacciamo per ora.

II nostro scrittore dunque nega i fatti miracolosi, donde si

potrebbe conchiudere se Dio ha o no fatta una rivelazione;

nega, diciamo, que' fatti di cui egli poco prima, molto logica-

mente, aveva detto che bisognava sottomettere a severo esame,

per conchiudere quale delle religioni che diconsi rivelate sia

la vera; e li nega senza una prova al mondo; li nega dinanzi

alia religione cattolica, sparsa per tutto il mondo, la piu diffusa

di tutte le religioni che diconsi rivelate: quella religione che

presenta a tutti le prove scientifiche ed evident! di que' fatti
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in libri innumerevoli, come corsi di teologia, di apologetica, libri

sulle origin! cristiane e in tutta la sua lunga storia, dal gran
fatto della risurrezione di Cristo fino agli ultimi miracoli ope-

rati alia grotta di Lourdes in Francia. Egli dice : Certo, se un
vero miracolo fosse mai accaduto in Un paese, sarebbe stato

notato dagli storici (p. 117), e cita la meravigliosa pietanza di

Vitellio sopra delta. Ma in che mondo vive questo scrittore della

grande Revue? Non sa egli che non meno di otto scrittori, gli scrit-

tori del cosi detto Nuovo Testamento, scrittori di nazione ebraica

si, ma non meno veridici degli altri, hanno notato accuratamente

e concordemente nello spazio di mezzo secolo i fatti miracolosi

della predicazione di uno che provo veramente co' miracoli se

essere stato mandato da Dio a rivelar la vera religione? E li

hanno notati dinanzi al Giudaismo incredulo, che giunse per-

fino a mettere a morte quel medesimo che si diceva inviato da

Dio ? II quale promise che risusciterebbe dopo morte, e di fatto

risuscito, essendo stato veduto a piu riprese da molti che senza

alcun interesse lo testimoniarono, anche a costo della vita;

mentre il Giudaismo non seppe opporre loro altro che la testi-

monianza di soldati dormienti. Anzi furono da esso pagati

affinche dicessero cosa che non potevano sapere, cioe narrassero

quel che accadde mentre essi dormivano ; e, quel che e peggio,

neppure poteva accadere, senza che si fossero svegliati. E non

sa egli, questo scrittore, come quegli otto scrittori non furono

i soli a testificare que' fatti
;
ma con loro una infmita di altri se-

guaci di quel Gesu che si disse e si dimostro Figlio di Dio, i quali

in breve tempo convertirono a quella religione tutto il mondo
romano? La qual religione, la piu diffusa di tutte, dura fino a

noi, e conta una serie infinita di Santi e di miracoli, tutti provati

fino all'evidenza, com'egli puo leggere negli atti della canoniz-

zazione de' Santi stessi ? II Moigno negli Splendeurs de la Foi ne

conta cinque di S. Giuseppe Labre con tutti gF innumerevoli

testimoni che li affermano e sfida tutti a dirli falsi. A che giova
che Dio dia le prove d'aver parlato, se certi uomini non vogliono

ascoltarlo ? Che giova dire, che per sapere qual sia la vera re-

ligione rivelata, sia necessario sottomettere ad accurata analisi

i documenti che la manifestano tale, se poi con un tratto di

penna si distrugge il detto, asserendosi, senza prove, come fa il

nostro scrittore: Nessun documento che afferma una rivela-

zione divina, ha certezza storica? (p. 116).
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Quindi, dopoche noi abbiamo data lode all'autore del modo
onde aveva intavolata la questione e delle verita dette, dob-

biamo dargli biasimo del modo brusco ed arbitrario e veramente

antiscientifico onde la risolve: il quale non fa davvero onore

al periodico su cui scrive.

E notisi che questo, anche a sua delta, era il punto prin-

cipale su cui si doveva insistere: esaminare se qualche religione

presentasse veramente document! autentici di esser rivelata da

Dio. II non averlo fatto, neppure dinanzi alia religione cattolica

che pure offre anche ai ciechi tante prove della sua divinita,

costituisce quindi il primo grande errors di lui. Ne pretendiamo
he avesse impreso ad esaminare tutte le cinque mila religioni

di cui egli parla; poiche, essendo (anche per sua confessione)

una sola vera. bastava che avesse esaminata almeno quella che

offre migliori guarentige di verita.

Vuol forse aver veduto lui i miracoli per credere alia rive-

lazione divina? Sarebbe una pretensione, che non si ha nella

scienza storica; e Dio che, nel parlare agli uomini, si e servilo

della maniera umana, non ha cambiato la natura delle cose.

Quando un fatto, miracoloso o no, e avvenuto ed e stato veduto

e narrate da persone fededegne, basta perche esso debba esser

creduto da chi non e pazzo. Possono tutti aver vedute le vit-

torie di Cesare nelle Gallic, la sua tragica morte per mano di

Bruto ? Possono tutti aver veduto lo sbarco di Colombo in Ame-
rica e la meravigliosa sua scoperta? Possono tutti aver visto

1'Australia e la Patagonia? Eppure tutti crediamo sulla fede

altrui tali verita storiche o geografiche, e siamo obbligati a cre-

derle, sotto pena di passar per pazzi. Or cosi e di tutti i fatti

storici, e quindi anche de' meravigliosi e miracolosi che da per-

sone degne di fede asserisconsi essere stati operati dal fonda-

tore del Cristianesimo, Gesu Gristo.

Cio aggiungiamo, perche 1'autore in qualche pagina pare

che accenni a questo, di non aver veduto lui i miracoli.

Ma egli poi a questo primo errore ne aggiunge varii altri,

onde crede confermare la sua tesi arbitraria. II Crislianesimo
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(egli dice) ci afferma, per esempio, che esso e la vera religione,

perche Gesu era figlio di Dio. Ma all'istesso tempo il Giudaismo

ci afferma che esso e la vera religione, perche Mose ha parlato

con Dio sul Sinai, laddove Gesu non e il figlio di Dio, ma
figlio del fabbro di Nazareth. Come sapere dov' e la verita ?

(p. 116).
- - Oh bella ! La verita si sapra, com' egli stesso ha

sopra affermato e qui nuovamente ripete, sommettendo ad

un'analisi personale i document! del passato (p. 116). per-

che allora dalla diversa affermazione del Cristianesimo e del

Giudaismo conchiudere : Come sapere dov'e la verita? Qual
cosi sciocco giudice v' e al mondo che, vedendosi comparire
dinanzi tre o quattro, de' quali ciascuno pretende per se un'ere-

dita, li rimandi inascoltati e a priori sentenzi : Come sapere

dov'e la verita ? Nessuno
;
anzi il giudice piu mediocre si ac-

cinge ad esaminare le carte e i documenti che ciascuno de' pre-

tendenti all' eredita reca per se, donde apparira da che parte

sia il vero. Ora dal fatto di varie religioni che sono nel mondo
dobbiamo arguire avere Dio voluto che 1' accertamento della

vera debba essere frutto del nostro studio
;
e non dobbiamo

imporre noi a Dio la legge del come avrebbe dovuto fare. Que-
sto per i dotti

; per gl' ignoranti poi che sono in buona fede

e, come per altre cose, naturalmente, debbono seguire i dotti r

se osservano la legge naturale, Dio ha provvisto ;
ne fa d'uopo

ora dilungarci in questo punto. Quel che dice quindi Fautore

dell' analisi personale non e sempre vero
; poiche ognuno si

puo fidare di chi si stima fededegno in qualche materia, come

ci fidiamo di Keplero e di Kopernico in astronomia.

Un' altra volta sembra desiderare che per i miracoli com-

provanti una religione rivelata, si dovrebbero possedere atti

autentici di tribunal! e giudici, come si pratica per gli avve-

nimenti piu semplici, per la nascita d'un principe ereditario al

trono (p. 117). Ma queste sono baie. Pretendere che i grandi

fatti storici, avvenuti in mezzo al genere umano, p. es., quelli

della predicazione di Gesu Cristo con la conseguente costitu-

zione della Chiesa, fosse firmato da qualche imperatore romano,
e cosa ridicola. 1 grandi fatti storici sono superiori a queste

minuzie secretariesche. Del resto, molti miracoli, nel corso dei

secoli furono anche regolarmente registrati dalla competente
autorita

;
e chi vuol vederlo, non ha che a leggere gli atti della

canonizzazione de' Santi, e, se vuole, i registri alia grotta di

Lourdes nel cosi detto : Bureau des constatations.
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Precede lo scrittore, per comprovar sempre la sua tesi, a

mettere a suo profitto certi noli error! in cui e caduto e cade

il povero genere umano in fatto di religione ; errori che egli

da per verita, quasi fossero da noi ammesse, donde, natural-

mente, mena trionfo.

Ognuno, egli scrive, dichiara per vera la religione in cui e

nato, e trovandosi in presenza di cinque mila religioni, in-

vece di ricercare qual e la vera, coraincia per dichiarar vera

quella nel giro della quale il caso 1'ha fatto nascere. Ecco

uno strano criterio di verita ! Uno e nato a Roma, e dichiara

che la religione rivelata e il cattolicismo. Uno e nato al Cairo,
e dichiara che la religione rivelata e il maomettismo. Allora vi

sarebbero due religioni opposte che sarebbero ugualmente vere.

Egli e un assurdo (p. 118).

Or, chi ha mai detto che questo e un criterio di verita f

Qual apologeta cattolico, per esempio, Fha raai insegnato ? E
un errore, e un difetto del povero genere umano (di cui Dio

avra pieta, quando uno e inescusabile) se cioe crede esser vera

quella religione solamente perche e nato in essa ; ma fame

una ricriminazione ed elevare quest'errore a criterio dottrinale,

questo si cbe e per un dotto un errore inescusabile. E mentre

ad ogni passo ripete che di queste cinquemila religioni biso-

gna ricercare qual e la vera
,
conchiude bruscamente non po-

tersi sapere : La scienza non giunge a dichiarare che vi sia

una religione rivelata e che 4999 non sono tali. La scienza storica

dimostra (sic) che non vi e una religione rivelata* (p. 117). Ma
non sa egli quanti dotti illustri si convertirono, con lo studio,

dalla religione in cui nacquero, cui riconobbero falsa, alia re-

ligione cattolica, come gli Stolberg e i Newman e se ne potrebbe

tessere un lungo catalogo ? E non e questo il procedimento di

lui, gia piu d'una volta detto legittimo, per conoscere la vera

religione tra tante che si dicono tali ? Ora, perche mai asseri-

sce esser criterio di verita quello della parte debole del povero

genere umano, che non puo sollevarsi fuori dalle tradizioni e

dagli usi di patria e di famiglia ? Ecco una strana contraddi-

zione ! Ecco un' accusa da nessun dotto cattolico meritata 1 In

fatti, egli va innanzi nella sua fervida immaginazione, inven-

tando cose da nessuno affermate. Supponete, dice egli, che il
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Papa, da piccolo fanciullo avesse perduto i suoi genitori e che

fosse stato raccolto presso una famiglia ebrea. Allora, la verita,

per lui, sarebbe stata che Gesu e un semplice mortale. In tale

ipotesi la verita dipenderebbe non solamente dal caso della

nascita, ma anche da quello della vita ! Chi oserebbe sostenere

una proposizione cosi assurda? (p. 119).

Ma, di grazia, chi la sostiene di fatto, se non lo scrittore

della Grande Revue? Lo sfidiamo a citare uno scienziato nostro

che la sostenga.

S' immagina poi lo scrittore che le eresie, non concernenti il

dogma del destine futuro, mutino tal destino (p. 120). Chi 1'ha

mai insegnato? Le eresie e gli errori religiosi in altre materie

non mutano il premio o il caatigo che Dio infligge dopo morte

ai trasgressori della sua legge. Altrove giudica inutiJe il giudizio

universale (p. 124); altrove sentenzia che Dio nega o pud ne-

gare la sua grazia ai giusti (p. 124). Tutti errori, su cui nep-

pure e utile insistere, per confutarli.

11 piu stridente viene in fine : 1'affare delle conversion! alia

vera religione. Si ricorda certamente chi legge come lo scrittore

ha proclamato in tutti i toni che bisogna sottomettere ad un

esame i documentl delle religion i per vedere qual e la vera; il

che conduce naturalmente a lasciare la falsa, se uno vi fosse

nato, per attenersi alia vera. Or bene, chi il crederebbe? Tal

conversione e delta da lui una contraddizione. Udite, udite, escla-

merebbero gli Abissini : Per mezzo delle conversion! un uomo,
a diversi tempi della sua vita, puo credere che la sua anima ha

different! destini. Egli e come riconoscere che due proposizioni

contradittorie possano essere ugualmente vere, cio che e as-

surdo (p. 121). Ma, egregio signore, non ha studiato in logica

che solo allora due proposizioni sono contradittorie e assurde

quando si affermano cose diverse sul medesimo soggetto, sotto lo

stesso rispetto e al medesimo tempo ? Se io affermo che Tizlo al-

l' istesso tempo b vivo e morto, e certo un assurdo; ma non gia

se, credendolo prima morto per false informazioni, poi so che

vive ancora, e mi ricredo. Come le mie due diverse opinion! non

mutano punto la realta delle cose, cosi le coaversion! dalla fal-

sita alia verita non mutano il destino umano futuro.

Dopo il detto, non occorre seguire lo scrittore in altri errori

o sofismi che accumula, per difendere la sua tesi.

Veniamo quindi alia sua coiiclusione e alia nostra.
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Conclude egli dunque dal detto che ne la scienza, ne la

religione possono sciogliere il problema del destine umano future,

Non la scienza, dic'egli, perche e una teoria filosofica libera ed io-

son libero di trovare che il sistema di Spinoza spiega, meglio
di tutti gli altri, i problem! dell'universo (p. 118); la religione

neppure, perche, egli scrive : la scienza storica dimostra (sic)

che non c'e una sola religione rivelata (p. 117).

Asserzioni e conclusion! false e piene di confusione.

La verita vera e solo questa. Ne la sola scienza storica. ne la

sola religione separata dalla scienza storica sciolgono il problema

religiose ;
ma ambedue si danno la mano. La scienza storica ci

puo dimostrare e ci dimostra se Dio ha parlato o no all'uomo,

dandogli una rivelazione e comprovandola con fatti visibili e

sensibili, come p. e. di fatto e la risurrezione di Cristo e il mirabile

stabilimento del magistero apostolico cattolico stesso
;
e la scienza

storica poi ci dimostra che in questa e non in altra religione

e la vera rivelazione divina. Ne tale scienza storica resta poi

arbitraria, (com' e delle opinioni) quasi potesse disconoscersi

o no
; quasi che noi fossimo liberi di negare il sole o che Londra

sia in Inghilterra. Tanto vero che quando ultimamente un cat-

tolico, il Loisy, voile scindere i fatti storici della Fede, Roma
lo condarmo. Alia scienza storica subentra poi la Rivelazione

divina o Religione propriamente detta, la quale per mezzo d'un

magistero fondato dallo stesso Inviato da Dio, Gesu Cristo ed

assistito sempre dal suo Spirito, affinche non sia sviato, c'insegna

autorevolmente il nostro destine futuro.

HI.

L' OSSERVATORE CATTOLICO DI MlLANO E IL RIFORMISMO.

L' Osservatore cattolico di Milano, il quale aveva gia in un
numero precedente trovati asflssianti certi nostri articoli d'in-

dole dottrinale, nel numero del 19 novembre, mentre riporta con

lode dal quad. 17 nov. della Civ. Catt. 1'ultimo paragrafo del

nostro studio sul pregiudizio anticlericale in Italia, ci rivolge

questa ammonizione : Noi crediamo che 1'autore abbia il torto

grave di attribuire al cosiddetto riformismo niente meno che
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una funzione anliclericale: tjuesta fiss.izione, pur troppo comune
a tanti, deviu da un esatto npprezzamento delle cose menti elet-

tissime e produce delle strane e pericolose confusion!. II tauto

terauto riformismo in piccula parte solo e una realta; nella parte
inassima non e die un sogno d'intelligenze incite a capire e

a fronteg^iare Finesorabile progresso sociale, il quale per ne-

cessita tooca insieme 1'ordine dei fatti e quello delle idee.

All'ammonizione segue la profezia: Fra trent'anni si ridera

delle paure odierne, ma si dovra anche constatare quanto meglio
sarebbesi futto resistendo alia suggestione reazionaria e lavo-

rando a sceverare il molto di buono che bggi viene riprovato

insieme al poco di male che si potrebbe agevolmente com-

battere.

Vorremmo supporre che il redattore, gittando in fretta sulla

arta queste parole, non abbia punto ritlettulo alia gravita dei

giudizii proferiti. Ad ogni modo vogliamo dirgli chiaramente il

conto che ne facciamo.

Quanto alia profezia, non fa d'uopo occuparcene, perche per

poterne constatare 1'adempiniento dobbiamo attendere trent'anni

il ridere che fara Y Osservatore delle nostre paure odierne, co-

rn'esso dovra pure attendere trent' anni per veder noi ricono-

scere quel che gli garba. Siamo alia pari : 1' Osservatore che

crede alia sua profezia, e noi che non vi crediamo ne punto
ne poco.

Quanto poi all'ammonizione, siccome 1' Osservatore ce la im-

partisce senza autorita e senz'addurne alcuna ragione, noi gliela

rimandiamo intatta insieme col grave torto, colla fissazione de-

mante, colle strane e pericolose confasioni, col sogno d' intelli-

yenze inette a capire il progresso sociale e colla suggestione

reazionaria, senza punto invidiargli la sicurezza che manifesto,

spingendola fino a regalarci una solenne dichiarazione d' inet-

titudine e credersi insieme dispensato dal dover come che sia

dimostrare le ragioni su cui si fonda tale giudizio. E ferman-

doci qui in quanto alia forma o al modo, ci pare di essere ab-

bastanza cortesi.

Per quello pero che si riferisce alia sostanza o alia cosa, non

dobbiamo far altro che ripetere a chiare note questi tre punti
dinanzi ai lettori: 1. Secondo Y Osservatore, il ritbrmismo dot-

trinale e disciplinare, quale fu da noi illustrate nei suoi carat-

teri generali e coll'esempio del Santo del Fogazzaro, e una realta

1906, vol. 4, fasc. 1355. 38 23 novembre 1906.
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solo in piccolo, parte : nella parte massima non e che sogno d'in-

tettigeme inette, incapaci di sceverare il molto di buono dal poco
di male; 2. Secondo 1' Osservatore, 1'attribuire al riformismo

niente meno che una funzione anticlericale e grave torto, e fis-

sazione che produce strane e pericolose confusioni. 3. Secondo

I' Osservatore, I' inesorabile progresso moderno tocca per necessita

Don solo Yordine del fatti, ma anche quello delle jdee, e queste
idee devpno.conformarsi al molto di buono che c'e nel riformismo.

A intendere bene il valore di questi tre punti,. noi preghiamo
i lettori di riflettere che I' Osservatore e un giornale cattolico, il

quale ha spesso dichiarato di dare speciale importanza alle in-

formazioni e trattazioni dottrinali; che i riformisti d'ltalia e del-

Testero non cessano di protestare, nei libri, nelle riviste e nei

giornali niente meno che la loro fitmione anticlericale, e potremmo
recarne testimonialize anche recentissime a bizzeffe; che il ri-

formismo nel campo dottrinale e disciplinare ha gia un buon
numero di condanne e censure parziali ed e stato dal Pontefice

stesso condannato in particolare nel suo spirito essenziale

d'insubordinazione e ribellione; che il nostro studio sul rifor-

mismo si fondava appunto sopra un libro proibito, a proposito

del quale 1' Osservatore difende il molto di buono del riformismo

escludendone il poco di male, senza punto determinare ne 1'uno

ne 1'altro; che la S. Sede e 1'Episcopato italiano hanno gia abba-

stanza chiaramente manifestato il sentimento della Chiesa in

qaesto argomento.

Dopo cio, non ci rimane che la conclusione ed e questa:

finche 1' Osservatore cattolico non rinunci ai criterii con cui ha

giudicato tra noi e il riformismo, il suo contegno sara per noi

un esempio di piu, sebbene assai doloroso, del pregiudizio an-

ticlericale riformatore o progressista.
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Officio dell' archeologia biblica e

istruire i lettori intorno all' assetto

religiose e civile degli Ebrei, ai loro

costumi e alle loro consuetudini ed a

tutto il complesso del lorovivere dome-

stico e sociale : studio, non solo utile,

ma spesso assolutamente necessario,

per bene intendere ed interpretare la

Sacra Scrittura. Ora 1'opera qui an-

nunciata e a tal fine una guida ec-

cellente, perche dotta e sicura. La

materia e immensa ; ma il ch. A. con

mirabile diligenza e sagacia ha sa-

puto ordinarla e restringerla in bre-

vi termini, senza che nulla si perda,

senza danno della perspicuita e per

lo piu traendone quadri compiuti e

perfetti. Parecchie tavole illustrative

pongono sotto gli occhi in disegno

le cose principal! quivi descritte, e

le ricche ed accurate indicazioni bi-

bliograflche, si generali che partico-

lari per ogni singola materia, met-

tono lo studioso in grado di ren-

dersi pieno conto di tutto.

Le Antiquitates sacrae e le An-

tiquitates noddies formano le due

parti del libro. Nella prima parte si

descrivono in quattro sezioni i luo-

ghi sacri (tabernacolo di Mose, tem-

pio di Salomone e secondo tempio

di Serubbabel e di Erode), i mini-

stri sacri, le feste ed il citlto, con

tre appendici sulle sinagoghe, sulle

sette religiose e sul culto supersti-

eioso ed idolatrico. Nella seconda

parte una prima sezione espone le

Antiquitates domestirae, come I'abi-

tazione, le vesti, gli alimenti, la eul-

tura dei campi, il commercio e gli

opificii ; quindi la vita di famiglia e

di societa, il matrimonio, 1' educa-

zione, gli schiavi, le arti e le scien-

ze. L' altra sezione studia le Anti-

quitates politicae, come le varie for-

me di governo, i diritti e le rela-

zioni di cittadinanza, le res jorenses

e le res bellicae. Anche 1'esecuzione

tipograflca e ottima ed accurata, con

bella distinzione di tipi per le cose

di maggiore importanza e per le os-

servazioni illustrative e note parti-

colari, che sono sempre in buon nu-

mero.

Talvolta il ch. A. sembra trava-

licare il campo della semplice archeo-

logia. Tali sarebbero, ad esempio :

le signiflcazioni simboliche dei nu-

meri 3, 4, 7, 10 (p. 29); le conside-

razioni sul tabernacolo di Mose, quale

tipo di Cristo, della Chiesa e del

terapio cristiano (p. 32) ;
il triplice

simbolismo delle vesti del sommo
sacerdote con applicazione a Cristo,

alia Chiesa ed alle vesti liturgiche

(p. 76, 77), dove pure si aggiungono
alcune considerazioni, forse super-

flue, sul loro signiflcato morale e

cosmico. Cosi pure sembra appar-

tenere piuttosto alia teologia che

non all'archeologia quel che si dice

intorno al concetto del sacriflcio, alle
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sue parti ed al suo fine, con cita-

zioni di S. Tommaao, del Bellarmino

e del Suarez (p. 110 ss.). Ma con

questo non s' intende punto di dire

che i ragguagli archeologici rispetto

alle varie maniere di sacrificio non

siano siifflcienteraente illustrati. Spe-

ciale menzione meritano le questio-

ni, cosi bene esposte, sopra Urim e

Tummim (p. 76), sui sacramenti del-

1'antico patto (142), sui motivi del

dare il libello di ripudio (p. 280).

Quanto alia legislazione, conte-

nuta nell'Esodo, Levitico e Deutero-

nomio, si sarebbe dovuto accennare

che quivi sono evidentemente rac-

colte insieme prescrizioni, apparte-

nenti spesso a tempi diversi. Certo

e che i precetti circa le primizie, le

primogeniture, le decime, le parti

delle cose sacriflcate che toccano ai

sacerdoti e simili, sono diversamente

formolate ;
si devono dunque distin-

guere i varii tempi nei quali sorsero

tali diverse prescrizioni, tenendo

conto del cangiarsi delle condizioni

col correre dei secoli. Questo si fa

manifesto in modo particolare, se si

paragonano tra loro i varii passi in-

torno ai leviti. Ad esempio, stando

a Num. 8, 24, i leviti devono en-

trare in officio a 25 anni ; invece,

secondo Num. 4, vi sono ammessi

soltanto quando raggiungono i 30.

L'A. cerca qui di concordare i due

passi dicendo: Levitas a 25 aetatis

anno edoctos fuisse per quinquen-
nium quae essent levitarum mune-

ra, e solo passato questo periodo,

admissos esse ad ipsa ministeria

(p. 64). Ma la spiegazione e proprio

forzata ed improbabile.

In genere non e mai trascurato

lo svolgimento storico e successive

delle cose ; pure alcune si sarebbero

potute mettere in miglior rilievo ed

altre si dovevano meglio distinguere

fra loro. Parimente durante la let-

tura sorgono alcune difficolta, delle

quali si cerca poi invano la solu-

zione ; per esempio, come puo dirsi

gia determinate il numero degli atti

alle armi in Exod. 28, 25, se esso

risulta soltanto dalla rassegna che

se ne fa piu tardi in Num. 1, 46?

Come possono bastare quattro carri

al trasporto del legname e dei lavori

in metallo pel tabernacolo, se gia

due carri furono necessarii ai Mera-

riti pel trasporto dei tappeti, delle

coperte, dei cortinaggi ? Si pensi

che 1'armatura dell' ediflcio era for-

mata di 48 assi. lunghe ciascuna

10 braccia e larghe 1 r
/2 ;

di sotto

occorrevano due basi argentee del

peso ciascuna di un talento ; 1'atrio

doveva avere 60 colon ne di legno e

via discorrendo
;
come mettere tutto

questo su quattro carri ? II numero

di 603,550 armati a vif/ititi annis

et supra presuppone una popolazio-

ne di quasi 3 milioni. Ma come s'ac-

cordano con questi numeri e con que-

sta moltitudine di popolo i passi :

Exod. 23, 29, 30
; Deut. 4. 38

; 7,

7, 17; 9, 1 e 11, 23 ? A queste e si-

mili difficolta non si risponde nel libro.

Ancora un' osservazione : il ch.

autore da per regola doversi scri-

vere i nuiui secondo il testo origi-

nale. Fortunatamente egli stesso non

vi si mantiene fedele ; altrimenti a-

vrebbe dovuto scrivere pure Jeru-

scTialaim e non mai Isaak e simili.

Siccome e impossibile seguire costan-

temente la dicitura ebrea, meglio e

attenersi alia trascrizione per tutti

consueta della Volgata.

Come si vede, queste nostre cri-

tiche non riguardano punto la so-

stanza dell'opera, che torna di gran-

de onore all'illustre autore, commen-

devolissima sotto ogni riguardo e rai-

rabilmente accomodata praelectioni-

bus accademicis, come e detto nel

titolo.
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A. DARD. Chez les ennemis d'

texte, cartes et illustrations.

Lo studioso che braraa, ad utile

allargamento d'erudizione biblico-geo-

graflca e a nobile ricreamento dello

spirito, fare in compagnia di dotte

persone un viaggio scientiflco attra-

verso le regioni abitate anticamente

dai nemici d'Israele, Amorrei e Fili-

stei, legga il presente libro.

E scritto in istile smagliante; e

le erudite osservazioni, dirette soprat-

Israel. Amorrheens-Philistins. Hors

Paris. Lecoffre, 1906, 16, 336 p.

tutto all' identiflcazione delle diverse

localita incontrate lungo il cammino

con le indicazioni topogratiche o etno-

graflche della Bibbia, sono serainate

entro una floritura di pittoresche de-

scrizioni di paesaggi, di vivaci rela-

zioni d'avventure, di attr^.enti escur-

sioni storiche Non mancano, a ren-

der piu pregevole il libro, alcune carte

geografiche e illustrazioni.

J. B. DE GLATIGNY 0. F. M.

de 1'Ancien Testament. Rome,
Tra le deplorabili aberrazioni d'una

critica interaperante e le troppo te.

naci affermazioni d' un conservato-

rismo esagerato, merita molto enco-

mio un libro che, come il presente, sa

trattare un argomento si grave, qual e

1'origine degli antichi libri divini, con

una critica tanto misurata e tanto

saggia. Non diremo che tutte le affer-

mazioni dell'A. debbano o possano es-

sere accettate : ma e consolante, ad

es., lo scorgere come egli, pure am-

mettendo che il Pentateuco nella sua

forma presente e una compilazione
non anteriore all'esilio, formatasi su

tre antichi scritti mosaici (il duplice

volumen foederis Es. 24, 7
;
Deut.

31,9 e il diario storico), e pero

lontanissimo daH'abbracciare le au-

daci ipotesi dei razionalisti circa la

progressiva formazione non meno del

Pentateuco che della legislazione in

esso contenuta. 11 concetto informa-

tore del libro e cosi espresso dall'A.

(pag. 245 e seg.): Gli scritti degli au-

tori ispirati vissuti avanti il trasporto

deiGiudeiinBabilonia. furono raccolti

e compilati nella loro forma presente
da sacri scrittori, o durante o dopo
la cattivita, non gia prima. II ca-

none dei libri dell'Antico Testamento

- Les commencements du canon

Desclee, 1906, 16, pag. 248. L. 3.

e dunque poster!ore alia rovina di

Gerusalemme sotto Sedecia. I libri

ch'esso contiene sono rispettivamente

di Mose, di Giosue ecc. quanto alia so-

stanza, al fondo, ma d'altri autori

ispirati quanto alia forma attuale.

Essi possono legittimamente portare

il nome dei primi; ma potrebbero

egualmente recare il nome dei se-

condi, se li conoscessimo : avendo gli

uni e gli altri, ciascuno a suo modo,
contribuito a darceli. Cuique suum.

Non pud negarsi che a sventare

molti dubbi dall'animo degli studiosi

cattolici, e spiegare molte anomalie

che s'incontrano nei libri santi, tale

teoria sarebbe utile. Essa, del resto,

per cio che riguarda il Pentateuco,

non si discosta che pochissimo dalla

sentenza comune a tutti i migliori

esegeti, che cioe il Pentateuco ha

subito ritocchi ed aggiunte: sicche

noi (per usare un' espressione mo-

derna) possediamo bensi gli "scritti

di Mose, non ne possediamo pero 1'edi-

zione. La tesi tuttavia, presa in gene-

rale, ed estesa, in virtu d'alcuni prin-

cipii prestabiliti, a tutti i libri ante-

riori all'esilio, sente forse un po' del-

1'aprioristico : onde le prove non sem-

brano convincenti.
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DE ABADAL S. I. -- La cosmogonia mosaica en sus relaciones

con la ciencia y los descubrimientos historicos modernos. Barce-

lona, tip. Gigli, 1906, 16, 112 p.

L'opera e divisa in tre parti.

La prima parte riassume le diverse

spiegazioniproposte della cosmogonia

mosaica, la letteraria, la concordista,

1'idealista, quella della visione ecc.

(p. 9 e segg.), fermandosi a confutare

soprattutto la interpretazionepiugra-

dita oggidi ad alcuni, la quale con-

siste nel considerare il racconto mo-

saico alia stregua delle altre mitiche

antiche cosraogonie; sopra le quali

pero in rirtu dell' ispirazione 0339 si

eleva per la maggior semplicita e su-

blimita dei concetti, e perche attra-

verso quel velo insegna la verita reli-

giosa d'un Dio creatore, (p. 12 ss.).

Nella seconda parte espone 1'A.

e difende la teoria concordista, ma
in un senso piu temperato e modifl-

cato. La narrazione mosaica, secondo

lui, e conforme alle conclusioni in-

discutibili della scienza: ma il seuso

da darsi al sacro testo vuol essere

dilucidato mediante il confronto con

altri luoghi parallel!. Ci ad es., soil

senso che si attribuisce all'opera del

primo giorno vien dichiarato dal con-

fronto tra Gen. 1. 4 e Gen. 1, 14;

quello dell 'opera del secondo giorno
ha il suo riscontro dichiarativo in

Prov. VIII, 28. (p. 31 ss.).

Nella terza parte si istituisce un

paragone tra la cosmogonia mosaica

e le cosmogonie degli altri popoli

orientali, diretto a stabilire, dove ap-

paia meglio il rarattere della primiti-

vita, e dove risalti quello della dege-

nerazione. Secondo 1'A., il giudizio

e facile per chi non si lascia traviare

da preconcetti. Le espressioni bibli-

che, talora ritraenti il linguaggio mi-

tico, non devono offenderenessuno che

sappia distinguere tra forma e idea :

ai tempi di Mose pote bene il lin-

guaggio risentire alquanto del fra-

seggiare gentilesco dei popoli limi-

trofl ; ma quale abisso non separa il

concetto biblico da quello dei mede-

simi! Che se quache analogia esiste

tra loro, Tunica spiegazione plausi-

bile di cio, secondo ogni regola di

sana critica, deve trovarsi nell'esi-

stenza d'una primitiva rivelazione

deformata nelle nazioni gentili, con-

servata pura nel popolo ebreo (p.63 ss.).

II libro, scritto con grande amore,

non trovera molti aderenti quanlo alia

tesi positiva del concordismo. Ma cio

non deve farmaraviglia, trattandosi di

materia cosi Oscura e discutibile, la

quale ha in ogni tempo esercitato ed

acuito i migliori ingegni.

L. FENDT. Die Dauer der offentlichen Wirksamkeit Jesu (Veroff-

aus dera kirchenhist. Seminar Mtinchen TI, 9). Munchen, Lentner,

1906, 8, VIII-148 p. M. 3.

E molto agitata oggidi la que-
stione sulla durata della vita pub-
blica del Signore. Essa non e nuova :

gia nei primi secoli della Chiesa ap-

paiono divisi gli scrittori, stando gli

uni per la durata d'un anno, gli altri

per quella di due, tre o anche piu
anni. In seguito la sentenza di un
triennio divenne comune: sinche lo

studio e la critica piu recente non

ebbero a ridestare la controversia.

II ch. A. tratta con molta vivacita

di stile e acutezza d'osservazione il

presente argomento, chiedendo insie-

me ai lettori, se possa o no giustifi-

carsi il suo studio, contro il verdetto

sfavorevole datone dalla facolta teolo-

gica di Monaco.
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In uria prima parte del libro egli

esanima quel che ne dice latradizione.

Cosa singolare ! esclama (pag. 6) ;
ne

gli scritti canonici del Nuovo Testa-

mento, ne i padri apostolic! inse-

gnano nulla, neppur la, dove il corso

delle idee sembrava esigere. Gli scrit.

tori susseguenti non servono meglio

allo scopo ; non gli antichi gnostici,

la cui inclinazione agli argomenti di

congruenzametteingravissimosospet-
to la loro teoria dei trent'anni di vita

di N. S., e dei dodici mesi di sua vita

pubblica ; non Ireneo che, oppugnando
calorosamente tale opinione, esce nella

strana asserzione, appoggiata sull'au-

torita dei seniori coetanei dell'aposto-

lo S. Giovanni, che il divin Reden-

tore dovette essere gia molto avanzato

nella virilita, quando predicava alle

turbe, avere cioe dai 40 ai 50 anni

(pag. 18); non gli altri piu recenti pa-

dri e coramentatori, i quali a dichia-

rarsi per Tuna sentenza o per 1'altra

furono raossi piu da ragioni esegeti-

che (cf. Luc. 4, 19; Jo. 8, 57; 2, 13;

4, 35; 5, 1
; 6, 4 ecc.) o da autorita

di scrittori precedenti, che non da ri-

cevuta tradizione apostolica (p. 7 88.).

Per risolvere dunque la questione,

convien ricorrere di preferenza ad

argomenti strettamente esegetici : e

a cio e diretta la seconda parte del

libro. Anche qui pero le conclusion!

sono quasi puramente negative.
E impossibile giungere all'intento

per mezzo dell'assolutacronologia, es-

sendo notoriamente incerte le date

precise della nascita e della morte di

N. S. (p. 83 segg.). I sinottici, anche

prescindendo dal quarto Vangelo non

impongono per nulla la sentenza del-

1' unico anno del magistero domi-

nico. Quanto a S. Giovanni, posta

1'autenticita del v. 4 del c. 6 (e

1' A. la difende in piu luoghi egre-

giamente) sembrerebbe egli dirime-

re, colle tre pasque di cui fa men-

zione, la questione in favore del

triennio o almeno del biennio (p. 98

e segg.) Eppure 1'A. non trae dal suo

esame questa conseguenza. Gli e che

S. Giovanni pote, secondo lui, rag-

gruppare i fatti narrati senza riguardo
alia cronologia, e quindi ripetutamente
accennare alia medesima solennita.

Che se cosi stanno le cose, con-

chiude egli (p. 144), noi non ab-

biamo alcuna ragione di flssare a piu

anni la durata della vita pubblica di

Gesu. Ha invece valore 1'opinione dd-

1'unico anno, la quale dice ehe N. S.

comincio a lavorare alquanto tempo
avanti la prima pasqua, e mori nella

seconda .

A noi veramente non sembrache FA-

in questa sua conclusione s'inviluppi

in nna stridente contraddizionc, eo-

m'ebbe a dire la commissione esami-

natrice, ne che proponga un' ipotesi

alia quale da se stesso abbia prima
tolto ogni appoggio scientiftco. L'A.

disse soltanto che I'ipotesi non Aw

appogyio scientifico storico nella tra-

dizione, e questo e vero; disse inol-

tre che la questione deve rieolvem

soltanto con argomenti esegetici, ed

anche questo e vero. Gontuttocio HOB

crediamo si possa ammettere di leg-

geri la sua esegesi di S. Giovanni,

che e senza dubbio arbitraria, com'e

al tutto infondato il principio che i

Vangeli ed in particolare S. Gio-

vanni non abbiano tenuto conto al-

cuno della cronologia e della sue-

cessione dei fatti.

F. MARTUSCRLLI. Dante spiegato nella voce del suo lettore. Con-

sign ad un alunuo liceale. Napoli, D'Auria, 1906, 8, 1V-400 p.

L. 2,50. Raccomandato per posta L. 2,95. Rivolgersi all'Autore,

Vico Storto S. Agostino degli scalzi n. 12, Napoli.
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E un commento di nuovo genere

tAV Inferno dantesco. II suo titolo,

alia prima un po' duro, e cosi dal-

Fautore esposto al suo alunno : II

tuo compito e queilo di spiegare

Dante nel tono, nella forsa e nel mo-

vintento che dai alia tua voce (p. 18).

Non si cerchi quindi nel libro del

bravo prof. Martuscelli 1' interpreta-

zione storica, scientifica e letteraria

della prima Cantica, no; ma il modo
di rettamente declamarla con tale un

senso d'arte da fame capire il pen-

siero pur con le movenze della voce.

A si ardua impresa, che spavente-

*ebbe ogni altro, non indietreggio il

piu che ottantenne autore e, verso

per verso, detto Yarte del porgere

dantesco, con istile abbastanza forbito.

Buone regole di declamazione ed osser-

razioni sulle varie forme dell'endeca-

sillabo s' intrecciano con quel po' di

stovia e di psicologia dei personaggi,

h*e necessario perche il lettore alun-

no s'investa de' sentiment! che vuol

esprimere colla voce. Vero e che nel

iatto non tutti s' accorderanno col

dotto maestro quanto al modo d'ap-

plicar quelle regole ad alcuni passi

danteschi, perche 1'arte d'interpretar

gli affetti colla declamazione varia un

pochino dall'Austro all'Aquilone, e

seeondo il metallo e 1'altezza piu o

meno gradevole della voce, 1' indole

piu o meno musicale di ciascuno, a

quel modo che ogni pittore interpreta

co' colori seeondo la sua impressione

una medesima scena di natura, che

altri sente in altra forma. Noi distin-

gueremmo, come fa talvolta il Martu-

scelli (pag. 123), il lettore dall'attore,

la lettura in una sala dalla declama-

zione teatrale; e nella lettura non

vorremmo che si fondessero insieme,

per aver la commedia, il narratore e

1'attore, tramutandosi chi legge in

ciascuno di essi (p. 249); ma che una

voce dignitosa ed animata nella sua

omogeneita ci facesse sentire la dif-

ferenza del racconto e del dialogo,

senza toccare quegli estremi perico-

losi alia serieta a cui 1'autore spinge

il suo alunno fpagg. 97 (5); 105 (38)

(39); 171 (20); 243 (42); 273 (17); 89

(22) ecc.). Notiamo la nuova spiega-

zione del li nel pur li del v. 28 1. VII,

per pronome invece di avverbio : essa

non ci persuade. E pure inesatto il

dire che al tempo che il poeta vis-

se Celestino V non era stato ancora

canonizzato, avendolo santificato Cle-

mente V il 5 maggio 1313.

Ad ogni modo, nel nuovo e dotto

commento psicologico-musicale del

glorioso vegliardo troveranno i gio-

vani una buona guida nel darsi alia

declamazione, e fruiranno insieme del

vantaggio di fare, senza la noia di

lunghi e molteplieici studi, una gra-

dita Lectura Dantis.

Mons. A. D'AGOSTINO, vescovo di Ariano. 11 pensiero di Dante

nella Divina Commedia. Subiaco, tip. dei Motiasteri, 1905, 16,
144 p. L. 1,50. Rivolgersi alia Curia Vescovile.

L' intento dell' illustre Presule e

d'accostare anche all'intelligenza del

popolo la trama e il pensiero del di-

vino poeta nella Commedia. E ve-

fainente un oceano, scrive, questo

Poema, ma un oceano che non manca
di seni in cui veleggiano le piceole

barche, ne di rive sulle quali vanno

a trastullarsi i fanciuili : e un monte

altissimo, ma son dolci e facili le sue

pendici, a cui tutti possono accorrere,

per quindi salire le alture a misura

che si ha lena in petto e forza alle

gambe: e una mensa riccamente im-

bandita, e vi si trova anche il latte

per i bambini ed i cibi leggieri per
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gli stomachi deboli (pag. 9). Ma la

scuola dell'Alighieri non e scuola

laica, sibbene religiosa e cristiana,

perche il Poema sacro e 1'epopea

della salute eterna dell'anima, e il

volerlo secolariszare e un dissacrarlo

(pag. 12). Esso e un complesso di

mille raeditazioni sulleverita eterne*;

e quando non s'ignorava cio ch'e

necessario a sapersi riusciva molto

piu facile la Dimna Commedia; ed

il popolo ne iraparava de' tratti a me-

moria e ne intendeva il senso che

veniva spiegato nelle Chiese (p. 24).

A cotali verissimi concetti s'informa-

no i preliminari e la trattazione di co-

desto bel libriccino, che in quella che

ti presenta tutta I'orditura e la co-

struzionedelle tre cantiche dantesche,

in modo limpido e semplice, princi-

palmente attende all'animo del Poeta

con i suoi pensieri, propositi ed af-

fetti alia vista del triplice regno oltra-

mente consiste la sostanza del Poema

sacro (pag. 30). II dotlo autore, seb-

bene confess! che il suo libro non e

che un cenno dell'opera che avrebbe

voluto altrimenti tentare, espone pero

tanto schiettamente il pensiero dan-

tesco, e con interpretazioni general-

mente si ben fondate anco dal lato

allegorico, che il popolo non potra

dedurre se non gran vantaggio si per

1' istruzione della mente, come per

1' impulse del cuore a bene. In tal

modo anco il piu umile artigiano che

sappia leggere puo cogliere i piu bei

flori degli alti ammaestramenti che

il divino poeta a tutti porge.

Noi ci congratuliamo col vene-

rando vescovo di Ariano, del suo pro-

fondo studio nell'opera di Dante, ed

auguriamo al suo bel libro d'istillare

e raffermare nel popolo cristiano quel-

le sode verita religiose e morali in

che si assomma il magistero cattolico

e dantesco.mondano, perche in questo propria-

G. BUSNELLI S. I. -- L'etica nicomachea e 1' ordinamento morale

dell' Inferno di Dante con un'appendice La concezione dan-

tesca del gran veglio di Greta . Contribute scientifico. Biblio-

teca storico-critica della letteratura dantesca. Il
a

Serie, Vol. IV.

Bologna, Zanichelli, 1906, 8, 196 p. L. 4.

Quanto intricata e dibattuta sia ch. scrittore, in questo secondo la-

la questione della struttura morale

dell' Inferno dantesco, sel sanno i

dantisti, che per la molteplicita dei

sistemi escogitati si trovano impac-

ciata la via della soluzione. Ultima-

mente il prof. Domenico Ronzoni,

nella sua Minerva Oscurata, tento

di sciogliere il problema coll' esclu-

dere 1' Etica Nicomachea dalle fonti

deH'ordinamento morale dell'/w/ferwo;

ma i suoi argomenti, come chiari il

P. Busnelli nel Giornale dantesco

(1905, fasc. VI), non reggono di fronte

alia storia e al concetto della scienza

medievale. Ma non bastava distrug-

gere, conveniva edificare. II medesimo

voro, del medesimo titolo del primo,

ma di contenuto scientifico, non po-

lemico, accerta la fonte aristotelico-

tomistica, su cui s' impernia la co-

struzione morale dell'Inferno, e n'ap-

porta testi limpidissimi,. chi li con-

sideri con occhio chiaro e con af-

fetto puro, tolti da Aristotele e dai

suoi piu lodati commentalori, quali

1'Aquinate, Egidio Colonna ed Aver-

rois, per tacere delle conferme che

v'aggiugne d'altri Padri e Dottori. II

Morallum dogma difeso dal Pascoli,

il De Officiis sostenuto dal Moore e

da altri, il secondarissimo testo del-

1' Aquinate proposto dal Filomusi-
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Guelfl perdono cosi il pregio di font!

dantesche rirapetto a un bel passo di

Fulgenzio Planciade e all' ampio e ma-

gistrale articolo della Somma (II-IL,

q. 61, a. 3), sfuggito flnora a' dan-

tisti, citato dal Busnelli e su cui 1'Ali-

ghieri modella la topografla raorale

del primo regno. Anzi par quasi che

il divino poeta, nel comporre il can-

to XI dell' Inferno, volesse porre in

versi quell' articolo : tanto intimo e

il legame che stringe insieme i due

testi in un medesimo pensiero ari-

stotelico, improntato all' Etica Nico-

machea. Ne solo la frode e la vio-

lenza, ma anco i pusillanimi ed i

traditori sono di starapo aristotelico,

come diinostrano i chiari raffronti

he 1'autore fa tra Dante ed Aristo-

tele co' suoi espositori. Egli da pure

ragione del perche gli eretici sieno

alle porte di Dite, ed i fraudolenti

stieno nelle bolge ordinati e distri-

buitt in quel modo. Nella soluzione

dell' intricate problema 1'autore stu-

dio chiarezza senza lungaggini, sem-

plicita logica senza stiracchiature,

freddezza e calma nello stile e nella

forma. Ne senz' interesse e 1' appen-

dice, cosi connessa colla materia del-

1''Inferno, intorno al Veglio di Greta,

il vetus homo noster. che ogni di si

corrompe, e la sua corruzione fa

scorrere nell'abisso.

La larghezza delle ricerche in-

traprese dall'autore e la sodezza dei

nuovi argomenti da lui addotti a

sostegno della tradizione antica so-

pra 1'ordinamento morale dell' Infer-

no ed a spiegazione del colosso di

Greta dimostrano con quanto diritto

1'Alighieri dica sua 1'Etica del fllo-

sofo, e goda il vanto di iheologus nul-

liu& dogmaiis expers. II prof. Bus-

nelli sottopone al giudizio de' dotti

la sua sentenza con flducia nel loro

spassionato criterio e nella giustizia

della sua aecusa, quando rorran de-

cidere la contesa tra lui, difensore

del Flamini ed il Ronzoni.

LUIGI RAFFAELE. --La Corda di Dante. Prato-Firenze. Passe-

rini, 1906, 8, p. 28. --
(Estratto dal Giornale Dantesco. 1906,

quad. III).

La corda, che Dante getto in Ma-

lebolge a chiamar su Gerione, quan-
to fllo non diede a torcere a' cultori

del divin poeta! II Raffaele s'argo-

menta pure di sgroppare il nodo, e

vede nella corda, non allusioneaun

vizio, ma ai vizi in generale, ai

peccati gravi, alle colpe, alle follie
;

quei peccati co' quali il Poeta voleva

conseguir la gloria (prender la lon-

ga) e pe' quali s'allontano dall'umana

ragione, dalla grazia divina flno a

dubitare della propria salvezza
,

(pag. 33). II giunco schietto, di cui

poscia sulla spiaggia del Purgatorio

Virgilio ricinge Dante spogliato della

corda, simboleggia 1'umilta,.

Certo la corda unisce tra loro in

qualche modo la lonza e Gerione
;

ma che co' peccati e con le follie (corda)
Dante volesse acquistar gloria, sia

pur vana (lonza), ci pare incredi-

bile.

Dante intese di conseguir nome.

ma col poema sacro
,

coll' alto

ingegno*, col cacciar di nido 1'uno

e 1'altro Guido, per mezzo delFo-

pere sue poetiche, nel compor le

quali non fe' poi grandi peccati e

follie. Secondo noi, come Gerione e

la sozza imagine di froda , cosi

la lonza simboleggia 1'avarizia, con-

tro la quale Dante si tenne prima
del suo esiglio sempre armato come

di corda, ne piu la temette, quando

povero e randagio stava per gustar
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il pane altrui, con la cacciata dl Fi-

renze. Onde, nel caso, poteva ben

gittar la corda a Gerione, non per

pigliarla, ma per uh segno di sua

presenza. Per questo la porse a Vir-

gilio aggroppata, com' era, a mo' di

laccio, gia preparato per la lonza,

ma ravvolta, cioe in un gomitolo,

senza ritenerla per Tun de'capi. Del

resto anche 1' opinione del Raffaele

potra garbare a qualche studioso

dell'Alighieri.

Cav. C. A. BERTINI. -- Godici vaticani riguardaiiti la storia no-

biliare. Roma, Collegio Araldico, 1906, 8, 120 p.

E un repertorio si puo dire di

tutte le memorie che si conservano

ne' vari fondi della biblioteca Vati-

cana. intorno alia nobilta, alle ori-

gini, biografie, ed altre informazioni

relative alle principali famiglie di

Roma, d'ltalia, e delle regnanti case

d'Europa de' tempi passati.

II ch. autore col presentarne 1'e-

lenco in ordine alfabetico agevola di

moltissimo le ricerche degli studiosi

di cosiffatto argomento. La parte che

riguarda Roma e naturalmente la piu

ricca, come quella che contiene, oltre i

titoli nobiliari delle famiglie, molte re-

lazioni di scrittori intorno Ja citta, la

corte, le varie carich > di prefetto di

Roma, dei senatori, cardinal!,Papi,ecc-

C. GROIZARD Y CORONADO. - - D. Pedro Lopez de Miranda obi-

spo de Coria y Calahorra. Estudio historico. Caceres, De Fime-

nez, 1905, 8, 164 p.

1444), e di Galahorra (1444-1454), ed

ebbe nome di Pedro Lopez de Mi-

randa. Come cio sia accaduto, e con

quali prove se ne dimostri il fatto,

forma 1'oggetto di questo studio cu-

be

riosissimo dell'A., il quale con buon

corredo di erudizione e vera bravura

riesce nell'intento.

Pedro Lopez de Miranda sareb-

stato un personaggio bicipite :

nel pigliar possesso del vescovado di

Coria, fu detto Lopes ; e nell' epi-

scopate di Calahorra fu nominate

Miranda. Ora egli era una sola e

stessa persona, che fu veseovo in

quelle due diocesi, di Coria (1438-

A. PESCE. -- Alcune notizie intorno a Giovanni Antonio del Fie-

sco ed a Nicolo da Campcfregoro (1443-1452). (Estr. Giornale

storico e letterario della Liguria VI). Genova, Gioventu, 1905,

8, 50 p.

Contiene venticinque document!, tradimento, e la morte di G. A. Fie-

che spargono nova luce e disvelano schi, e di Nicolo Fregeso, entrambi

nove circostanze intorno la vita, il cospiratori ed entrambi giustiziati.

Can. B. RICCI. -- Di Aldobrandino d'Este veseovo di Modena e di

Ferrara e di un frammento di sue visite pastorali. Modena, Vin-

cenzi. 1904, 8, 114 p.

Lasce ; poscia della vita episcopate in

Adria per poco tempo, in Modena (1352-

1378), e poscia in Ferrara sino al 1381

nel quale anno mori. L'A. ci ammanni-

sce quindi vari saggi dell' ammini-

Ci narra in prima de' natali sor-

titi dall'Aldobrandino, svelandoci per

la prima volta il vero nome della

madre di lui, la quale non era altri-

menti moglie legittima.del marchese

Rinaldo d'Este, ma una tal domina strazione del delto veseovo Aldo-
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brandino d'Este, delle sue visi- canti, e cavate dagli archivi nota-

te pastoral! nelle chiese e ne' con- rili e capitolari e da antichi mano-

venti, cose tutte curiose ed edifl- scritti.

RENE DE CHAUVIGNY. Une page d'histoire "religieuse pendant
la revolution. La mere de Belloy et la visitation de Rouen (1746-

1807). Paris, Plon, 1906, 16, XX-302 p.

Proveniente da nobile famiglia napoleonica, essa col drappello delle

(1746), educata squisitamente, la de

Belloy consacrava a Dio la sua gio-

vinezza in un monastero della Visi-

tazione nella citta di Rouen (1771).

Adulta gia nella santita della vita,

e preposta alia direzione delle sue

sante compagne, senti scatenarsi la

terapesta rivoluzionaria, che scon-

volse la Francia e distrusse le con-

gregazioni religiose. Nel tempo del

giacobinismo sino alia restaurazione

A. CANTAGALLI. Sotto i cipressi. Versi. Faenza. Montanari, 1906,

16, 200 p.

sue compagne patirono la perdita

delle loro case, 1'esilio, la miseria,

la carcerazione : ma conservarono in-

tatta la fede giurata, abbellendola collo

splendore dell'eroismo. Queste pagine

scritte con gran sentimento religioso

e corredate di autentici documenti,

saranno lette con molta ediflcazione ai

nostri giorni, come quelle che ne'rinno-

vati sconvolgimenti della terza repub-

blica giacobina trovano il riscontro.

A S. E. Revma Mons. Gioacchino

Cantagalli, Vescovo di Faenza, nelle

feste pel 30 anno di episcopate, de-

dicava questi versi il nipote Dottor

Agostino, ricordando le cure affet-

tuose ed il cuore paterno dell'ama-

tissimo sio. E consigliatamente i

versi per lo piu rammentano con pro-

fumo squisito d'affetto persone care

cosi allo zio come al nipote: il padre,

la madre, fratelli, sorelle del poeta,

che dormono la sotto i cipressi alti,

neri del patrio camposanto. Facile

e la sua vena, ma pura ; e quantun-

-que diffusa si vegga quasi, sottile

ombra di cipressi, sul suo poetare una

tinta di melanconia, non e la melan-

<jonia d'altri poeti che spem non ha-

bent. II sentimento cristiano 1'accom-

pagna ognora, abbellendola; e la rende

rassegnata come in questa quartina

alia Madre:
Or piu non ride quel celeste viso,

piu non mi guarda, ahime, ne piu m'a-

[scolta,

sol la speme mi tien da lei diviso

<sh'io la possa vedere un'altra volta;

o la fa anche gioconda, come per la

sorella Mariannina che il poeta vede

sorridergli dagli azzurri arcani, tuttu

di rose cinta e di splendor; o la

sublima a desiderii d' immortalita,

come ne' parecchi carmi all'altra so-

rella Orsolina, molto amata e molto

pianta :

Giungano flno a te queste di pianto
voci del cor che di vederti e anelo,

a te che accoglie il patrio Camposanto
ove disciolto dal corporeo velo,

io pur verro, sorella, a te d'accanto

per teco insieme risvegliarmi in cielo.

Non fa caso che metri e ritmo

siano poco variati; poiche il Canta-

galli non sente bisogno di artifizii

per supplire alle deflcienze del pen-

siero, e 1'endecasillabo gli esce cosi

nobile e la quartina si ben tornita.

Ha anche sonetti eccellentiquali Ca-

sette alpestri e Uti campanile, e un

graziosissimo Bossetto datato da Par-

ma 1897.

Al ch. Autore e al venerando suo

ziodi lettere intendentissimole nostre

vive e sincere congratulazioni.
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i.

II Santo Padre, volendo dissipare un malinteso a cui ha dato luogo
1' interpretazione di alcune parole pronunciate nell'Adunanza generate
dei cattolici tedeschi celebratasi in Essen lo scorso agosto, ha cre-

duto opportuno d'inviare all'Emo Card. Fischer, arcivescovo di Co-

Ionia, un suo preziosissimo autografo. L'Emo Fischer lo fece pubbli-

care nella Kolnische Volksseitung del 17 novembre, num. 984, afflnche

nessuno possa mettere in dubbio la liberta che la Chiesa lascia ai

suoi figli nelle cose che non toccano la religione. 1 fatti ai quali il

S. Padre accenna e che cliedero occasione a questa imporlantissima
dichiarazione sono slati ampliamente descritti nella nostra relazione

del Congresso cattolico di Essen (Civ. Catt. del 3 nov. p. 292-297).

PIUS PP. X.

Dilecte Fili Nosttr salutem et apostolicam benedictionem. Quod
felices exitus sortitus fuerit Catholicorum Germaniae conventus Es-

sendiae habitus superior! sextili mense id non una tanturn ex parte

comperimus ac imprimis ex iis quae coram diserteque retulit Ven.

Frater Noster Praenestinusepiscopus, zelum et actuosam Germanorum
sollertiam testatus. Opinionem quae flrma iamdiu Nostro inerat animo

de gravitate flliorum qui Germaniam incolunt, firmiorem adhuc red-

didit notitia disceptationum quae in Essendiensi conventu habitae sunt.

Haud tarnen minor delectatio fuit quam hausimus ex proposito iteruin

iterumque probato quo actionem religiosam Apostolicae Sedis aucto-

ritati obnoxiam velle catholici e Germania orti declararunt. Haec

quidem obedientia, uti diuturna experientia constat, peramplam et

integram, licet aliter nonnulli oblatraverint rei veritatis ignari, cuique

relinquit libertatem quoad ea quae religionem non attingunt, ideoque
earn gignit singulorum animorum concordiam quae, a singulis ad

societatem progrediens, sociale firmat bonum duplici coalescens ele-

mento, religiose scilicet ac civili. Hoc valde probari visum est Au-

gustissimo Imperatori ac Regi, qui grati et benevolentis animi sensa

professus est erga eos qui, ortu Ipsi, religione autem Nobis subditi,

statim ac Essendiam convenissent quum Ipsum turn Nos obsequiis
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prosecuti sunt. Laetitiam igitur, quam ex Essendiensi conventu pro-

fltemur haustam, Tibi, dilecte Fill Noster, testatam volumus, ac per

te clero populoque archidioeceseos tuae, cunctisque Nostris e Ger-

mania flliis qui ad participandos praefati Congressus labores multi-

plici sane raodo confluxerunt. Grati insuper animi praecipuaeque be-

nevolentiae Nostrae testis sit Tibi ac illis apostolica benedictio, quam
caelestium munerum auspicem Vobis impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XXX Octobris MCMVI, Pon-

tificatus Nostri anno quarto.

PIUS PP. X.

II.

II medesimo S. Padre, addolorato per la condotta di tanti figli

degeneri e per la persecuzione ostinata che inflerisce generalmente

contro la Chiesa Cattolica, ha ordinato speciali preghiere a fine di

ottenere dal Signore conforto e sostegno dai suoi divini favori. Per

tal motive ha diretto la seguente lettera all' Emo Cardinal Vicario.

Al Signor Cardinale Pietro Respighi Nostro Vicario Generale.

- Signor Cardinale. -- Le condizioni dolorose in cui si trova la

Chiesa, combattuta ed oppressa da molti degli stcssi suoi figli, che

le si son fatti nemici, ci persuadono esser venuto il momento di usare

in modo particolare di quel mezzo lasciatoci pel governo dal suo

divin Fondatore ;
la preghiera. Nutriamo infatti la dolce speranza,

che com' Egli nei giorni della sua carne, avendo offerto preghiere e

suppliche con forti grida e con lagrime a Colui che salvarlo potea dalla

morte, fu esaudito per la sua riverenza (agli Ebr. V. 7.), cosi 1'Onni-

poteute alle preghiere del corpo mistico di Gesii Cristo versera sopra

di noi le sue divine misericordie.

Per questo raccoraandiamo a Lei, Signor Cardinale, di ordinare

a tutti i sacerdoti di Roma e del suo Distretto, che fino al termine

dell'anno, in tutti i giorni non impediti dal rito, recitino nella Santa

Messa la colletta n. 31 pro ininticis; e di eccitare nel tempo stesso

i fedeli ad unire le loro preghiere con quelle dei sacerdoti, special-

mente nelle due Novene della Immacolata e del Santo Natale, ben

sapendo quanto sia potente la preghiera di molti buoni per ottenere

i divini favori.

E in questa fiducia impartiamo a Lei, Signor Cardinale, con

particolare affetto 1'Apostolica Benedizione. Dal Vaticano li 10 No-

vembre 1906. Pius PP. X.
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III.

Letters con la quale 1'Eiiio Card. Segretario di Stato degnavasi

rispondere in norae di Sua Santita Pio X al Presidente del XV Con-

gresso internazionale per la pace tenuto in Milano.

Illustrissimo signore,

Al riverente saluto, direttogli da alcuni membri del Congresso
Universale della Pace, il S. Padre rispose per mezzo dell'Eminen-

tissimo Cardinale Arcivescovo di Milano con parole di simpatia, e

queste sincere espressioni di un sentimento ben meritato provoca-

rono il nobile Indirizzo, che la S. V. Illustrissima ha teste fatto

pervenire a Sua Santita in nome dell' importante Asserablea da Lei

presieduta in cotesta citta nello scorso settembre. Un tale omaggio
e stato accolto da Sua Santita con vivo gradimento, perche, piu che

alia Sua Persona, essendo diretto alia Suprema autorita di cui e rive-

stita, si viene con esso a riconoscere 1'alto ministero di pace affi-

dato da Dio al Capo della Chiesa Cattolica.

La storia dimostra che i Papi furono serapre solleciti di adem-

piere un cosi fatto ministero, e 1'attuale Pontefice fu lieto che sin

dagli inizii del suo Pontificate gli si porgesse occasione di eserci-

tarlo, accogliendo la domanda di far presiedere da un suo rappre-

sentante il Consiglio arbitrale a cui tre Repubbliche Americane, nel-

1'intento appunto di evitare la guerra, volJero sottoposte le reciproche

loro contese. Di qui e facile immaginare 1' interesse con cui il Santo

Padre Pio X segue g!i sforzi della Societa internazionale della Pace

ed il vivo desiderio che nutre di vederli coronati di felice successo.

L'assicurazione di quell' interesse e di questo desiderio pud accre-

scere lena al nobilissimo zelo da cui e animata la S. V. insieme ai

suoi colleghi ;
laonde mi onoro di darla alle Signorie Loro chiara ed

esplicita. L'Augusto Pontefice vi aggiunge anche 1'augurio che sia

debitamente apprezzato 1' iraportante concetto da loro emesso, circa

la convenienza di prevenire e stornare lo scoppio di una guerra, an-

ziche ridursi a moderarne gli orrori, quando non sia piu possibile

evitarla.

Nel portare a conoscenza della S. V. gli alti sensi coi quali piace

a Sua Santita di corrispondere al cortese officio dei Delegati al XV Con-

gresso Universale della Pace, colgo volentieri la occasione di dichia-

rarmi con profonda stima

Roma, 3 novembre 1906.

Della S. V. Illma

Devmo Card. MERRY DEL VAL .
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Itoma, 10-23 novembre WOO.

I.

COSE ROMANS

1. I doni dei Brasiliani al S. Padre. 2. II congresso per la pace tenuto a

Milano e il S. Padre. 3. Esplosione di bombe. 4. Intorno a una for-

mula di movimento cattolico. 5. Morte di raons. Costantini eleraosi-

niere segreto di S. S.

1. il S. Padre e stato fatto segno a veramente grandiose mani-

festazioni di gralitudine da parte dei cattolici e del governo del Bra-

sile, per avere loro concesso con sommo onore il primo cardinale-

dell'Americalatina, neU'Emo Arcivescovo Arcoverde. Nella chiesacat-

tedrale di Rio Janeiro fu compiuta con grande pompa e spleudore una

solenne ceremonia in occasione della consegna di ricchissirai doni

da presentarsi a Sua Santita. Vi assistevano 1' Emo Cardinale, gli

Arcivescovi di Marianna e di Belem, i Vescovi di Petropolis, di Por-

talegre, di Spirito Santo, di Jaen
;

i rappresentanti di tutti i Vescovi

non intervenuti, i Parroci, i rappresentanti del Clero regolare e se-

colare e delle societa cattoliche : il Presidente della Repubblica con

la sua famiglia, con le sue case civile e militare e col Ministro degli

affari esteri. Fu pronunziato un eloquente discorso da Mons. Arci-

vescovo di Marianna; e dopo, cantato solennemente il Te Deum, 1'Emo

Cardinale imparti la Benedizione Papale. Terminata la funzione nella

Cattedrale fu organizzato un corteggio imponente, al quale presero-

parte tutte le Autorita, tutti gli invitati presenti alia funzione, e che si

diresse al monastero di S. Benedetto. Nel piazzale di detto Monastero,

addobbato per la circostauza con sontuosita ed eleganza, ebbe luogo la-

presentazione dei doni a S. E. mons. Tonti nunzio apostolico. Tali

doni sono i seguenti: 1. Una grande medaglia d'oro contornata di

brillanti, racchiusa in elegante ed artistica custodia, formata di varie-

specie di legni finissimi del Brasile. L'offerta della medaglia e accom-

pagnata da un artistico album contenente un indirizzo dei Pastori

delle diocesi brasiliane al S. Padre per ringraziarlo dell'alto onore-

concesso al loro paese. 2. Un ricchissimo libro d'oro offerto dalla

ooramissione di S. Paolo. Questo libro pesa cinque chilogrammi e-

750 gram mi; e tempestato di spleudide pietre preziose e lavorato con
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flnissima arte. In uno degli angoli vi e il monogramina di Pio X in

smeraldi e brillanti
;
la pritna pagina ha un busto di Pio X circon-

dato da novauta brillanti. Un grosso brillante del peso di dieci ca-

rati rappresenta il sole che spaude i suoi raggi luminosi, format!

da minuti diamanti, sul capo augusto del Pontefice. In altra pagina
e tracciata con rigorosa esattezza la carta geografica del Brasile e

ciascuno Stato di esso e contrassegnato con una pietra preziosa,

mentre la capitale e indicata da un grande briilante azzurro di otto

carati. Tale dono e racchiuso in elegantissima custodia ricoperta di

raso bianco e giallo, foderata di raso azzurro, ed acccmpagnato da

altro artistico Album offerto dalla Coinmissione di S. Paolo. I sud-

detti doni saranno collocati in una elegantissima cassa di legno

prezioso e spediti a Roma ove una commissione speciale, presieduta

dal Ministro del Brasile accreditato presso la S. Sede, avra 1'ioca-

rico di presentarli al Santo Padre.

2. Nelle Cose romane del quaderno del 3 novembre fu da noi dato

un cenno del congresso per la pace tenuto a Milano sulla fine del

mese di ottobre, e della ostilita che per parte di alcuni aveva incon-

trato la proposta di fare appello al S. Padre, invocando il suo altis-

simo concorso per un'opera di carattere eminentemente conforme allo

spirito dell' Evangelo. Oggi pero siamo lieti di pubblicare essere stato

tale appello in fine del Congresso deciso ed approvato con unanime

consenso e dato incarico al suo Presidente Sig. Ernesto Teodoro Mo-

neta di partecipare al Santo Padre il voto medesimo : cio che fece

con la seguente nobilissima lettera:

Santita,

I delegati al XV Congresso Universale della Pace, tenuto lo scorso mese

in Milano, accolsero con profonda riconoscenza la buona parola di conforto

e di consentimento alia propria opera, che a Vostra Santita piacque inviar

loro, per mezzo di S. E. il card. Ferrari, Arcivescovo di Milano
; e con deli-

berazione unanime uomini di ogni religione, di ogni nazione e parte poli-

tica mi diedero 1' incarico di esprimervi i loro ringraziamenti, cui aggiungo
i miei fervidissimi, e la speranza che alia causa della pace fra le nazioni,

da noi concordemente promossa, non manchera 1'esplicito alto ausilio della

Santita Vostra.

Gia il vostro beatissimo antecessore Leone XIII, ad analogo appello

del VII Congresso della Pace (Budapest 1896), aveva risposto dichiarando

apertamente, a mezzo di S. E. il Cardinal Rampolla, la Sua simpatia per

la nostra causa e promettendo di dedicarle le sue sollecitudini. Da allora il

raovimento mondiale per 1'ordinamento giuridico della pace fra le nazioni e

andato svolgendosi in modo meraviglioso, conquistando sempre nuove ade-

sioni, nella reggia e nella capanna, nel tempio e nell'ateneo, nell'officina e

persino nella caserma. Pure la meta e ancora ben lontana, e le due guerre

nell'Africa australe e nell'Asia estrema, che hanno percosso di orrore il mondo

1906, vol. 4, fasc. 1355. 39 24 novembre 1906.
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civile, dicono che non e ancora tolto dalla faccia della terra il pericolo di

vedere rinnovato fra popolo e popolo il delitto di Caino. Hanno anche pro-

vato queste guerre che i richiami al rispetto di tutte le leggi divine e umane

ealpestate dall' insania bellica, hanno scarso o niun valore quando gli eser-

eiti si sono scatenati 1'un contro 1'altro
;
e che e piu facile prevenire lo scoppio

di Una guerra, che non farla cessare quando sia cominciata. Tndi il dovere,

nei 'periodi di tregua, come e Tattuale, di rendere impossibile il ritorno della

abtoominevole guerra, consolidando le ragioni della Pace, con una tenace pro-

paganda fra tutti gli ordini cittadmi, massime fra quelli che esercitano mag-

gtore e piu diretta autorita sulle relazioni fra popolo e popolo.

; Capo venerando della Chiesa Cattolica, Voi, beatissimo Padre, sedete

in cosi alto luogo da poter meglio di chiunque giovare alia causa dell'uma-

nita, la quale faticosamente va spogliandosi della prisca barbarie, per acco-

gliere nell'animo e nel costume il sublime insegnamento di Chi proclamo

fratelli tutti gli uomini, proscrisse ogni forma di violenza ed esalto beati i

pacitici. onde la Cristianita tutta lo saluta e lo invoca Principe della Pace.

Una parola che scenda da Voi, venerato da milioni di fedeli di ogni

nazionalita come Vicario di Cristo in terra, pud abbreviare di secoli il dolo-

roso, millenario purgatorio, a cui la violenza bellica ha sottoposto la misera

stirpe d'Adamo. Ditela questa parola, beatissimo Padre: e Vi si inchineranno

grati e reverenti, da ogni plaga della terra, le legioni sempre piu numerose

dei buoni, cui tarda di vedere effettuata 1'evangelica promessa et in terra

J?O/<K, e ne sfavillera di nuova e piu bella luce la civilta cristiana.

. Di Voi, beatissimo Padre,

Milano, 24 ottobre 1906.

Devmo E. T. MOJJTETA

Presidents del XV Congresso
Univcrsale della Pace.

La risposta inviata dal S. Padre, per inczzo dell'Emo Cardinale

Segretario di Stato, alia suddetta lettera cosi ricca di sentiment!

giusti relativi alia stima in cui e tenuta la cooperazione della S. Sede

pel raggiungiraento della pace, e stata riportata sopra alia pag. 607.

3. Nel breve periodo di tre giorni la cittadinanza di Roma e stata

turbata e messa in orgasmo per lo scoppio di tre bombe, per quanto

poi le dimension! della terza siano state ridotte a quelle piu modeste

di una semplice castagnola. La sera del 15 nov. sulla porta del caffe

Aragno, posto nel centro della citta, frequentatissimo in specie nelle

ore pomeridiane, verso le ore 18 e mezzo da un individuo rimasto

sconosciuto fu lasciata una valigetta coperta con un Loden, che pcco

dopo scoppio con fragore ferendo non gravemente una persona. Nella

valigia erano diversi barattoli di polvere, chiodi, rampini ed una

piccola bottiglia di materie esplosive. Una uiiccia appesa all'esterno

comunicava coll' interne. La seconda bomba fu fatta scoppiare nella

basilica di S. Pietro la mattina di domenica 18, sei o setle minuti

rima di mezzogiorno, presso la navata dei SS. Processo e Marti-
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niano di fronte al moriumento del Papa Rezzonico, scolpito dal Ca-

aova, mentre all'altare di S. Giuda si celebrava il Divin Sacrificid

della Messa, cui assistevano molti fedeli. II romore della esplosione

si ripercosse con frastuono raccapricciante sotto le ample volte del

sacro tempio, ed i fedeli, invasi da timor panico, si dettero alia fuga

yerso la pbrta di uscita. Sampietrini, guardie ed autorita recatisi

subito sul luogo racculsero i residui della bomba. Questa era stata

formata con una grossa scatoladi lamiera, alta circa venti centimetri.

Conteneva oltre un chilogrammo di chiodi, alcuni del quali grossis-

isimi, misti alia polvere collocata a strati. Per ironia forse vi erano

stati messi insieme un numero del Giornale d'ltalia del 16 nov. ed

altro del Messaggero del 17, ambedue aventi il resoconto della bomba

esplosa dinanzi al caffe Aragno. La terza bomba fu posta entro il

traforo del Quirinale e scoppio la stessa sera del 18 verso le ore 18;

li per li fu creduta una vera bomba, ma poi si disse essere stata

.una semplice castagnola. Nessun danno si ebbe a lamentare ne per

la seconda bomba, ne per la castagnola.

Qual sia il signiflcato di queste esplosioni non si puo ancora ac-

certare, anche perche sono rimasti sconosciuti gli autori. E vendetta*?

<e monito precursore di piu gravi attenlati ? E scherzo stolto e mal-

vagio? Mistero! Intanto la popolazione se ne e alquanto impaurita,

temendo piu gravi conseguenze dalla audacia selvaggiadi questi esseri

degenerati ed abbrutiti, parto inevitabile di una societa che si e voluta

separare da Dio, dalla Religione, da quello spirito in una parola che

mantiene vivo all'uomo il Jume della ragione, della giustizia, della

carita verso Colui dal quale ha ricevuto la vita> e al quale deve un

giorno restituirla, accompagnata dal bilancio delle proprie azioni.

4. NeWOsservatofe romano del 22 corr. troviamo un articolo dal ti-

tolo: Una formula... poco felice. in cui 1'auto re signor A., criticando un

discorso dell'aw. Meda di Milano, riprova pel movimento cattolico

la formola da noi adottata e daquesto adoperata in quel discorso : asione

sociale sul terreno costitusionale, affermando ch'essa e per lo meno assai

poco felice. per non dirla culclirittura infelice. Per quello che concerhe

- 1'uso e il senso da noi dato a tale formcla, non possiamo accettare

il giudizio del signor A.; e cio perche essa e conforme alia ven. En-

ciclica Pontiflcia II fermo proposito dell' 11 giugno 1905, in cui si racco-

manda ai cattolici Yasione sociale e il servirsi, nella misura pur con-

. cessa, di quei diritti cittadini che le odierne costituzioni civili offrono

. a tutti e quindi anche ai cattolici. Con che ci sembra ben chiarito

il senso da noi dato a tale formola, in quanto al doppio concetto

sociale e costitusionale oud'e composta, giustificato 1'uso che ne ab-

biamo fatto, e percio inutile 1'aggiungere altri apprezzamenti sulle

ragioni, onde il sig. A. trovo di riprovarla.
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5. Una perdita accompagnata da cordiale rimpianto ha avuto

la Famiglia pontiflcia nella persona di mons. Giuseppe M. Costan-

tini arcivescovo titolare di Patrasso ed Elemosiniere segreto di

Sua Santita. Se in tanto fervore di erudizione storica venisse mai

vaghezza ad alcuno di raccogliere in una collana i ritratti dei pre-

lati assunti dai Romani Ponteflci a ministri della loro beneficen/a,

la figura dell'eleraosiniere teste defunto brillerebbe in essa di luce

si viva da non disgradarne punto quella onde ancora risplendono tin

Francesco Vannuzzi, un Paolo Morelli, un Federico Caccia, un Fi-

lippo Filonardi e tanti altri degnissimi dispensieri della carita del

Padre dei fedeli ai poveri e ai derelitti. Tutti coloro infatti cui avvenne

di trattare I'esimio prelate, tutti 1'ammirarono ed amarono per quelle

rare e care virtu, nel delicatissimo ufficio a lui commessogli, che gli

ebbero attirato la costante fiducia di Leone XIII e del regnante Pio X.

In lui senno e prudenza per discernere il vero bisogno dal falso, in

lui spirito di rettitudine e di zelo evangelico nell'elargire i soccorsi,

in lui cuore tenero alia vista si dolorosa delle umane miserie, in lui

invitta pazienza nell'ascoltare le suppliche dei poverelli e de' loro

avvocati, costretti spesso dalla necessita di parere e di essere im-

portuni e niolesti. Cosi passo nella Corte pontificia e in tutta Roma

per tre interi lustri 1'umile prelate e piissimo, che 1'eletto ingegno
e ogni altro dono di natura e di grazia, consacro senza risparmio

all'esercizio sublime della carita di Cristo. Pertransiit benefaciendo:

ecco 1'epilogo piu veritiero della sua vita non breve: ecco 1'elogio

piii bello da incidersi al suo sepolcro. Era nato in Acquapendente
il 2 marzo 1834, preposto vescovo alle sedi riunite di Nepi e Sutri

il 15 luglio 1878, promosso arcivescovo tit. di Patrasso il 1 giugno 1891.

Mori nella sua citta natale il 15 novembre 1906.

II.

COSE ITALIANS

1. Discorsi politici. L'on. Fortis ammonite dalla massoneria. 2. I comuni

Italian! contro il governo. 3. Battaglie fra capitalist!. 4. Chiusura

della esposizione di Milano. 5. Elezioni amministrative.

1. Prima dell'apertura delle Camere alcuni deputati e membri del

governo hanno accettato inviti dagli elettori, ed ai pranzi loro offerti

hanno pronunziato fra i bicchieri spumanti per i vini prelibati, di-

scorsi politici, i quali se appagano li per li gli uditori, spesso la-

sciano il tempo che trovano, rimanendo squarci di retorica piu o

meno classica. Di questi discorsi due meritano speciale menzione ;

1'uno per il clamore col quale ne e stato dato 1'annunzio ed il re-

soconto da un capo all'altro dell'Italia. riempiendo intere colcnne di
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tutti i giornali atnici e nemici, e di qualsivoglia colore politico ;
e

1'altro per le conseguenze portate all'oratore: vale a dire il discorso

dell'on. Majorana, ministro del tesoro, pronunziato a Catania, e il

discorso dell'on. Fortis fatto dinanzi ai suoi elettori di Poggio Mirteto.

Al banchetto offerto all'on. Majorana aderirono tutti i mini-

stri e tutti i segrelarii di Stato; e vi parteciparono moltissimi sena-

natori e deputati, fra i quali tre rainistri di Stato, cioe gli on. Tittoni,

Massimini e Rava, nonche uomini politici, magistral! e personaggi
autorevoli d'ogni gradazione. II ministro Majorana fu accolto dalla

popolazione con onori regali, al suon delta marcia reale
;

e al luogo
del simposio, al teatro Massimo di Catania, egli si assise in mezzo

ad un mare di luce spiovente attraverso i veli azzurri del soffitto stel-

lato, all'olezzo dei flori che a profusione rallegravano d'ogni parte e

sulle tavole la sala, sotto lo sguardo pieno di ammirazione di una

folia di elegantissime signore e signori che gremivano i palchi. II

lirisrao dell'Agenzia Stefani nel dare i particolari del ricevimento

giunse fino a chiamarlo commovente.

Nel discorso pronunziato in mezzo a tanta solennita, come cre-

dono alcuni, promossa e voluta dal governo, e piii specialmente dal-

1'on. Giolitti, per celebrare la investitura del suo successore, Ton. Ma-

jorana ha esposto il programma legislative concretato dall' attuale

ministero per rinvigorire gli organism! amministrativi dello Stato e

dell'economia nazionale: programma che puo essere espresso con due

parole: lavoro e riforme. Per dare incremento alle Industrie e al

commercio il governo crede necessario porre un riparo al disagio dei

pubblici servizii e percio procurera di metterli nello stato normale,

cominciando dalle ferrovie. Seguira il riordinamento delle ammini-

strazioni consolare e diplomatica ; ed avranno larga parte i provve-

dimenti per la difesa sociale e nazionale, per la magistratura, nonche

1'applicazione delle leggi gia approvate per il bonificamento e per le

opere idrauliche; ne sara trascurato il disegno di legge per la citta

di Roma. Programma vasto oltre ogni credere e nel quale sono rap-

presentati tutti i pubblici servizii, ma che, ahime! ha il tallone di

Achille; una parte cioe cosi debole da renderlo inviso alia turba dei

contribuenti, i quali invano vi anderanno cercando 1'annunzio dello

sgravio di tributi : sgravio che e una spina nel cuore anche del-

Ton. Majorana voluta da lui render meno acuta col pensiero dei prov-

vedimenti studiati per tutti i principal! servizii pubblici suddetti.

Gli e in grazia di cio, suggiunse Ton. Majorana, che ci riesce men

duro il non potervi presentare, fin da ora, le vagheggiate proposte

di carattere tributario e ci torna piii facile 1'attesa che del resto con-

fidiamo non lunga.

I giudizii emessi su questo discorso sono stati diversi e opposti

avutoriguardo ai molti partiti cui appartenevanoicritici. Dai favorevoli
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fu dichiarata la esposizione di nn prograrama complete ;
dai contrarii

una delusione che non soddisfaceva alcun legittimo desiderio, non

provvedeva ad alcun bisogno urgente, non prometteva alcuna riforma

efficace, lasciando tutto nell'ombra e nelle nuvole, senza speciflcare

alcuna cosa, fatta eccezione per le spese militari, 1'aumento delle

quali si puo dire 1'unico fatto positivo del discorso medesimo.

II discorso pronunziato dall'on. Fortis a Poggio Mirteto non e

stato accompagnato dai clamori di Catania; ma ha avuto piu modeste

anzi modestissime proporzioni. Non e stata una manifestazione ostile

al governo, come facilmente accade quando si tratta di persona che

ha lasciato di recente il potere ; ma una esposizione dei problem!

riguardanti lo Stato. Una parte del suddetto discorso pero ha levato

rumore, per la commozione destata nel seno del grande oriente mas-

sonico, ed e la seguente ove accenna alia politica ecclesiastica.

Nemmeno la politica ecclesiastica puo essere argomento di serio di-

battito, disse Ton. Fortis, sebbene ad alcuni sembri il contrario. Si riparla,

e vero, con molto calore, di clericalismo e di pericolo clericale, ma piu per

1'eco del eonflitto scoppiato in Francia, che per ragioni nostre. In Italia il

singolare buon senso del popolo, resiste invincibilmente al clericalismo po-

litico che non e a confondersi col sentimento religioso. A mio modo di vedere

le gravi preoccupazioni che si erano concepite per il clericalismo invadente

non hanno trovato intera giustificazione nei fatti. La necessita storica trionfa.

In breve volger di anni la questione del potere temporale e tramontata ; nes-

suno nega piu la Patria; le antiche rivendicazioni hanno assunto il carat-

tere di riserve tradizionali, che attraversano il tempo inoffensive. E i rap-

porti tra la Chiesa e lo Stato si svolgono normalmente secondo le nostre

leggi e le-' comuni liberta. Da parte nostra nessuna persuasione, nessuna in-

giustizia : e aovrana norma la liberta di coscienza. Temono alcuni che 1'in-

fluenza dei clerical! sulla vita del paese parali/zi 1'azione del partito liberate.

Ma la partecipazione alle urne che addita il loro risveglio puo avere varia

signiflcazione. Non e da credere alia formazione di un partito clericale mi-

litante con programma suo proprio, ma piuttosto al proposito di rafforzare

gli elementi conservator!. H partito liberate pensera a non lasciarsi sopraf-

fare. E la liberta che aiuta sempre il diritto e la verita a faryi strada, aiu-

tera anche il pensiero moderno a prevalere.

L'on. Fortis si dimentico di essere massone e 33.'. per giunta: si

dimentico che esser massone vuol dire far guerra sempre ed ovunque
senza alcuna tregua, alia Chiesa cattolica e a quanti vi apparten-

gono di mente e di cuore. Per tale sua massonicamente inescusabile

dimenticanza si trova oggi alle prese colla setta e a dover fare con-

lei i conti. Perche bisogna sapere come, appena conosciuto il tenore

delle dichiarazioni sulla politica ecclesiastica fatte dall'on. Fortis a

Poggio Mirteto, impensieritosi il Grand'Oriente per la costui dimen-

ticanza dei suoi doveri massonici, si aduno prontamente e voto i] se-

guente ordine del giorno : ;
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II Consiglio dell'ordine, a confortare 1'azione massonica nelle lotte per

le supreme finalita social! che costituiscoao 1'essenza dell'istituzione e la sua

ragion d'essere in ogni tempo e ad eliminare le cause del discredito al quale
si tenta di edporre la massoneria da coloro che si valgono, per impressio-

nare le moltitudini, delle deviazioni clamorose di alcuui IrateUi ; considerate

che sopra tutto nell'attivita politica dei suoi aderenti si esplica 1'efficacia

pratica della massoneria
;
riconosce : mancare ai suoi precis! doveri il mas-

sone, il quale non eserciti nella sfera d'azione del proprio stato sociale e

politico un'assidua funzione di contrasto contro ogni forma di reazione e

principalmente di reazione clericale, e toiler! che anche nelle maniere meglio
dissimulate e sopra tutto nei period! delle lotte amministrative e politichc

venga aiuto a lui od alia parte in eui milita dal partito clericale o da uoinira

che^notoriamente vi aderiscano; delibera essere dovere imprescindibile delte

loggie di denunciare quei massoni che vengono meno in qualsiasi modo a,

tali norme fondamentali di coerenza massonica.

II consiglio iuoltre void un altro orditie del gioruo, invitaudo i

poteri direttivi ad esprimere illoro aperto dissenso dalle ati'ermazioni

recentemente fatte dall'on. Fortis circa i rapporti t-ra Ghiesa e Stato

e 1'importanza del peficolo clericaie.

II Giortiale d'ltalia del 17 nov., riferito un colloquio eort an

33. . della massoueria, intorno al caso dell'on. Fortis, nel quale il 33.'.

mise in rilievo, che la maggiorahza dei massoni vaole la guerra senza

tregua contro il Cristianesirao, conchiudeva con le seguenti parole :

*., E con.cio flni la nostra conversazione con 1'alto dignitario della Mas.-

sonerja, il quale parlo con accento di gran convinzione, ma non riusci pe-

raltro a distruggere con le sue argomentazioni il fatto eloquentissimo che

1'intransigenza contro i cattolici in questo momento politico non e ne sentita

ne praticata da autorevoli massoni, e che al contrario minoranze tutt'altro

che esigue della stessa compagine massonica giudicano in modo diverse da

q,uello ,del nostro corteae interlocutore il presente momento della vita na-

zionale.
,

1 Si vis pacem para belluni. Sara tuttavia molto oppo"rtun o che anche

gli onesti tutti tengano bene a mente la esislenza nel m'orido di un'as-

sociazione^ la quale ha giurato di lavorare 1 senza posa' alia distru-

zione della Chiesa cattolica; i'unico elemeato di ordine sociale, chfe

sia di infallibile effetto, e t'uori della quale il mondo 'trovera il di"

sordine morale ed economico e per' Siia ultima espressione le bomi)e*

e la dinaraite. La cronaca delle Cose romane ce ne dice qualcosa.

2. L'associazione dei comuni d'ltalia s'aduno a congresso in Rortia

ai primi del mese di novembre, present! due terzi dei rappresentanti
:

dei maggiori fra i suddetti comuni. Scopo di questo congresso era di

richiamare il governo all'attuazione dell'art. i27i2 della nuova legge

comunale e provinciate del 19 febbraio 1889, che riportava a carico

del Lilancio dello Stato tutte le spese a lui spettanti, ma che erano
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addebitate ai Comuni. Dal 1865 al 1879 una serie continuata di leggi

obbligo i Comuni d' Italia a molte spese per loro natura dovule allo

Stato, mentre a favore di questo furono passate diverse imposte

percepite fin allora dai Comuni. II 14 giugno 1884 una commis-

sione composta di 18 deputati, fra i quali 1'on. Giolitti, fece rile-

vare 1'urgenza di esonerare i bilanci comunali dalle spese spettanti

allo Stato, riassumendo in un articolo, compilato dagli on. Giolitti e

Lacava, gli studii fatti. Dopo varie vicende quest'articolo, per merito

dell'on. Giolitti, fu approvato nella seduta del 18 luglio 1888 insieme

con le modificazioni di alcuni articoli della legge provinciale e comu-

nale, proposta dal governo del Crispi. Detto articolo divenne il 79

della nuova legge comunale provinciale 30 dicembre 1888 e dipoi

Tart. 272 del testo unico del 10 febbraio 1889. Col primo gennaio 1893

le spese in questione dovevano passare a carico dello Stato
;
ma tale

provvedimento impensieri i successor! Perazzi, Nicotera e Luzzatti,

poiche avrebbe tolto all'erario dello Stato una ventina di milioni al-

1'anno
;
ed essi riuscirono ad ottenere una proroga all'attuazione del-

1'art. 79 con la seguente legge del 3 luglio 1892. L'articolo unico

di detta legge stabili quanto segue :

All'arl. 272 del testo unico della legge comunale e provinciale 10 feb-

Lraio 1889 e sostituito il seguente: Art. 272. - Cesseranno di far parte

delle spese poste a carico dei Comuni e delle Province: 1. A partire

dal 1 gennaio 1894 le spese relative alia ispezione delle scuole elementari

e le spese delle pension! agli allievi ed alle allieve delle scuole normali,

attualmente a carico delle province in forza dell'art. 203, n. 13. 2. A par-

tire dal 1 gennaio 1895 le spese pel mobilio destinato all'uso degli uffici di

prefettura e sottoprefettura, dei prefetti e sottoprefetti, e quelle ordinate

dalla legge 13 dicembre 1875 per le indennita di alloggio ai pretori. 3. A
partire dal 1 gennaio 1896 le spese di casermaggio dei RR. Carabinieri e

guardie di P. S. 4." A partire dal 1 gennaio 1897 le spese ordinate dalla

legge 20 marzo 1865, all. B., sulla pubblica sicurezza, relative al personale

delle guardie di P. S. 5. A partire dal 1 gennaio 1898 le spese ordi-

nate dal R. D. 8 dicembre 1865 sulTordiaamento giudiziario.

Ma otto mesi dopo il ministro Sonnino fu piu radicale
;
e con il

disegno di legge sui provvedimenti h'nanziarii fece approvare il se-

guente articolo : L'esecuzione dell'art. 272 del testo unico della

legge comunale e provinciale 10 febbraio 1889 e sospesa fino a nuova

disposisione legislativa. La legge 3 luglio 1892 portante la sostitusione

del predetto articolo e abrogata. Detto articolo divenne il 7 della

legge 2 luglio 1894. II ministro Sonnino inoltre gravo i Corauni di

altri pesi togliendo loro i proventi daziari, attribuendo allo Stato

I'ultimo decimo che loro rimaneva sull'imposta di ricchezza mobile

* imponendo su tutto, persino sui prestiti comunali, la detta tassa

di ricchezza mobile.
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Con la conversione della rendita il governo italiano avanzando

parecchi milioni, i Comuni oggi reclamano dal governo stesso il man-
tenimento della promessa fatta di applicare 1'art. 27^ quando le

finanze dello Stato lo avrebbero permesso. I rappresentanti dei Comuni,
riuniti in congresso nel campidoglio di Roma, discussero serenamente

la questione, ed inviarono una deputazione dal ministro Majorana

per invitarlo ad accogliere i voti dei Comuni
; ma il ministro rispose

parole vaghe senza nulla promettere, cio che equivaleva ad un ri-

fluto. Allora i rappresentanti nell'adunanza pomeridiana del 5 vota-

rono un ordine del giorno di gratitudine ai deputati che hanno

assunto J'impegno di presentare alia Camera un apposito disegno
di legge.

3. L'acciaierie dt Terni attraversano un periodo scabroso. Dopo
la campagna contro 1'amministrazione della marina italiana, iniziata

dai socialisti capitanati dall'on. Ferri e terminata poi in una bolla

di sapone pel voto della Camera dei Deputati, come riferimmo nel

-quaderno del 4 agosto pp. ; campagna durata oitre due anni, che

tante ire aveva suscitate e dalla quale le acciaierie di Terni usci-

rono malconce per 1'attacco fatto ai suoi prodotti ; dopo lo sciopero

del mese di luglio durato 59 giorni e che mise in pericolo la vitalita

delle officine, queste ricevono oggi altri attacchi : e cosi e posta a re-

pentaglio una delle piu potenti industrie nazionali. Non intendiamo dare

.alcun giudizio circa la equitadi tali attacchi e narriamo solo i falti. La

causa che ha messo in subbuglio raraministrazione delle Terni, dando

iuogo a processi e ad agitazioni di borsa, e la aggiudicazione della

fornitura di corazze per 1' incrcciatore San Giorgio in costruzione ;

aggiudicazione avvenuta (in seguito al concorso internazionale aperto

dal Governo) a favore della casa Midvale di Filadelfia : conseguenza

questa della inchiesta sulla Marina, affidata ad una speciale com-

missione dopo le accuse accennate di sopra e il cui risultato espo-

sto in varii volumi fu presentato alia Camera nei primi del corrente

anno. Le acciaierie di Terni fino al 1903 avevano fornite corazze

irevettatf. La commissione d'inchiesta aveva pero accertato che le

cor.izze brevettate delle Terni erano inferior} a quelle fatte secondo il

brevetto della Casa Krupp di Germania
;
ed il governo, in seguito ai

risultati ottenuti dalla Commissione suddetta, delibero di adottare

per 1'avvenire le corazze tipo Krupp : tale deliberazione suscito vivaci

polemiche, essendo in causa gli interessi di potenti Ditte assuntrici

di simili lavori.

Invitata I'amministrazione delle acciaierie suddette a mettersi in

grado di fondere corazze tipo Krupp, essa accetto 1' invito acqui-

stando dalla Sociela Harvey pel prezzo di un milione di franchi il

.diritto di usare il brevetto Krupp ed entrando inoltre a far parte
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del Trust per lo sfruttamento di tal brevetto. Di piu fece i nuovi

impianti divenuti necessari, impiegandovi circa otto milioni; impianti
<JirettL da ingegneri della casa Krupip e sorvegliati da un ufficiale

superiors della marina italiana e riusciti buoni, secondo il giudizio

emesso dalla eommissione della marina. II governo agevolo alia Terni

1'impresa, ma non s'impegno in alcun modo per i lavori
;
ne I'am-

ministrazione delle acciaierie ebbe 1'avvedutezzadi premunirsi contro

la possibilLta di future concorrenze internazionali, aceaparrandosi la

fornitura delle corazze per le navi in eostruzioni : solo pote priva-

tamente ottenere la eommissione delle piastre tipo Krupp per Tar-
matura delle navi da guerra Eoma e Napoli, essendo conosciuto che

i prezzi fatti dalle case estere fabbricanti corazze tipo Krupp erano

superior! ai prezzi adottati dalle Terni, facendo tutte partedel Trust.

II Corriere della Sera, Che nel n. 25 agosto p. p. aveva data no-

tizia delle prove fatte al balipedio delle corazze della Midvale, in seguito

alle quali prove il Governo indiss? per la prima volta un concorso

interna-zionale, fu attaccato dal Corriere di Genova e tacciato di pira-

teria, quasiche avesse pubblicato la suddetta notizia a fin di mese a

scopi di borsa
;
ed il Corriere della Sera replied sporgendo querela

per diffamazione al Corriere di Grenova; querela che comincio ad essere

discussa dinanzi al Tribunale di Genova il giorno 13 novembre p. p.,

e fu poi rinviata, in attesa del risultato di altro processo iniziato per

a,ggiotaggio sulle azioni delle Terui. II direttore delle Terni aveva

ricevuto una lettera colla quale gli si offrivano, mediante il paga-
mento di L. 200,000, alcuni document} importantissimi i quali, se

pubblicati, ne avrebbero fatto ribassare le azioni. Gomunicato tale fatto

alia Questura questa riusci ad arrestare gli autori del ricatto, e sic-

come se ne sta istruendo il processo, il Tribunale ha giudicato oppor-

luno attendere 1'esito di tale istruttoria, perche- da questa puo ve-

nirgli lume a dare giudizio. Intanto coloro che ne vanno al di sotto

sono gli azionisti delle Terni, i quali nel termine di circa tre mesi

hanno veduto scendere le azioni da L. 2800 sotto le L. 1700 alter-

nandosi i ribassi con i rialzi con perdite di moltt e raolti milioni,

dalle quali e stato travolto lo stesso direttore delle Terni e costretto

a dare le dimissioni. Tanto si e detto e tanto si va dicendo contro

la bisca di Montecarlo : ma qual differenza vi e con il giuoco dei bor.-

aisti"? Quante vittime non sono fatte anche nelle Borse dagli specur

latori scaltri col giuoco immorale del rialzo e del ribasso?

Entrato nel dominio del pubblico 1'affare, gl'interessati afRlarono

le armi. Quelli legati con la Terni studiano ogni mezzo per indurre il

governo a non firmare il contratto, metlendo in campo fra le altre la

ragione che la casa Midvale abusa del brevetto Krupp senza averne

il diritto (nooostaute che la delta casa dichiari falsa tale accusa).
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Illustri giureconsulti sono entrati a discutere sulle question! in-

ternazionali che possono sorgere in caso di sequestro delle corazze

Midvale, intentato prima della eonsegna dalla casa Krupp se que-

sta credera di esserne in diritto
;
ma il governo pero intende, fir-

mando il contralto, premunirsi contro ogni sorpresa di tal genere.

A Terni la notizia della commissione di corazze data ad una Casa

straniera ha destato grande malumore e dette luogo ad un eomizio

generate di tutti gli operai appoggiati dalla cittadinanza ; ed una

rappresentanza dei raedesimi fu inviata a Roma per invitare 1'ono-

revole Giolitti a tutelare i k)ro interessi. Nell'affare vi si e voluto

immischiare anche il figlio dell 'on. Giolitti recatosi appunto in que-

st! ultimi tempi in America
;
ma il prof. Paterno, del quale il dot-

tor Giolitti e assislente in Roma, ha dichiarato che questi da qual-

che tempr e stato consigliato a intraprendere viaggi non solo per

salute, ma anche per lo studio della micrografla dei metalli e delle

leghe motalliche.

4. Domenica 11 novembre a Milano fu chiusa la esposizione in-

ternazionale. I giornali local! annunziarono la chiusura con dolore

ed al tempo stesso seiogliendo inni di gioia entusiastica pel tfionfo

riportato attraverso difficolta provenienti dagli uomini edagli elementi

istessi, tra i quali il fuoco minaccio d' incenerirla. Nell'ultima gior-

nata una folia immensa di visitatori si reco nei recinti della esposi-

zione a darle 1'ultimo sguardo. Furono incassate centomila lire, cio

che equivale a 200,000 ingressi. Solo il flschio acuto di una sirena

dette successivamente Favviso al pubblico di uscire dalle gallerie, le

(juali riversarono vere flumane di persone nel parco, ove nella serata

fu ripetuto il corteo lummoso riuscito imponente. A mezzanntte tutto

era fin! to.

In quanto al risultato finanziario della esposizione esso non si

pno ancora conoscere sebbene qualche cifra sia oggi stata pubbli-

cata. Si sa solo che il numero dei visitatori supero i nove milioni

e che gli incassi per gli abbonamenti si avvicinarono al milione:

cifre queste che offrono qualche fondata speranza ai sottoscrittori

delle azioni di non esser chiamati ad ulteriori versamenti. Ma si

ignora ancora la somma delle spese fatte e da fare
;
non e stata ini-

ziata alcuna liquidazione ;
sono rimaste sospese tutte le partite ;

non

si pud giudicare a quanto ascendera 1'importo dei lavori di sgombero
edi spoglio, degli indennizzi per titolf diversi e via dicendo : ed occor-

reranno ancora molti mesi prima di avere la esposizione netta.

II bilancio morale ci presenta una serie cfi Jotte e di vittorie; sorte

le prime a causa del modo irre^olare col quate era n;ito e si era svi-

luppato il disegno delf'esposixione; ottenute le seconde per la cusUinza

e la tenacia di coloro che presiedevano all'organizzazione della grande
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manifestazione del progresso iiidustriale ed economico dell' Italia. Co-

storo dovettero superare difficolta d'ogni sorta. E quando il disastro

venne a gettare lo sgomento negli animi dei piu con la distruzione

di due gallerie della esposizione, dando prova di coraggio ed energia,

sulle ceneri di quelle in pochi giorni si fecero risorgere le nuove, alle

quali gli industriali nazionali e stranieri non dubitarono di affidare

altri campioni della loro operosita. La esposizione di Milano e stata

un esempio ed un ammaestrameuto : esempio di cio che si pud otte-

nere con le forze degli italiani
; ammaestramento per evitare se non

tutti, parecchi degli errori incorsi. E grave errore, meritevole di bia-

simo, fu'l'avere accettate nei locali della esposizione opere di arte,

ispirate da sentiment! contrarii alia elevata dignita dell'uomo e dei

suoi destini.

5. A Messina hanno avuto luogo le elezioni amministrative, nelle

quali si e svolta una lotta aspra fra i cattolici e i partiti popolari

cbe sgovernarono per qualche tempo in delta citta; volendosi ad ogni
costo rinvigorire il sentimento religiose e farlo trionfare, e riparare

1'opera distruggitrice dei popolari, i quali si erano proposti di lai-

cizzare completamente 1'amministrazione coraunale: e gia a tale

effetto avevano abolito la cappella musicale della cattedrale, il sus-

sidio di L. 1000 al quaresiraalista, la congrua ai parroci e via di-

cendo. Giunta la occasione favorevole delle elezioni generali, il

clero con a capo Mons. Arcivescovo, e i cattolici tutti presero. la

palla al balzo e si strinsero in falange contro i socialisti, i repub-

blicani e liberi pensatori. La loro lista comprendente 48 nomi usci

trionfante per intero dalle urne per molte centinaia di voti superiore

a quella degli avversarii, i quali conqmistarono solo i 12 posti riser-

vati alia minoranza.

Anche a Lucca nelle elezioni generali amministrative riusci splen-

didamente trionfante la lista dei cattolici raccomandata daU'-Esare e

oncordata con i moderati. Quivi pure la lotta e stata combattuta con

molto valore per parte dei vittoriosi.

III.

COSE STRANIERE

(Nolizie Generali). \. BRASILE. TVasmissione dei poteri presidenziali.

2. STATI UNITI. Elezioni generali. 3. FRANCIA. La separazione dello

Stato dalla Chiesa, alia Camera dei deputati.

1. (BRASILE). 11 15 novembre ha avuto luogo a Rio Janeiro la so-

lenne ceremonia della trasmissione della suprema autorita presiden-

ziale nelle mani del nuovo Presidente della Repubblica brasiliana,

dott. Alfonso Penna, eletto nel mese di marzo p. p. pel quadriennio
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1906-1910; trasmissione fatta dal ex-presidente Rodriguez Alves. II

dott. Penna e nato il 30 nov. del 1847 a Santa Barbara nello Stalo

di Minas Geraes e si laureo in giurisprudenza nel 1871 a San Paolo,

iniziandosi nel giornalismo. Nel 1875 entro nelle file del partito li-

berale dell'antica provincia di Minas, venendo eletto deputato all'as-

semblea nazionale nel 1879, ufficio da lui conservato flno alia caduta

dell' Impero. Fu deputato alia Costituente del suo Sta.o natale ed

opera sua la costituzione, poi quivi approvata. Successivamente elelto

presidente del medesimo Stato, dopo, per qualche tempo si ritrasse

a vita privata finche chiamato alia vice-presidenza del governo nel 1903-

ne e divenuto nel 1906 il Presidente effettivo. II Presidente della Re-

pubblica del Brasile, secondo la Costituzione, e responsabile innanzi

alia Nazione, e i rainistri sono soltanto suoi segretarii ;
non inter-

vengono al Congresso, ne rispondono direttamente degli atti ammi-

nistrativi.

2. (STATI UNITI). Ai primi di novembre negli Stati Uniti ban no

avuto luogo le elezioni. Si doveva rinnovare per intero la Camera

dei rappresentanti ;
e poi, in meta degli Stati, nominare il Governa-

tore ed i membri delle Camere legislative locali, i quali debbono de-

signare i seuatori
;
ed in ultimo eleggere in gran parte degli Stati

moltissimi giudici e magistral! locali. L'interesse di dette elezioni

era riconcentrato nella scelta dei deputati e del Governatore dello

Stato di Nuova York, la nomina del quale da molti anni e ritenuta

come prodromo della carica di Presidente degli Stati Uniti. Nel pre-

sente anno tale elezione ha assunto un' importanza tutta particolare

per 1'inteivento diretto del popolarissimo Presidente Roosevelt a so-

stegno del candidate repubblicano Hugues, procuratore flscale della

citta di Nuova York, contro William Hearst ricchissimo giornalista,

portato dai democratic}. La vittoria del Hugues non poteva mancare,.

data la potenza del suo protettore ;
e di fatto riusci eletto con circa

60,000 voti di maggioranza.
3. (FRANCIA). Alia Camera francese sono terminate le discussioni

delle interpellanze sulla separazione dello Stato dalla Chiesa. E stata

stabilito di prender tempo un anno per 1'applicazione della legge

contro il culto. L'ordine del giorno di fiducia al Governo fu approvato
con voti 391 contro 143. La maggioranza comprende socialisti-indi-

pendenti, radicali-socialisti, radicali
;
membri della sinistra demo-

cratica e dell'unione repubblicana ; piu 8 socialisti unificati; 17 pro-

gressisti ;
2 nazionalisti

;
3 radicali-indipendenti. Nella minoranza

erano compresi 27 socialisti uniflcati ;
30 progressist! ; 2 radicali-

socialisti
;
69 membri didestra; 15 nazionalisti. Una vera babilonia.

L'Emo card. Lecot avendo costituito un'associazione per provvedere
i ministri del Santuario sprovvisti di onorarii il ministro Briand in
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parlamento pso dichiararla associazicxne -cultuale conforme alle

disposizioni governative ;
ma coutro tale affennazione protesto subito

1'Emo Lecot, bollando come erroneo il giudizio del sig. Briand.

SVIZZERA (Nostra Corrispondenza). 1. II Congresso cattplico generale

di Friburgo 2. Cinquant'anni di buona poJitica : yjgilia elettorale.

3. I progress! dell'Universita friburghese. Nella stampa: liete notizie-

1. II primo Congresso generale del cattolici svizzeri a Lucerna,

nel 1903, era stato una primavera, spleodida di promesse ;
il secondo

Congresso generale a Friburgo, da' 22 ai 25 dello scorso settembre,

fu una estate magniflca: in tre anni e sorta e maturata una messe

cosi abbondante, da rendere piii che evidente la benedizione di Dio

sulle opere intraprese. Di queste opere va considerata come princi-

palissima, e fonte di vita prosperosa per tutte 1'altre minori, la fon-

dazione del Volksverein, ossia il raggruppamento, si potrebbe anzi

dire in certo qual modo la fusione, delle federazioni cattoliche sviz-

zere in un solo potente organismo. Un raggruppamento, pero, ed una

fusione che lasciano intatte le linee essenziali dell'autonomia delle

varie associazioni, coordinandone invece con maggiore efficacia i la-

vori e gli sforzi allo scopo comune.

Energicamente decisi a difendere i diritti e le liberta della Chiesa

e del Ponteflce, i cattolici svizzeri si adopreranno con ogui vigore

ad applicare in tutte le loro opere il prograrnma apostolico : omnia

itistaurare in Christo : tale I'affermazione programmatica contenuta

nel telegramma d'omaggio che la presidenza del Congresso invio al

Santo Padre, ed ogni atto del Congresso ne segno 1' adempimento
fedele.

Come gia il Congresso di Lucerna, cosi quella di Friburgo prese

a modello 1'ordinamento recente dei Congressi cattolici di Germania:

un'imponente dimostrazione popolare, radunanze pubbliche plenarie

con riguardo alia diversita dell'idioma, radunanze general! delle varie

associazioni, radunanze di sezione. Vi si aggiunge, con affermazione del

carattere profondamente nazionale, 1'escursione ad un luogo rievo-

cante memorie patriottiche: a Lucerna, il pratello del Griitli dove

venue giurata la prima alleanza ;
a Friburgo, il campo di battaglia

. di Morat, che vide flaccata nel 1476 la prepotenza di Carlo il Te-

merario.

Alia grandiosa dimostrazione popolare di domenica 23 settembre

precedette, la mattina, la celebrazione solenne della Messa in pien

Nota. La Direzione del periodico, nel pubblicare le relazioni de' suoi corrispon-

ilenti esteri, come si affida alia serieta delle loro informazioni e rispetta la conveniente

liberta de' loro apprezzamenti, cosi lascia loro la responsabillta de' fatti e delle opinion!

comunicate.
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acre, sulla grande piazza di Notre Dame. L'altare di campo si ap-

poggiava al palazzo della Greriette , la cui grande sala accolse

centinaia di volte a riunione i cattolici friburghesi : come guardia

d'onore gli stava ai lati, in piena divisa, un plotone di vecchi so-1-

dati della guardia svizzera pontificia ; poi una selva di bandiere delle

associazioni ; poi una folia fitta come le spiche in un campo mature

per la messe. All'elevazione, un colpo di cannone; tutte le bandiere'

si inchinano, tutti i ginocchi si piegano... La Messa sulla piazza si

celebrava per i congressisti di lingua francese ed italiana; per quelli

di lingua tedesca le funzioni si svolgevano nella vicina ampia chiesa

dei francescani ;
disse la messa il nuovo vescovo di San Gallo, mon-

signor Ferdinando Ruegg, intervenuto al Congresso insieme con mon-

signor Peri-Morosini amministratore apostolico del Canton Ticino,

monsignor Jaquet arcivescovo titolare di Salamina e gia vescovo di

Jassy (Rumenia), il principe-abate di Einsiedeln dott. Tomaso Bos-

sart e monsignor Bourgeois proposto del Gran San Bernardo. II ve-

scovo diocesano monsignor Deruaz, costretto a letto da grave indi-

sposizione dalla quale ora si e felicemente rimesso - dovette

rinunziare alia gioia di assistere di persona al Congresso alia cui

riuscita egli aveva cooperate cosi validamente.

Al corteggio popolare de' 25 presero parte diecimila persone. Nort

e possibile immaginare spettacolo piu imponente. Apriva la colonna la

bandiera federale con un gruppo di granatieri bernesi del secolo XVIII

al suono della maestosa Bernermarsch
; seguivano seicento lucer-

nesi con alia testa guerrieri e musicanti nei loro colori canto n all ;

poi, preceduti da guerrieri nelle rispettive storiche divise, gli urani,

gli svittesi, gli untervaldesi
; poi i tamburi di Basilea, i vignaiuoli

del Vaud, le guide alpine del Vallese ; poi gli altri cantoni tutti; poi

la enorme massa dei friburghesi ordinati per dislretti, facendo pompa
.dei loro gruppi storici

; poi guardie pontificie svizzere. Duecentoses-

santasei bandiere e trenta musiche; magistrate, deputati al parla-

mento federale ed ai gran consigli cantonali, sacerdoti, frati, studenti,

professionisti, industriali, operai, alpigiani, contadini -- una vera

Landesgemeinde, quale non solo non vide mai Friburgo, ma neppure
mai altra citta della Svizzera.

La sala delle grandi riunioni era stata costruita appositamente
nel Collegio di San Michele: 1'istituto che sotto la direzione dei Padri

Gesuiti tanto lustro diede a Friburgo, specialmente nella prima meta

del secolo scorso, ed al quale e legato indissolubilmente il nome di

quell'eroe della fede che fu il B. Pietro Canisio. In esso risuona-

-rono eloquenti le voci dell'ex-consigliere nazionale Decurtins ora

professore di storia generale della cultura all'Universita, del consi-

gliere agli Stall Python, anima del-Governo friburghese e la cui vita
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in molti tratti ricorda quella di Garcia Moreno, del colonnello Re-

pond che alle ampie cognizioni militari accoppia un'esperienza larga

nel campo giornalistico, del consigliere nazionale von Bueler di

Svitto, del deputato Wirz d'Obwalden, tutti rivendicanti al patriot-

tismo dei cattolici svizzeri la intera liberta della loro fede che tro-

vasi offesa ed inceppata da disposizioni del pari antiquate ed odiose

della Costituzione federale : sarebbe tempo ormai esclamo il von

Bueler di procedere paciflcamente, obbiettivamente e con sensi fra-

terni alia sua revisione . Questi discorsi fecero degno riscontro a

quello pronunciato nella serata officiale di saluto dal presidente del

Volksverein e insieme del Congresso, dottor Pestalozzi-Pfyffer di Zu-

rigo (uomo pel quale lo spirito di generosita ed anche di sacrifizio

non e un vano nome) : Noi tutti qui radunati siamo concordi nella

risposta alia piii importante di tutte le question! ;
con San Pietro noi

diciamo: tu sei Cristo, il figlio di Dio vivente concetto illustrato

magnificamente dal dottor Decurtins : e invero Gesii Cristo fu del

Congresso 1'alfa e I'omega.

Le due prime adunanze generali pubbliche, tedesca e francese,

ebbero luogo a cielo aperto ;
vi parlarono fra altri il professore Meyen-

berg del Seminario di Lucerna (che ricorderete essere stato uno degli

oratori piu acclamati del Congresso generale cattolico tedesco di

Strasburgo, lo scorso anno) e il proposto di St Nicolas, monsignor

Esseiva, autico ufficiale di cavalleria. Vi parlo pure il professore

sac. Gisler suH'argomento cristianesimo e cultura morale dimo-

strando come senza Cristo la morale sia un mito, in modo affasci-

nante e popolarissimo.

Della condizione del Santo Padre e della Santa Sede si occupa-
rono le due assemblee principal! del 24, con discorsi di mons. Krucker

e del canonico de Week; i'appello ai cattolici d'Elvezia avra esito

non meno lieto di quello rivolto, in Essen, ai cattolici di Germania.

Una caratteristica del Congresso di Friburgo e data dalla parte

che vi presero i giovani. Di fianco alia bella schiera dei veterani

ancora nel vigore delle forze, come il dottor Schmidt d'Uri giudice

federale (del Tribunale supremo di Losanna), il parroco Dobeli di

Basilea, il dott. Feigenwinter capo dei cattolici basileesi, il pubbli-

cista Baumberger delle Neuen Zurcher Nachrichten, monsignor Se-

gesser commissario episcopale di Lucerna, i consiglieri di Stato

Python e Theraulaz di Friburgo, il sac. dott. Beck professore ed

ora rettore dell' Universita, il dott. Pestaiozzi-Pfyffer, 1' avvocato

Viatte del Giura, il consigliere nazionale Fontana duce dei cattolici

ginevrini. il deputato agli Stati Wirz che per lunghi anni presie-

dette il Pius-Verein, ed altri ed altri ancora che troppo lungo sa-

rebbe nominare, sono comparsi alia tribuna, e non per pronunciarvi
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soltanto frasi fiorite ma per esprimere in forma eletta concetti som-

mamente pratici: il deputato del Giura al gran Consiglio bernese av-

vocato Jobin, il basileese dottor Joos che fece una bellissima rela-

ziorm sulIa riconciliazione dei contrast! social!, il redattore Hans

von Matt di Stanz, tipo di uomo d'azione tetragono ad ogni motive

di sfidncia, il dottor Hattenschwiller segretario generale del Volk-

sverein. il segretario francese Raymond di Losanno, il prefetto Ody
di Bulle che insieme col signor de Montenach patrocino in mode

efficacissimo la causa del giornalismo cattolico, lo studente Kalber-

uiatten presidente della Societa degli studenti svizzeri, la quale aveva

tenuto la sua assemblea generale di quest' anno a Briga. Ne man-

carono le signore; esse parted parono in modo peculiare alle di-

scussioni nella sezione Charitas del Volksverein e nelle riunioni

della associazione per la protezione della giovane e della Lega fem-

minile (la quale ha da qualche anno un suo periodico speciale, otti-

mamente redatto : la Schmeizerische Frauenseitung di Zurigo) : cosi

la baronessa de Montenach, la signora de Reynold, la signorina de

Week promotrice attivissima della Lega di temperanza, la signorina

Clement.

II canonico Meyer diresse le assemblee della Lega femminile e

della sezione Charitas ,
il ricevitore generale Bise 1' assemblea

generale delle Conferenze di San Vincenzo
; 1'ispettore cantonale co-

lonnello Erni la tornata della Societa per le scuole cattoliche; mon-

signor Suter 1'assemblea delle associazioni giovanili ;
il dottor Schei-

willer i dibattiti delle organizzazioni cristiano-sociali, fortissime (come

gia ebbi occasione di provarvi) nella Svizzera orientale; il canonic

professore Thilring la riunione generale dei Gesellenvereine . La,

sezione sociale del Volksverein discusse le question! dello sciopero,

degli Ufficii di conciliazione, delle convenzioni di tariffe, della con-

dizione dei lavoratori dei campi, dell' avvenire del piccolo commer-

cio e della necessita di una legislazione sugli apprendisti nonche

dello stato presente della legislazione svizzera circa 1' assicurazione

in caso di malattia e d' infortunio
;
su questo punto presento una

relazione magistrale il sac. dott. Beck, che tenne pure in proposito

un notevolissimo discorso nella seconda adunanza generale tedesca,

nella quale parlarono di argomenti sociali anche il dottor Scheiwiller

e il parroco Meyer di Winterthur, dove 1'azione cristiano-sociale e

cosi vigorosa che in un'adunanza composta in maggioranza di pro-

testanti venne nominata una commissione di delegati formata in

maggioranza di cattolici.

In seno alia Sezione di giurisprudenza del Volksverein, presie-

duta dal dottor Lampert dell'Universita di Friburgo (chiamato a far

parte della Commissione pontificia per la codiflcazione del diritto

1906, vol. 4, fuse. 1855. 40 24 novembre 1906.



626 CRONACA CONTEMPORANEA

eanor.ico) si tratto delle quistioni ardenti della separazione dello

Stalo dalla Chiesa nei vari cantoni e delle disposizioni riguardanti

H diritto matrimoniale, quindi eziandio il divorzio, nel Codice civile

generale svizzero che presentemente si sta discutendo nell'aula par-

Jaraenlare.

Un lavoro rneritorio compi alia sua volta la Sezione artistica,

eh'ebbe la bella idea di disporre in occasione del Congresso una

esposizione d'arte sacra molto interessante
;

la Sezione aveva per

sno presidente nionsignor Stammler, gia parroco di Berna ed ora

vescovo di Basilea-Lugano, la cui consacrazione avvenne a Soletta

la domenica seguente al Congresso, coll'intervento, sebbene in forma

non officiate, anche del rappresentante dello ^tato di Berna: segno
dei tempi !

La Sezione letteraria del Volksverein fu presieduta dal redattore

Baumberger, uno de' piu genial! e stimati scrittori della Svizzera

.tedesca, del quale e uscita teste la vita del Beato Nicolao de la Flue,

il patrono della Confederazione, cui gli stessi protestanti tributano

shicero omaggio di ammirazione e venerazione. II direttore della

scuola di magisterc Griininger riferi sull'ufficio del teatro popolare ;

il signer di Montenach, sull'arte nelle chiese. Vi intervenne anche

il benedettino P. Alberto Kuhn, del convento di Einsiedeln, che pos-

siede in argomento una competenza di faina mondiale e che del-

1'arte nelle chiese tratto da par suo nella prima adunanza generale

tedesca. Niente paura del progresso nell'arte! Noi vogliamo un

rinascimento della vita della cultura cattolica in Isvizzera! Si po-

trebbe dire che queste parole suggellino 1' impronta del Congresso
di Friburgo.

Sul campo di battaglia di Moral, il 25 settembre, innanzi il mo-

numento, al cospetto della cittadina che neH'integrita della sua cinta

di mura guerresche turrite ha conservato integro 1'aspetto suo feudale,

ddpo i discorsi calorosi del ricevitore Michaud e del professore Bise,

il colonnello di stato maggiore Rodolfo von Reding-Biberegg erede

di tmo de' piu bei nomi della Svizzera primitiva gia presidente

del Volksverein, tenne un' allocuzione che ebbe un' eco in tutta la

Svizzera. Egli si rivolse ai confratelli di differente confessione reli-

giosa : Da qui, iioi cattolici facciamo appello al vostro spirito ed

al vostro sentimento fraterno... La nostra fede era la fede di coloro

ehe qui caddero per la difesa della nostra patria: zurigani e bernesi,

lucernesi, basileesi e friburghesi la nostra chiesa, il nostro altare,

erano la chiesa loro, il loro altare. Rispettate il nostro convincimento

religioso. E sebbene da secoli la disgraziata scissione ci separi,

slringiamoci fraternamente la mano nella fede comune nel Redentore

del mondo, nella chiesa di Cristo; combattiamo insieme per la con-

servazione e il con solidamen to della pace fra le confession! cristiane!
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II celebre pubblicista protestante Fritz Bopp cosi ha scritto del

Congresso in un grande giornale liberate di Zurigo : Ogni prote-

stante avrebbe potuto assistere a tutte le tornate e riunioni sen/a

sentirsi offeso nelle sue convinzioni
;
ed invece noi avremmo 'avuto

occasione di applaudire a molte e molte cose dettevi, sotto il rispetto

politico, socinle e religiose in genere. Imperocche se v'ebbe un'ap-

pello alia lotta, fu solo contro 1'intolleranza politica, che per vero

nel carnpo pubblico federale ancora troppo viene accentuatadalla]mag-

gioranza; contro 1' immoral ita e contro 1' incredulita che ci sfida e

cercadi atterrirci
; mai, contro un'altra confessione. Disgraziataraente

nelle nostre pubblicazioni ed adunanze esclusivaraente protestanti

assai spesso avviene 1'opposto; si ha piii coraggio di tempestare
contro Roma, che di contrastare il terreno arditamente e calorosa-

mente alia miscredenza moderna, divenuta cosi di moda. E questo
e un tratto che oi differenzia iu guisa caratteristica. Un'altra cosa

ancora noi dobbiamo poi riconoscere nei nostri confratelli
w
cattolici:

essi dispongono di una schiera di oratori splendidi, dotati di alta

coltura scientifica e di eloquenza affascinante.

II giudizio del Bopp e stato approvato da molti altri suoi colleghi

protestanti e liberali. A Friburgo non si e solo tenuto un Congresso;
si e guadagnata una battaglia, tanto piii efflcace quanto piii pacifica.

Nessuna delle prevenzioni che ndle nostre file esistevano ancora

pochi anni sono contro la convocazione di un Congresso generale
dei cattolici svizzeri, esiste piu. Noi sentiarao che il Congresso non

solo e la manifestazioue della nostra forza, ma e parte integrante

di questa forza stessa.

2. La citta di Friburgo aveva sopra ogni altra delJa Svizzera

titolo d'esser sede di cio che gli stessi nostri avversari hanno chia-

mato una imponente rivista dell'esercito cattolico. II Ruskin scrisse un

di, che gli architetti di Friburgo furono la nobilta del sentire, la

forza e la grazia. A procurarle un posto d'onore non solo in Sviz-

zera, ma nel mondo intero, concorsero il suo governo e il suo po-

polo : ]' invidiabile condizione finanziaria, i progressi meravigliosi

nell'edilizia, 1'elevazione del livello scientifico e letterario merce una

serie di opere culmiuanti neH'Universita alia quale sta per aggiun-

gersi, completandola, la facolta di medicina, sono il frutto di mezzo

secolo di una saggia ed oculata politica conservatrice-cattolica. II

radicalismo immesso nel potere colla violenza 1' indomani della ca-

duta della citta dinanzi le truppe prevalenti che la maggioranza dei

cantoni aveva inviato contro il Sonderbund. vi si insedio per nove

anni
; ma la riscossa della volonta vera del paese nel 1856 si affermo

cosi salda e cosi profonda che d'allora in poi non y'bbe piu nes-

sun cambiamento nell'indirizzo della cosa pubblica. Uomini ccme il
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Meunod, il Wek-Reynold, il Vuilleret avrebbero recato onore ad una

nazione grande. Giorgio Python ne continua nobilmente le tradi-

zioni cristiane e democratiche. La situazione del paese alia vigilia

del rinnovamento generale del Gran Consiglio, ossia dell' autorita

legislativa cantonale, (che avverra la prima domenica di dicembre),
non saprebbe essere migliore. Ella ci presenta il vecchio partito con-

servatore Concorde in un ringiovanimento di buon augurio, e rien-

trati in esso la maggior parte degli uomini di valore che a un dato

momento avevano creduto di staccarsene per iniziare uu'azione spe-

ciale con tinta, dicevasi allora, raeno intransigente. L' opposizione

radicale sente cosi bene la propria debolezza, che ha preso 1'inizia-

tiva per un accord o elettorale in cui le vengano concessi seggi ai

quali senza simile accordo sarebbe follia aspirare. Ma i conservator!

ricordano che neH'ultime elezioni general! un accordo di tal natura

concluso nella Gruyere venne dai radicali slealraente violato : la do-

manda dell'avversario incontra quindi diffidenza ed ostacoli. Proba-

bilraente la conciliazione andra a vuoto : i radicali non potranno
che recitare il mea culpa . Essi medesimi devono pero confessare

che la fortissima preponderanza del partito conservatore nel Gran

Consiglio non ha mai indotto i nostri amici a prepotere e ad eser-

citare atti di oppressione. Gia mi occorse altra volta di accennare

alia concessione di un rappresentante dell'opposizione Ira i membri

del Governo
;
anche negli uffici pubblici, giudiziari ed amministra-

tivi, il partito radicale vede tenuto congruo conlo de' suoi aderenti.

Nel riguardo religiose, cosi le maggioranze protestanti d'altri can-

toni e d'altri stati trattassero le loro minoranze catloliche come sono

trattati i riformati nel canton di Friburgo ! Essi godono della mas-

sima liberta
;
non si diede mai il caso che il governo facesse uso

contro di loro della minima delle disposizioni di polizia alle quali

il diritto pubblico cantonale pure gli darebbe diritto.

Le urne decembrine confermeranno la fiducia del popolo fribur-

ghese negli uomini che hanno saputo elevarne tanto i destini.

3. L'Universita di Friburgo ha riaperto solennemente i suoi corsi,

il 15 ndvembre, colla Messa tradizionale nella chiesa dei France-

scani. II discorso di circostanza venne detto dall'Abate d'Einsiedeln

dott. Bossart: e fu un inno ad Alberto Magno, il Beato che con

San Tomtnaso d'Aquino simboleggia 1'ascensione somma verso 1'ideale

scientiflco cristiano. All'assemblea nel salone della Grenette assiste-

vano il vescovo diocesano di Losanna e Ginevra e mons. Stammler

vescovo di Basilea- Lugano con mons. Jaquet arcivescovo di Salamina

che fu tra i primi insegnanti nella facolta di fllosofla e lettere
;

il

governo era rappresentato dai consiglieri di
Sta^to Python e Weissen-

bach: questi, ricorderete, appartiene all'opposizione. II rettore uscente
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di carica, dcttor Daniels, lesse la relazione sull'anno scolastico de-

corso: essa rileva la lieta progressione della frequenza dell's/ma

Mater: gli ultimi cinque semestri d'inverno offrono le cifre seguenti ;

1901, 297 immatricolazioni
;
1902: 360; 1903: 384; 1904: 423; 1905:

441. II registro delle inscrizioni di quest'anno non e ancora chiuso :

si prevede pero una cifra ancora superiore a quella del 1905. Una
cifra crescente da pure 1'Accademia di Santa Croce, ch'e come a dire

la sezione femminile dell' Universita, per 1' insegnamento superiore

delle dame e maestre : fra le inscritte trovansi anche varie religiose

del'e Congregazioni insegnanti.

II nuovo rettore, sacerdote dottor Giuseppe Beck uno dei pio-

nieri dell'azione sociale fra i cattolici svizzeri
; egli dirige insieme

col dott. Decurtins la benemerita Monatschrift fur Sosialreform fon-

data dal barone Vogelsang rivesti le insegne fra gli applausi

vivissimi della studentesca che 1'ama e stima intensamente pel suo

sapere e pel suo carattere, e lesse una dotta e interessantissima

prolusione su le relazioni fra la politica sociale e la morale.

4. Un'altra nota friburghese : 1'incremento del giornale cattolico

quotidiano La Liberte, che da 36 anni trovasi sulla breccia per la

buona battaglia. E quante lotte, e quante vittorie ! Dopo la inorte

del compianto redattore Soussens, che la diresse dal 1870 al 1903

con una costanza pari all'energia, essa ebbe alia testa 1'avvocato

Bise professore dell'Universita, che rinuncio ultimamente a tale ca-

rica per assumere quella di ricevitore (tesoriere) generate dello Stato.

La direzione trovasi ora affidata all'abate Jean Quartenoud, canonico

di Saint Nicolas ed ex-ispettore scolastico : una delle penne piu bril-

lanti come suol dirsi della letteratura elveto-francese. Nel me-

desimo tempo il formato venne ampliato da cinque a sei colonne,

come la Gaszette de Lausanne e il Journal de Geneve: ed oltre un

miglioramento notevole per quanto riguarda le notizie, e stata intrc-

dotta anche la lieta innovazione della collaborazione varia, di spe-

cialisti di grido : Friburgo colla Universita possiede un semenzaio

di scrittori da fare della Liberte il primo quotidiano della Svizzera

romanda.

Per il popolo v'ha piu specialmente YAmi du peuple. trisettima-

nale, diffusissimo fra gli operai e nelle campagne. Si assicura che

in esso pure avverranno trasformazioni che meglio lo pongano in

grado di compiere la sua missione.

Friburgo ha inoltre la Revue de Fribourg, mensile, nella quale si

fuse la Revue de la Suisse catholique che per lungo corso d'anni rese

alia buona causa servigi non dispregevoli. La Revue de Fribourg
reca spiccato il carattere di rassegna universitaria: essa risponde
ai bisogni di Friburgo centre di cultura che s'estende anche oltre

i confini della Svizzera.
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Quando si rifletta che il cantone ff stato di Friburgo conta ap-

pena centoventimila anime, converrete non esservi esagerazione nel

dire che quel piccolo popolo ha compiuto miracoli. E sono miracoli

buoni: tutto venne fatto e 8i fa a benefizio sociale ed a gloria di Dio.

GREGIA (Noatra Corrtspoitdenza). 1. Politica estera, snccessi fortunati del

sig. Teotokis. 2. Gli scari di Delos e al capa Sunio. Seoperte archeo-

logiehe 3. Morte di mons. Antonio Gallimbert vescovo cattolico di

Santorino: suo testamento.

1. Non si puo certo negare che le vacanze parlamentari pel Mi-

nistero del signer Teotokis siano state molto piene di faccende assai

gravi, di question! assai spinose, di trattative e di noie abbastanza

important!. Quella benedetta ed irrequieta Isola di Greta vi ha senza

dubbio avutalaparte principale. Ma oggi le cose sembrano ritornate

al loro posto e il ministro Corcirese puo vantarsi d'aver acquistato

Greta alia Grecia. Poich6 il diritto concesao dalle Potenze al Re di

Grecia di poter nominare 1'alto loro Commissario cioe il Governa-

tore dell' Isola non dovrebbe signiflcare altro che il riconoscimento

legale dei diritti del Regno greco su di Greta. Non ci nascondiamo

pero il pericolo che questa significazione non sia stata proprio quella

data al fatto dalle quattro Protettrici : per la ragione semplicissima

che oggi piu che mai la politica europea e diventata un vero labi-

rinto e quando voi credete d'uscire a destra, voi vi trovate a sinistra.

La ragione politica oggi e vestita di tutti i colori del camaleonte.

Quando voi credete di vederlo in tinte assai chiare, vi si presenta

coperto d'uno oscuro assai tetro.

II signer Rallis gran capitano dell'opposizione al Parlamento elle-

nico non si nasconde il trionfo del Ministero del suo competitore e

per oscurarlo e costretto alle commedie rappresentate con tanta ila-

rita del pubblico intelligente, dai deputati cretesi, cacciati via dalla

sala delle adunanze, dalle baionette delle truppe internazionali, uni-

camente per salvare la vita cosi preziosa dei rappresentanti del po-

polo. In quelle commedie 1'acuto sguardo del signor Demetrio Rallis,

vorrebbe vedere una vera tragedia, che si chiude con 1'uccisione a

mano armata della liberta di Greta, giacche bisogna pur cosi chia-

marle, niente riflettendo che quando si strappa dalle mani d'un tri-

sto arnese o d'un mentecatto il coltello, si fa precisamenle perche lo

si vuole salvare. II capo dell'opposizione parlando ai suoi addetti

spiega com'egli intenda i doveri del Gabinetto in favore di Greta e

contro le Potenze, e nientedimeno non si perita di dire che la Grecia

in faccia all'Europa bisogna che prenda aspetto energico e virile,

dacche dopo tutto quello che in questi ultimi tempi la nazioue elle-

nica ha gia perduto, non ha piu nulla da perdere. Ci scusi tanto il
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nostro signer Rallis, ma si direbbe proprio ch'egli consigli al Go-

verno ellenico la politica del ladri o almeno dei vagabond!. Infatti

alia sua proposta che si promuova una grande dimostrazione in Atene,

la quale spinga il Ministero a protestare contro le Potenze, i suoi

arnici gli fecero osservare che cio sarebbe uu esporre il partito ad

un fiasco totale in faccia al popolo, ed egli dovette ritirarsi colle pive

nel sacco.

Per combattere dunque il Ministero Teotokis, bisogna ricorrere

ad altre astuzie ed altri stratagem mi, poiche dai fatti di Greta esso

n'esce con vero onore. Infatti la rivoluzione cretese contro 1'Europa,

fu pel momento spenta appena nata. I rivoltosi cretesi che volevano

costringere le Potenze a lasciare in Greta il Principe Giorgio si ri-

tirarono nelle loro montagne, dopo alcune fucilate scambiate da una

parte e dall'altra : un povero Cavas russo cadde vittima innocente fe-

rito a caso da una palla: molti al certo furono i feriti, i quali dopo
la loro guarigione potranno mostrare i segni del loro valore, e sperare

qualche decorazione al valore militare. Cosi con grande soddisfazione

di S. M. il Re Giorgio e del suo primo ministro Teotokis ebbe fine

quella commedia di una guerra dichiarata a quattro grandi Potenze

dai montanari di Greta. Resta a vedere per quanto tempo essi re-

steranno tranquilli nelle loro montagne.
Tutte le apparenze portano a credere che, un altro piccolo trionfo

non cercato e forse anche non voluto, le Potenze preparano al Mi-

nistero greco, in quelle altre montagne bagnate di sangue umano,
che si chiamano Macedonia. Giacche dei tre o quattro competitor!,

nessuno vuol cedere e tanto la Grecia e la Bulgaria quanto la Ro-

mania e la Serbia pretendono di avere la parte del leone, le Potenze

sarebbero venule nella decisione di erigere la Macedonia in Princi-

pato indipendente con a Governatore il Principe Mirco di Montenegro.

Questa soluzione potrebbe sembrare a molti assai strana, dopo le

lotte dei Comitati che hanno sacrificato tante vite, quaute non se ne

sarebbero forse uccise in una guerra dichiarata, ma a ben conside-

rare 1'ostinazione dei pretendenti da una banda e dall'altra la gelosia

dell' Europa, ad impedire che certe aquile nere stendano le ali sino

a'Salonicco, e certi orsi bianchi passino senza ritegno le acque del

Danubio, non sembrerebbe alle Potenze che ci fosse pel momento

altra uscita fuori di questa. L' Italia, com'e chiaro, si dichiarerebbe

in prima linea favorevole alia proposta, caldeggiando per la nomina

di Mirco a Governatore macedone, il quale potra col tempo di venire

il vero successore del grande Alessandro; ne si vorra male all'Italia

per quest'appoggio morale ch'essa presterebbe al Montenegro, essen-

dogli unita per vincoli di parentela ;
cosi almeno, non essendole riuscito

di mandarlo Governatore di Greta, avrebbe la giusta soddisfazione
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di vederlo Principe in Macedonia. Ne la Grecia dovrebbe essere scon-

tenta di questa soluzione, perche ritornata la calma, 1'elemento elle-

nico ch'e senza dubbio il piu numeroso, il piii vitale di tutto quel

paese, avra il tempo e 1'agio di spiegarsi maggiormente, di raffor-

zare vie meglio la sua influenza a detrimento dell'elemento bulgaro,

povero e inal visto, e dell'elemento rumeno addirittura flttizio. In tal

modo il signor Teotokis o il suo Governo potrebbe contare anche

questo come un vero trionfo della causa ellenica.

Liberata in tal guisa la Grecia dalle tante noie che le son venute

dal di fuori, la vedremo consacrarsi tutta a rifarsi un poco al di

dentro; cioe ad ordinare piu convenevolmente i suoi pubblici servizii,

a ricostituire il suo esercito, il quale non esiste che di nome, a co-

stituire la sua marina, e a tener pronto un gruzzolo di monete nel

suo tesoro.

Nessuno certamente di quelli che sono un poco addentro nelle

eose del governo sara meravigliato di questa nostra conclusione :

poiche in Atene e gia noto a tutti che si e voluto aver la sem-

plicita di mettere in discussione se convenisse al bene del paese

rendere di ragione pubblica lo slato reale dell'esercito greco o se

non valesse meglio lasciare ignorare la verita. Per grande sven-

tura un falso patriottismo fece prevalere la seconda opinione sin a

pochi anni or sono, e nei giorni fatali deH'ultima guerra noi fummo

sorpresi di sentire declamare in una pubblica piazza un tribune della

plebe il quale eccitava il popolo a vincere le giuste esitazioni del

fu Ministro Teodoro Delijanni dicendo, come sogliono farlo gli uomini

di tal professione, ore rotunda che 1'esercito ellenico era pronto a

sbaragliare qualunque esercito si provasse d' impedire la sua marcia

su Salonicco e che le corazzate greche avrebbero rotto il piu forte

blocco che 1'Europa tentasse di opporle, per atterrare le barriere ed

entrare trionfante pei Dardanelli in Costantinopoli ! Queste rodo-

montate ripetute in ogni citta, in mezzo ad ogni dimostrazione po-

polare, eccitarono gli animi e talmente li inebriarono che da una

estremita all' altra della Grecia si gridava fieramente alia guerra
eon la Turchia

;
si spinse il povero Delijanni ad andare sempre in-

nanzi, finche si fini a tornare indietro con una fuga vertiginosa che

Jascio molte tracce di sangue e molte ferite ancora non rimargi-

nate. Egli e dunque da sperare oggi che una tranquillita relativa

spunta sull'orizzonte, che il paese conosca il vero stato delle cose

perche possa concorrere generosamente a riparare gli errori com-

messi.

2. I lettori della Civilta Cattolica si ricorderanno di aver letto

in una delle mie corrispondenze (Quad. 1335. 3 febr.) la ripresa

degli scavi nella tanto famosa Isola di Delos nell'Arcipelago greco,
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da parte dell'Accademia archeologica francese di Atene, c pero sara

certamente cosa grata per loro il conoscere le interessanti scoperte

di quesli ultimi tempi descrilte dal Direltore della delta Acca-

demia.

Secondo quello che il signer Malleaux scriveva il 14 e il 17 del

passato agosto al signer Duca de Laubat a Parigi, una preziosa

serie di scoperte ha coronato le ricerche intelligent! di quei valenti

studiosi delle antichita greche.

II signer Malleaux nota in primo luogo la scoperta unica nel suo

genere fatta tra i ruderi di quella famosa citta e precisamente nei

dintorni del lago sacro, di sei grandi leoni arcaici in un bel marmo
del paese, che ornavano la piazza. Inoltre nelle viciuanze del teatro

si e potuto mettere fuori delle immense macerie che ingorabrano

quel luogo, delle case molto ben conservate, anzi una di esse porta

una iscrizione cosi netta, che ci da la data precisa del quartiere

dov'essa si trova. E da sperare che il sapiente archeologo fara tra

breve di ragione pubblica questa iscrizione a comune soddisfazione

degli amatori di cose antiche.

Degne d'una particolare attenzione sono le scoperte di molti

gioielli d'oro incontrati qui per la prima volta in mezzo a varii

oggetti artistic! in marmo e in ceramica. Ma la scoperta che certa-

mente esercitera non poco la pazienza degli archeologi di tutti i

paesi e precisamente la Statua della Musa Polimnia, coperta d'un

drappo cosi nuovo e meraviglioso che domandera molto studio per

definirlo. Questa statua serabra qualche cosa di simile e secondo

altri di molto superiore alia statua di Polimnia che si vede e si

ammira nel museo di Berlino, nella quale alcuni scienziati vorreb-

bero vedere la riproduzione della statua fatta gia dal celebre Fili-

scos di Rodi. Ma comunque sia la cosa, egli e certo che questa statua

e d'una grande importanza per la scienza archeologica.

Un'altra scoperta non meno importante e quella d'una stupencla

testa rappresentante Dionisio, la quale fu ritrovata in un tempio
dei tanti che coprivano quell' isola sacra. Dicesi che sia la piii bella

figura che fin ad oggi siasi scoperta negli scavi di Delos in questi

tre lustri di assidue e sapienti ricerche, anzi al parere di molti

intendenti in questa materia, essa e forse la piu bella che oggi

esista in Grecia. Oltre queste scoperte al certo di gran pregio, il

signor Malleaux annunzia la scoperta di una testa di donna d'un

pregio artistico assai raro, e d' un Arpocrate montato sopra anello

che e una meraviglia a vedersi.

Finalmente il dotto archeologo ci fa sapere che le scoperte delle

monete continuano abbondanti come da principio: ultimamente e

stato messo fuori un vero tesoro nascosto sotto la base d'un mo-
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numento : il teSoro era formato di tetradracme, di dracme e di altre

suddivisioni della dracma cosi- ben conservate da poter essere

studiate dagli araatori di numismatica senza grande fatica e lavoro.

Egli e certo che eontinuando appunto di questo passo 1'egregia

Accademia archeologica francese di Atene, avra 1'onore di metier

fuori dei veri tesori di archeologia ed aggiungera un nuovo titolo

di ammirazione e di gratitudine dei cultori di questa scienza, ai

tanti ch'essa ha gia saputo acquistarsi.

Un'altra scoperta di minore importanza senza dubbio delle prece-

denti, ma pure di qualche interesse per gli studiosi e stata fatta

all'estremita del capo Sunio. E noto che i Persiani scesi suite no-

stre rive come nebbie di locuste distruggitrici nel quinto secolo prima
dell'era volgare, seppellivano nelle rovine ammonticchiate sotto i loro

passi quanto di bello trovavano in fatto di monumenti d'arte. Esi-

steva allora in sul quasi altipiano del Capo Sunio un tempio dedi-

cate ad Apollo, che veniva invocato dai naviganti i qnali passa-

vano per quel mare assai pericoloso ; naturalmente i Persiani dopo
di averlo spogliato dell'oro e dell'argento che racchiudeva, ne abbat-

terono le mura, coprendo di macerie tutto quello che non poterono

portar via. Or da queste macerie precisamente sono state cavate

fuori due statue colossali le quali saranno studiate con grande ardore

dai dotti non solamente dal punto di vista dell'arte, ma forse piu

ancora di quello della storia stessa dell'arte.

3. L'otto del passato agosto fu giorno di lutto universale per la

simpatica e religiosa isola di Santorino: essa perdeva il suo zelante

Pastore e il suo amatissimo Padre, che per ben 27 anni 1'avea nu-

trita col cibo soprannaturale della dottrina evangelica, cogli esempii

piu luminosi d'una santa vita, e col pane delle larghe e continue

elemosine, distribuite indistintamente ai latini ed ai greci con vera

effusione di carita cristiana.

Monsignor Antonio Gallimbert era nato in Costantinopoli da una

ricca famiglia francese cola da lungo tempo stabilita e di cui rimase,

giovane ancora, il solo erede. Consacratosi sin dai suoi pifi teneri

anni al servizio dell'altare fu mandato a studiare in Roma nel Col-

legio Urbano della Propaganda, dove si distinse ben presto tra i suoi

condiscepoli collo studio indefesso delle piu rare virtu. Finilo il corso

degli studii ed ordinato sacerdote, ritorno a Costantinopoli, dove il

suo zelo trovo un campo vastissimo per esercitarsi nella coltura delle

anime. Le sue virtu attirarono su di lui gli sguardi di tutti, spe-

cialmente dei suoi superior}, e giovane levita ancora fu creduto degno
che gli si TafBdasse la Cattedrale della quale fu stabilito Parroco. In

questo suo nuovo e delicato ufflcio della cura delle anime egli spiego

tutta la sua atlivita e fece trionfare le caritatevoli Industrie del suo
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zelo pastorale: uon e pero a meravigliare se divenisse in breve tempo

1'oggetto della pubblica stiraa e venerazione, della flducia illiuiitata

e dell'affezioue flliale del suoi parrocchiani, i quali lo trovavano

serapre pronto a soccorrere ai loro bisogai tanto spirituali quanto

corporali. Dopo di avere rialzato il valore morale del suo uffizio,

il buono e zelante pastore consacro le sue ricchezze ad abbellire il

tempio del Signore, ed a promuovere con ogni studio le opere di

carita tra i suoi fedeli. In mezzo a queste sue pastorali occupazioni

venne a trovarlo 1'occhio sovranamente scrutatore ed intelligente del

Sommo Gerarca, dell'immortale Leone XIII, il quale nel maggio
del 1879 lo destinava alia sede vescovile di Santorino. Quanto grande
fu allora la pena risentita da tutti i cattolici di Costantinopoli nel

vedersi privati del loro comun padre, tanto fu grande la gioia di quelli

di Santorino, per aver ottenuto un Pastor e secondo il cuore di Dio.

Tale infatti lo aveva loro annunziato la fama delle sue eminent!

virtu, e con tutta verita si pote scrivere da Gostantinopoli alia Chiesa

di Santorino in questi termini : II Pastore che vi mandiamo e un

santo, perche egli e veramente mansueto ed umile di cuore . E tale

si mostro senza mai smentirsi nella sua lunga carriera vescovile fa-

cendosi tutto a tutti. Egli accoglieva nel paterno suo cuore le affli-

zioni dei suoi figli, e da un punto all'altro dell'Isola, non ci fu mt-

seria che non sollevasse, con un amore uguale, ai bisogni sempre
crescent! del suo amato gregge. Ond'e che la divozione e la ricono-

seenza dei Santorinioti pel loro amatissimo Padre e Pastore fu illi-

mitata, ed essa si mostro in tutto il suo splendore nelle feste solenni

celebrate pel 25 anno della consacrazione episcopate di lui, riportate

in una corrispendenza da Santorino all' Osservatore Romano ed a varii

altri giornali. Sarebbe cosa troppo lunga enumerare tutte le opere

di zelo dal compianto monsignore stabilite, promosse, incoraggiate

con assidue cure e spese considerevoli. Santorino portera per lun-

ghissimi anni stampate le orme della sua carita, della sua generosita

e del suo zelo pastorale. II suo testamento suggellera 1'inesausta

beneflcenza del buon Pastore.

Ma Egli era gia mature per ricevere il premio delle sue virtu.

Sentendo avvicinarsi il termine della sua mortale carriera benedisse

per 1'ultima volta il suo caro ed amato popolo e rendette la sua

bell'anima a Dio, lasciando tutta 1'Isola immersa nel piu cocente

e profondo dolore.

Gli onori resi alia benedetta salma del venerato Vescovo furono

tali, quali erano dovuti alia sua santita. Greci e latini, uniti in un

solo affetto, gli tributarono 1'omaggio delle loro lagrime: I'orazione

funebre recitata dal pio saccrdote R. D. Pietro Serigo tra i singulti

e il pianto di tutto un popolo, fu rultimo saluto che i figli desolati
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riconoscenti davano al loro amatissimo Padre, ii quale dal Cielo

continuera a beneficare colla sua iutercessione presso Dio la sua

cara ed amata Santorino!

II testamento del venerate Pastore venne a confermare tutto 1'ope-

rato da lui durante la sua vita. Infatti dei suoi beni mobili, egli

lascia Dracme 50,000 alia Sede vescovile di Santorino da servire pel

mantenimento dei Vescovi dell'lsola. Dr. 10,000 per le due Comu-

nita dei RR. PP. Domenicani e dei PP. Lazzaristi e per le loro

Suore. Dr. 10,000 da distribuirsi ai cattolici poveri del paese. Dr. 5000

per le due scuole, cioe maschile e femminile. Dr. 25,000 da servire

per dote di 25 donzelle povere.

Oltre di questi lasciti ispirati dalla piii sincera carita ve ne sono

altri non raeno splendidi dettati al piissimo Prelate da un delicato

senso di gratitudine verso coloro che direttamente o indirettamente

acquistarono dei diritti sul suo buon cuore. II primo certamente fra

costoro fu il M. R. signore D. Nicola Delenda Can. della Gattedrale

e cancelliere vescovile, di cui il venerate vescovo pote scrivere la-

sciandogli otto fedi... della Banca nazionale, queste parole: il quale

mi ha sinceramente amato e fedelmente servito. Lascia inoltre una

fede della delta rJanca per ogni Canonico e nella stessa maniera il

buon Pastore si ricordo di tutte le persone addette al suo servizio.

Venendo poi alia parte immobile della sua fortuna il venerato

Benefattore non voile che essa servisse ad altro se non ad accre-

scere il decoro delle Chiese di Santorino e di Costantinopoli. Cosi

le propriela in Santorino sono da lui lasciate al Vescovato di que-

st'Isola coll'obbligo di stabilire dei piccoli legati di messe, per se

e per i suoi parenti, e le case da lui possedute a Pancaldi in Co-

stantinopoli sono lasciate alia Legazione apostolica di quella Citta.

Cosi tanto la vita, quanto la fortuna dello zelante e pio Vescovo

non servirono che a promuovere la gloria di Dio, il decoro della

hiesa e la salute delle anime.

II compianto Prelate avea vagheggiata 1'idea di formarsi un suc-

cessore che rispondesse ai bisogni di quella piccola Diocesi, e lo

a/veva gia indicate promovendo a Parroco della Cattedrale il Revmo

Can. Don Federico Delenda, giovane sacerdote educate al Collegio de

Propaganda Fide. II nuovo Parroco divenne in poco tempo il vero

Padre del popolo facendosi anche egli tutto a tutti
;
la sua giovanile

energia, abbellita da una soda istruzione e guidata in tutto da uno

zelo e da una pieta esemplare lo hanno reso care ad ogni ceto di

persone. La venerazione poi e 1'amore di cui lo circondano gli abi-

tanti dell' Isola, Latini e Greci, si manifesta negl' incessanti e caldi

voti ch'essi alzano al Cielo perche lore conceda di poterlo lunga-

mente conservare come loro Padre e pastore.



LA 8TRENNA PER LE POYERE MONACHE D'lTALIA

Rammentiamo ai benefattori del poveri monasteri d'ltalia il

tenue sussidio che da trent'anni sogliamo inviare a quest! pel

decembre sotto nome di Strenna natalizia. Si tratta di sopra

quattrocento sussidii, i quali percio ognun vede quanto debbano

essere sottili.

Non ci dilungheremo a descrivere i patimenti di tutti i mo-

nasteri che aspettano da noi il piccolo conforto della strenna

natalizia. I nostri lettori li conoscono assai bene per quello che

ne abbiamo esposto molte volte in passato. Ne meno insisteremo

sopra le ragioni che inducono ad usare singolare pieta a queste
sante creature, carissime al Signore; sopra il gran merito che

e il soccorrerle nelle lor pene, equivalent! al martirio; e sopra
il tesoro immense di orazioni, con cui la misericordia fatta ad

esse viene ricambiata, dovendosi ritenere per verissimo il detto

di un'anima sublime, che questa carita, fatta alle martiri oc-

culte dei nostri tempi, Dio ?e la scrive nel piu intimo del suo

cuore.

II nostro venerando collega, P. Raffaele Ballerini, alia cui

iniziativa e amorosa sollecitudine si deve 1'origine, lo sviluppo
e i frutti preziosi di quest'opera, dal suo letto di dolore, dove

lo tiene obbligato il grave peso degli anni e deH'infermita, ond'e

travagliato, rivolge nuovamente a tutti i benefattori e bene-

fattrici delle povere monache i suoi piu vivi ringraziamenti e

insieme una calda preghiera di nuovi sussidii per queste vit-

time innocenti della tristezza dei tempi, augurando a tutti il piu

ampio guiderdone dal Gielo.

AVVERTEINZA.

Per mancanza di spazio rimandiamo al 1 quaderno del

prossimo gennaio la pubblicazione della nona lista delle

offerte per YObolo di S. Pietro. In essa saranno registrate

le offerte che ci sono pervenute durante le ultime tre set-

timane e quelle che ci perverranno sino al giorno 28 del

corrente mese di decembre.
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L ORIGINS DELLE FE8TE NATALIZIE

Le feste natalizie hanno un carattere loro proprio, cosi

soave ed intimo, cosi familiare e domestico, che tutti 1'av-

vertono, anche coloro che non hanno punto fede nel cuore,

Allo stesso modo si avverte il carattere tanto differente

delle feste pasquali, che e tutto gioia dell'animo, tutto sor-

riso. Forse vi ha la sua parte il ridestarsi della natura in

quel tempo primaverile; mentre la stagione piu rigida del-

1'inverno, almeno qui neh" emisfero boreale, aggiunge alle

present! feste maggiore raccoglimento ed intimita piu in-

tensa. Non cosi pero nelle regioni tropicali, nel Brasile

per esempio, dove il Natale cade nel massimo dei fervori

estivi e dove per conseguenza parrebbe stranezza una rap-

presentazione del presepio, quale si usa nei paesi nostri

settentrionali, coi collicelli coperti di Candida neve e coi

ghiacciuoli pendenti dalle sporgenze della capanna di Bet-

lem. E similmente i canti popolari, come per solito sono

i nostri, quando ricordiamo le membra tenerelle del bam-

bino Gesu tremanti dal freddo e bisognose per riscaldarsi

del fiato di due animali, laggiu nell'emisfero australe ecci-

terebbero idee strane, non rispondenti certo nella mente

popolare alia realta, quale essi imaginano, traendola dalle

abitudini dei luoghi loro.

Queste pero sono circostanze puramente esterne ed ac-

cidentali. Possono tuttavia sollevare un problema non privo

d' importanza e non utile a soddisfare una giusta nostra

curiosita. Quando nacque propriamente il Redentore? Nella

rigidezza del nostro inverno che si fa sentire proporziona-

tamente anche nella Palest ina, ovvero nei calori della state,

od anche quando biondeggiano le messi in autunno, o

finalmente in primavera al primo aprirsi delle piante e dei

fiori, nel natale per cosi chiamarlo della natura ?

1906, vol. 4, fasc. 1356. 41 4 dicembre 1906.
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- che ? va sussurrando qualcuno ; non e nato Gesu
nell'inverno e proprio ai 25 decembre, poiche in quel giorno
ne celebriamo la festa ?

Le cose non corrono cosi limpide, come potrebbe forse

parere, e rispetto alia cronologia vi sono difficolta, che

mette conto esaminare. Rispetto alia festa, certo e ch'essa

comincia ad apparire soltanto nel secolo IV, e fin dai primi

decennii qui in Roma, donde poi si sparse a poco a poco
nelle altre Chiese, fino a diventar festa comune ed uni-

versale .

I.

Parra veramente cosa singolare che in quei primi tre

secoli non si pensasse punto a celebrare la venuta al mondo
del divin Redentore, mentre pure egli era il centre d'amore

di quelle generazioni cristiane, studiato, adorato, con ar-

dore si vivo, che toccava la passione, fino a dare genero-

samente il sangue per lui. Delia sua vita si conosceva, si

meditava ogni cosa ; il vangelo correva per le mani di tutti,

si spiegava e si commentava nelle adunanze cristiane ben

piu e meglio che oggi non si faccia. E possibile che non

sorgesse subito in mente di celebrare con una pubblica

solennita il natale di Gesu, mentre fin dai primordii se ne

eelebro la vittoria finale della risurrezione
u
?

1 Non intendo raccogliere e vagliare le minute ricerche degli eruditi

intorno a questo difficile argomento : ne riuscirebbe troppo arida la pre-

*eite esposizione, che per giunta ha un intento suo proprio. Mi basti pog-

giare per le sentenze piu sicure sulla. loro autorita, rimettendomi per piu

ample notizie ai piu recenti lavori in tale materia : KELLNER, Heortologie

(Freiburg, Herder, 1906, 2a ediz.), p. 94 ss. Cito di preferenza quest'edizione

tedesca, perche la corrispondente italiana, curata da A. MERCATI (Roma, Des-

dee, 1906), non ha potuto accogliere tutte le nuove giunte dell'originale.

Q. BARDENHKWER, Maria Verkuttdigung (Freiburg, Herder, 1905), p. 36-47.

L. DUSCHESNE, Origines du culte clir&tien (Paris, Fontemoing, 1902,

3a ediz.), p. 257 ss. A. MEYENBERG, Nomiletische und katechetische Slu-

dtiJen (Luzern, Raber, 1905, 5* edra.), p. 214 ss. G. BOXACCORSI, II X<i-

tale (Roma, Descle r 1908) T p. 39 as.
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Senonche questo ragionamento precede, non dalle idee

proprie dei primi secoli della Chiesa, ma dalle idee nostre

dei tempi piu recenti. E se ci avvezzassimo a giudicare sem-

pre nelle cose di storia, e soprattutto nelle cose di fede e

di culto, col criterio dei tempi in cui avvengono i fatti o

per la prima volta si propongono le dottrine, quante dif-

ficolta sarebbero sciolte issofatto. Gesu ha paragonato il

regno dei cieli alia semente piccolissima, che gittata nella

terra, a poco a poco cresce in pianta, poi in albero robu-

sto e distende i suoi rami largamente cosi, che gli uccelli

dell'aria vi si posano sopra e vi fissano i nidi. Anche il

culto liturgico va giudicato con questo riguardo. II primo
atto liturgico e la commemorazione della passione e morte

di Gesu nel sacrificio eucaristico, che e festa perenne di

ogni momento, di ogni giorno dell'anno, il centre vero del

culto cristiano. La prima festa cristiana e la memoria della

resurrezione nel giorno del Signore, nel dies dominicus, in

opposizione alia festa giudaica del sabato, e ritorna per

conseguenza tutte le domeniche dell'anno, celebrandosene

pero con maggior pompa 1'anniversario che e la festa di

pasqua propriamente detta. Tanta era la sua solennita fin

dai tempi piu antichi, che si sentiva come un bisogno di

prepararvisi con digiuni e vigilie prolungate, terminando

poi in un periodo di allegrezza spirituale e di feria a

festa compiuta. Cos! ebbero origine ed a poco a poco si

andarono determinando fin dal terzo secolo i due tempi
ecclesiastici della quaresima e del ciclo pasquale ;

il primo
chiudevasi con la commemorazione della passione e morte

del Salvatore, che e la nostra settimana santa, il secondo

con la memoria della discesa dello Spirito Santo, che e la

festa di Pentecoste.

II concetto adunque della prima festa cristiana liturgica

e la gloriosa vittoria di Gesu sulla morte. Questo stesso

concetto di vittoria associo a Gesu Gristo la memoria degli

apostoli e degli altri martin, che per lui diedero la vita,

trionfando anch'essi della morte in attestazione della fede



644 L'ORIGINE

predicata o professata. I martiri si stimarono a buon di-

ritto intercessor! potenti presso il divin Redentore in pro
dei fedeli

;
la memoria loro venne registrata nei fasti della

Chiesa e celebrata con particolare commemorazione litur-

gica, specie presso le loro tombe nei giorni anniversarii della

loro vittoria. Gosi sorgono a poco a poco le feste cristiane

e puo bene affermarsi che nei primi tre secoli tutte si ri-

ducono a quest' unico concetto della vittoria sulla morte,

ottenuta da Gesu e dai suoi seguaci piu generosi ; tanto

e vero che le stesse feste liturgiche della Vergine Madre

di Dio non cominciano ad apparire se non riel IV secolo,

e solo verso il 500 sotto Papa Simmaco, con la festa di

S. Silvestro Papa e di S. Martino di Tours, si comincia-

rono ad onorare con festa liturgica i santi non martiri.

Era necessario ricordar queste cose, perche subito si

comprenda, che se i misteri di Nazaret e di Betlem ed i

fatti della vita pubblica di Gesu si rammemoravano di con-

tinuo nelle adunanze liturgiche, specie nelle lezioni ed

omelie sul vangelo, non sorgeva pero e non poteva ancora

sorgere 1'idea, venuta solo piu tardi, di fame oggetto pro-

prio di culto e pero di festa liturgica. Per tal modo non

era e non entrava tra le feste cristiane la nascita di Gesu.

II.

E non e a dire che in quei primi tre secoli non venisse

mai in mente a nessuno di ricercare la cronologia di Gesu.

Gli stessi comment! sul santo vangelo ne offerivano di con-

tinue il destro. Ma in quei computi k
mancava la base certa,

onde le sentenze si perdevano in ipotesi molto varie. Gle-

mehte alessandrino, che fieri nella seconda meta del secolo II

e nei principio del III, da come cosa difficilissima la deter-

minazione di questa data e non senza ironia appunta co-

loro che spingono troppo oltre la loro curiosita e cercano

anche il giorno della nascita, non contenti di saperne 1'anno ,

accennando alia contraddizione in cui si mettevano tra loro,
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poiche alcuni teologi egiziani la fissavano pel 20 maggio,
mentre altri la volevano pel 19 o pel 20 aprile

l
.

Pochi decennii piu tardi, nel 243, uno scrittore fignoto
che piu tardi passo falsamente per S.Cipriano

2
,
scrisse che il

Signore vide la luce del mondo il 28 marzo, e questo per una

ragione al tutto simbolica. In quel giorno, dic'egli, fu create

il sole materiale; era dunque convenientissimo che il vero

sole di giustizia apparisse al mondo nel medesimo giorno
anniversario ! Ma chi ha rivelato a costui che 1' astro

solare fu proprio acceso dal dito di Dio il giorno 28 marzo ?

Per non tediare con lunghe enumerazioni, diro solo che

nel secolo XVIII il gesuita Lupi ebbe la pazienza di racco-

gliere in una dissertazione tutto cio che su questo argo-

mento si trova registrato nell'antichita e venne a questa

singolare conclusione, che non vi ha mese dell'anno, in cui

da qualche scrittore autorevole non sia stata collocata la

nascita del Signore
3

.

Tutto questo dimostra che in quei primi secoli, non solo

non vi aveva tradizione certa intorno la data del Natale,

ma che la Chiesa non ne celebrava punto la festa, altri-

menti, tra tanta diversita di opinioni, se ne sarebbe fatta

questione viva, come avvenne per ben determinare la festa

di pasqua.

Pure s'insiste.

- Gom'e possibile che gli Evangelisti, e particolarmente

S. Luca, il quale con grande amore e pero con circostanze

molto determinate ci narra 1'avvenimento della nascita di

Gesu in Betlem e quelli tanto soavi del precursore e del-

1'annunciazione, non diano qualche appiglio, per lo meno
ad una congettura un po' solida ?

Un appiglio veramente ci sarebbe, ma e accennato in

1 CLEM. ALEX., Strom., 1, 21, 145, 146

2 De Pascha computits. Vedi tra le appendici alle opere di S. Cipriano

(ed HARTEL) p. 267.

3 Cfr. ZACCARIA, Dissertazioni, lettere ed altre operette del p. A. M. LUPI

(Faenza 1785, p. 219 ss.)
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termini tanto generali, che non se ne puo cavare costrutto

alcuno. Ora avvenne, scrive S. Luca parlando della na-

scita di Gesu, che in quei giorni use? un editto da Cesare

Augusto, per fare il censimento di tutto 1'impero. Questo

primo censiraento fu fatto dal preside della Siria Girino. E
andavano tuiti a dare il nome, ognuno alia sua citta. Anche

Giuseppe ando da Nazaret di Galilea alia citt di Betlem

in Giudea, per essere egli del casato e famiglia di David,

a dare il nome insieme con Maria a lui sposata in moglie,

la quale era incinta. E awenne che mentre ivi si trovavano

si compi per lei il tempo del parto ;
e partori il figlio suo

primogenito.

Non rieerco ora in quale anno uscisse quel decreto.

Per 1'intento nostro hasta chiedere in qual mese uscisse

il decreto, quanto tempo utile si concedesse agli abitanti

dell'Impero ed a quelli della Palestina per adempiere 1'ob-

bligo loro, quando si movessero da Nazaret Giuseppe e

Maria. Sono quesiti tutti ai quali non e possibile dare ri-

sposta sicura. Da quel che suol avvenire in simili circo-

stanze e dalla ressa del popolo in Betlem che pel mede-

simo fine giungeva da ogni parte, par bene che il viaggio

della Sacra Famiglia awenisse quando stava per ispirare

il tempo utile del decreto. Si potrebbe supporre che il

miglior tempo per le iscrizioni fosse quello dell' autunno

avanzato o del principio del verno, quando riposte le messi

e cessati i lavori del campo, il popolo minuto era piu li-

bero e poteva muoversi in viaggio. Ma poiche non si cono-

scono i termini del decreto, non si puo conchiuder nulla

di sicuro, neppure da questi leggerissimi appigli.

Piu suggestive sembrano le indicazioni del medesimo

evangelista nel racconto della concezione di Giovanni Bat-

tista. G'era al tempo di Erode, re di Giudea, un sacer-

dote per nome Zaccaria, della classe di Abdia; e sua moglie
delle tiglie di Aronne si chiamava Elisabetta... Or avvenne,

mentre egli faceva il suo turno di officiatura dinanzi a Dio

secondo il rito del sacerdozio, gli tocco in sorte di entrare
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nel santuario del Signore e offrirvi 1'incenso
,
con quel

che segue, dell'apparizione dell'angelo, dell'annunzio di un

figlio e delle altre circostanze, a tutti ben conosciute. Or

siccome I'incarnazione del Signore avvenne nel sesto mese

della gravidanza di Elisabetta, se si potesse sapere con

qualche precisione il giorno o per lo meno il tempo ap-

prossimativo in cui Zaccaria officiava e pero anche presso
a poco il tempo della concezione di Giovanni, sempre con

qualche incertezza riguardo al giorno, ma pure con sicu-

rezza sufficientc riguardo alia stagione ed al mese dell'anno,

si potrebbe dedurre alcuna cosa per la nascita di Gesu.

E veramente si e pensato di trarre ogni miglior partito

da questo racconto evangelico. Per tacere d'altri, si appoggio
su questo computo S. Giovanni Crisostomo quando nel 386

predico la prima volta al popolo di Antiochia sulla festa

del Natale, allora appunto quivi introdotta ad imitazione di

Roma, come accennero piu innanzi. Egli suppose che si trat-

tasse dell'ingresso solenne del sommo sacerdote nell'interno

del tempio durante la festa deiTabernacoli, che aweniva una

sola volta 1'anno, sulla fine di settembre. L'ottobre dunque
sarebbe il primo mese di Elisabetta; verso la fine di marzo

avverrebbe 1'annunciazione ed in decembre la nascita di

Gesu. Ma tutto questo ragionamento si fonda sopra il sup-

posto, che Zaccaria fosse sommo sacerdote, cio che ve-

ramente non era. Era invece sacerdote comune della tribu

di Abdia e per giunta vivente fuori di citta. Fosse pur vero

quel computo, non si applicherebbe al caso nostro.

Altri si studiarono di procedere per altra via.

I sacerdoti d' Israello erano divisi in 24 classi; ognuna
doveva per ordine fare il servizio nel tempio per una set-

timana intera. Zaccaria apparteneva alia classe ottava. Ma

quando aveva questa il suo turno? Evidentemente bisogna

per lo meno partire da un elemento storico certo. Secondo la

tradizione rabbinica, nel momento dell'incendio del tempio
durante la terribile presa di Gerusalemme sotto i Romani

1'anno 70, e precisamente il 9 del mese ebraico detto Ab,
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che cadrebbe tra il nostro luglio ed agosto, faceva il ser-

vizio del tempio la classe di Jojarib che era la prima. Ora,

pochi anni or sono, un erudito tedesco, il Friedlieb *, pre-

supponendo che 1'ordine sia stato sempre esattamente os-

servato senza eccezione alcuna pel corso di piu di 70 anni

e facendo il compute all' indietro, venne a questa conclu-

sione, che l'8
a classe di Abdia aveva il suo turno nella set-

timana tra il 2 ed il 9 ottobre del 748 di Roma. Se la pre-

supposizione regge, il primo mese di Elisabetta comince-

rebbe a computarsi dopo la prima decina di ottobre
;
in

marzo cadrebbe esattamente il suo sesto mese, il mese

dell'anminciazione, ed in decembre il mese della nascita di

Gesu. 11 giorno 25 rimarrebbe tuttavia incerto, ma si sba-

glierebbe di poco assai.

Disgraziatamente manca anche qui ogni solido terreno

alle mosse. In quel periodo di tempo vi furono nella Giudea

ed in Gerusalemme tanti turbamenti politici, che non si

puo davvero accertare, se il servizio del tempio procedesse

sempre con quell'ordine indisturbato che qui si suppone.
E quella notizia, tratta per intero dalle tarde tradizioni

rabbi niche, che la classe di Jojarib facesse il servizio del

tempio al motnento della sua distruzione, non ha riscontro

alcuno e va messa tra le leggende, come sono tante altre

della fonte medesima.

La cronologia dunque ci abbandona del tutto; ma quando

pure ci desse per certa una data, converrebbe ancora ri-

cercare per qual via di mezzo siasi modificato nella Ghiesa

il concetto che avevasi primamente delle feste cristiane e

come dall' idea di celebrare la vittoria del Signore sulla

morte siasi passato a quella di commemorare ogni anno

qualche altro mistero della sua vita. Le idee sono come

le piante. Queste non nascono mature, ma lentamente si

sviluppano dal seme; quelle rampollano 1'una dall'altra a

poco a poco e le nuove si aggiungono o si sovrappon-

1
J. H. FRIEDLIEB, Das Leben Jesu Chrisli des Erlosers (Munster 1887,

p. 312), citato dal BARDENHEWER, p. 38.
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gono alle antiche, senza quasi che niuno si accorga, fino

talvolta a sostituirsi loro, facendole dimenticare interamente

cangiandole in tutt'altro da quel che erano.

III.

Glemente Alessandrino ci da 1'importante notizia, che

1 gnostici seguaci di Basilide, celebravano il 10 ovvero

anche il 6 di gennaio la festa della Manifestazione del Si-

gnore, grecamente la festa dell'Epifania, in memoria del

battesimo di Gesu alle rive del Giordano, quando cioe il

Salvatore fu dal Padre celeste rivelato al mondo con quelle

solenni parole: Questi e il mio diletto ftgliuolo in cui mi
sono compiaciuto. Vi si preparavano con la vigilia dell'in-

tera notte precedente, spesa nelle lezioni e nei canti 4

. Se

poi tal giorno debbasi veramente ritenere come anniversario

del battesimo del Signore, Glemente non dice, restringen-

dosi a riferire le varie date proposte. A noi basta il fatto

che tale festa a poco a poco passo dagli eretici gnostici

alle comunita ortodosse, determinandosi sempre meglio

quanto al giorno, che fu il 6 di gennaio, e quanto all'esten-

sione del suo oggetto, e diffondendosi per modo, che nella

prima meta del secolo IV gia era diffusa in tutto 1'oriente

e nella seconda comincio a passare eziandio in quelle d'occi-

dente.

11 concetto di una manifestazione gloriosa di Gesu era

molto affine a quello della sua resurrezione $ fece subito

presa nelle menti e si trovo degnissimo e naturalissimo il

consecrarvi una festa speciale alia maniera delle altre gia

in uso. Anzi 1'idea venne subito ampliata, aggiungendosi

alia memoria del battesimo, quella di altre simili grandiose

manifestaziori del Signore. S'incontra anzitutto la memoria

dell'apparizione di una stella ad alcuni sapienti dell'oriente

e la loro venuta a Betlem per venerare il neonato Messia.

Concepivasi questo fatto come la solenne chiamata delle

1 CLEM. ALEX. Strom. I, 21 (MIGNE P, G. VIII, 887).
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genti ai piedi del Redentore, e pero ben degno d'essere

commemorate. Ma esso e da se congiunto con un altro fatto

egualmente solenne: 1'annunzio della nascita di Gesu, re-

cato dagli angeli ai pastori nei dintorni di Betlem, perche
corressero a venerare il re d'Israello. E la chiamata celeste

del popolo ebreo alia culla del promesso Redentore. Piu

innanzi, sempre pel medesimo svolgersi di una stessa idea,

si aggiunse alia festa il ricordo della. manifestazione del-

1'Uomo-Dio nel primo miracolo del convertire 1'acqua in

vino nelle nozze di Cana. In fine fu pure rammemorato da

alcuni in quel giorno il miracolo della moltiplicazione dei

pani, quello della risurrezione di Lazzaro ed altri simili

fatti piu memorandi.

L'Epifania dunque e tra le piu antiche solennita litur-

giche della Chiesa, dopo quelle della pasqua e dei martin,

e si ando diffondendo di mano in mano come festa com-

plessiva delle principali manifestazioni gloriose di Gesu

durante la sua vita mortale. Ancor oggi nella stessa Ghiesa

latina conserva questo suo carattere, ricordandosi nella

liturgia di quel giorno la triplice manifestazione di Gesu:

ai Magi d'oriente, alle rive del Giordano ed alle nozze

di Gana. E se ne da solennemente 1'annunzio al primo

aprirsi dell'officiatura con 1'lnno di Sedulio:

Empio Erode, perche temi la venuta del Dio? Non toglie il regno
mortale chi concede il celeste.

Andavano i Magi, seguendo la stelia loro apparsa; al suo lume

cercano il vero lume, e coi loro doni riconoscono il Dio.

Oggi 1'Agnello celeste tocco delle sue carni i gorghi purissimi

del lavacro
;
e tergendo noi, tolse sopra se il peccato che non com-

mise.

Oggi rosseggiano le idrie d'acqua; e 1'onda, costretta a fondere

vino, muta la sua prima natura.

Pero e da notare che in occidente fin da principio ebbe

a preponderare il carattere della venuta dei Magi e questo

si e sempre manifestato di preferenza in tutte le parti della

liturgia e meglio rimase nel concetto popolare; mentre in

oriente prepondero quello della manifestazione di Gesu al
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Giordano, onde venne la consuetudine degli oriental! di

benedire con grandiosa solennita in quel giorno le acque.
Presso loro le altre commemorazioni passarono per secon-

darie e cosi avvenne della manifestazione ai pastori, salvo

in qualche luogo e per ragioni particolari, dove il mistero

di Betlem s'ebbe invece la preferenza, per esempio a Geru-

salemme. Ne abbiamo la splendida testimonianza della pia

Eteria, fin qui'chiamata col nome di Silvia d'Aquitania, la

quale nel 385 vi si trovo in persona e prese parte alia festa.

La notte tra il 5 e il 6 gennaio, le schiere dei fedeli,

condotte dal clero e dai monaci, movevano dalla basilica

della Resurrezione alia chiesa di Betlem e quivi passavano
le cosiddette vigilie, che consistevano in salmeggiamenti e

lezioni intercalate da cantici. Verso 1'aurora i fedeli erano

di nuovo di ritorno in Gerusalemme, e dopo riposato al-

quanto, ricominciavano nella basilica e nella chiesa del

Golgota le solenni funzioni della giornata, continuando

poscia ogni giorno per tutta Fottava, mentre a Betlem per

la medesima ottava ogni notte si ripeteva la medesima

veglia *.

Era consuetudine della Chiesa gerosolimitana di cele-

brare la liturgia sui luoghi stessi dove avvennero i fatti

della vita di Gesu, che di mano in mano si andavano ram-

memorando nelle consuete lezioni dell'anno ecclesiastico.

Le processioni solenni che a tal fine dovevano stabilirsi,

1 La pia pellegrina va tutta estasiata della bellezza e dello spltndido

ornato in che appariva in quella notte sacrosanta la chiesa di Betlem. Non

vedresti altro, ella scrive, se non oro e gemme e pietre preziose. Perocche

se osservi i velarii, sono al tutto trapunti d'oro; se guardi i cortinaggi,

anch'essi sono a rabeschi d'oro. E tutto cio che serve al culto di vasi e

sacri utensili e d'oro massiccio, terapestato di gemme. E chi potrebbe poi

valutare o descrivere 1' immenso numero di ceri, di candelabri, di lucerne

d'ogni fatta? (Peregr. Si.lv. ed. GEIEH, p. 7(5). Questo passo non e il solo

nelld descrizione di Eteria, ed ha riscontri non pochi in tutta 1'antica let-

teratura, della bellszza del tenipio cristiano nelle grandi solennita con velarii

e cortine ricchissime e con innumerevoli ceri e lampade ad olio, misto di

profumi, onde la basilica doveva apparire un incanto di ornato elegante, un

mare di luce ed un olibano di paradise.
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le ceremonie particolari che si andavano introducendo per

richiamare ed esprimere piu efficacemente quei santi ricordi,

le preghiere che si foggiavano per chiedere le grazie pro-

prie del ricorrente mistero, davano ai riti un'impronta

nuova, quasi di feste particolari ed anniversarie del mistero

rammemorato. Gerto e che dal secolo V in poi parecchi

riti gerosolimitani furono imitati dalle varie chiese e die-

dero origine a nuove ceremonie ed a nuove feste liturgiche.

Qui osservo soltanto, che a Gerusalemme, nella seconda

meta del secolo IV, il carattere della festa dell'Epifania

appare modificato interamente, celebrandosi piuttosto il

natale del Salvatore, che non, come altrove, la sua mani-

festazione ai pastori. Anche qui il passaggio dall'un concetto

all'altro era facile assai e suggerito spontaneamente dalle

circostanze del luogo. Ma ne fu conseguenza che la festa

dell' Epifania del 6 gennaio si comincio a considerare come

festa del Natale, anzi come anniversario certo della nascita

di Gesu: tanto e vero che alcuni, partendo poi da questa

data, si fecero a determinare cronologicamente le altre date

da quella dipendenti, dell'annunciazione, della purifica-

zione, della nascita di S. Giovanni Battista. Cost computano
Efrem Siro, Epifanio di Gostanza ed altri antichi scrittori

delle Ghiese occidentali
4

. E gia ai tempi di Eteria si cele-

bravano in Gerusalemme con tali date le corrispondenti

feste liturgiche.

IV.

Ed in vero la singolare importanza, che lungo il se-

colo IV cominciava ad avere in oriente la commemorazione

della nascita di Gesu, fece pensare, se non si dovesse di-

viderla dall' Epifania del 6 gennaio, sia per lasciare a que-

sta tutto intero il suo carattere antichissimo delle
.
rnani-

festazioni di Gesu, sia per consecrare al Natale una festa

propria, come ben meritava.

Pare che fin dal mezzo incirca del secolo IV, e forse

1 Cf. BARDENHEWER, p. 41, not. 2.
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anche prima, tra' Siri cominciasse ad introdursi 1' usanza

di celebrare la festa della teofania con particolare carat-

tere natalizio iJ 25 decembre, all' aprirsi del nuovo anno

ecclesiastico, e che quest'uso passasse pure a Costantino-

poli, a Nicomedia, nella Cappadocia ed altrove ancora 1

; resta

pero il dubbio se qui si tratti di una festa del Natale di-

stinta dall'Epifania, ovvero se per ragioni speciali di luogo

quella dell' Epifania siasi trasportata in tutto od in parte

al 25 decembre. Ad ogni modo sappiamo con certezza da

S. Gregorio Nazanzieno, che il N
T

atale, quale festa pro-

pria, a Gostantinopoli gia celebravasi in quel giorno nel 379.

In Antiochia fu introdotta direttamente alcuni anni piu tardi,

nel 386, come ne attesta S. Giovanni Crisostomo, che appunto
in quel tempo cominciava cola la sua gloriosa missione di

oratore dalla bocca d'oro. Ma per introdurla non tanto si

appoggio sulle consuetudini delle regioni vicine, si bene

sulla tradizione di Roma.

Aveva egli a tal fine per piu anni agitato ;
ma difficolta

di ogni genere s'erano sempre opposte. Gli uni gridavano

alia novita, gli altri ne difendevano la giustezza e la legit-

timita, ne piu ne meno di quel che oggi avvenga; che vi sono

i zelanti della tradizione, che si lascerebbero squartare an-

ziche cangiar nulla delle cose, alle quali hanno accostumata

la vita, mentre e pur sempre da uomo ragionevole 1'acco-

gliere quanto di veramente buono e onesto viene offrendo

di mano in mano il giusto e legittirno sviluppo delle idee

e dei fatti. II Grisostomo stava con quest'ultimi ; paziento,

ma vinse. Quattro giorni prima, annunzio al popolo, che

quell'anno per la prima volta sarebbesi celebrato il Natale

del Redentore il 25 decembre con la solennita delle piu

1 C. ERBES, Das sr/rinche Marlyrologium und tier Weilinachtsfcstkreis

in Zeitschrift f. Kirchengesoli. 1904, XXV, p. 329-379; 1905, XXVI p. 1-58 ;

Nachtrdglichex sum syrischen Marfyrologium : ivi, XXVI, p. 463-464. Vedi

a questo proposito la nota del FUNK in Theoloij. Quartalschrift 1906, p. 158,

il quale rauove alcuni dubbii sulle deduzioni rteU'Erbes rispetto all'antichita

della festa a Costantinopoli.
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grand! feste cristiane. La sua aspettazione non fu delusa.

Quel giorno il tempio di Antiochia era gremito da cima

a fondo ed il giovane oratore, gittando lo sguardo dall'alto

dell'ambone su quel mare di teste, disse parole di calda

eloquenza '.

- Come la tenera pianticella di nobile e vivace natura,

tostoche si metta nel solco cresce a grande altezza e reca

fiori e fruiti, non altrimenti questo giorno, appena fu cono-

sciuto agli occidentali ed a noi portato un dieci anni fa,

crebbe di tratto e reco tale frutto, quale or qui vediamo,

che le transenne nostre rigurgitano e per la moltitudine dei

concorrenti e divenuto angusto il tempio.

E continua poi da pari suo a glorificare e ad illustrare

per ogni modo il grandiose avvenimento, dandone tutto il

credito della primizia a Roma.
-
Quelli che vivono a Roma, dic'egli tra 1'altro, hanno

potuto leggere questa data memoranda negli antichi codici

di storia da loro conservati. E nessuno mi rimproveri che

1'affermo io, che non mai sono stato a Roma. Ascolta; non

avere sfiducia. Perocche noi abbiamo ricevuto la notizia da

quei che abitano quella metropoli, e sappiamo che essi ce-

lebrano la festa in virtu di un'antica loro tradizione ed ora

1'hanno a noi trasmessa.

Non puo sfuggire 1'importanza di queste affermazioni,

che dimostrano 1'autorita di Roma nel dare le sue consue-

tudini alle altre Chiese del mondo. Vediamo dunque di

cogliere in Roma stessa tradizione si bella ed investigarne

1'origine.

Ma di cio nel seguente quaderno.

1 CHRYSOST. Horn. I in nativ. Domini. (MIGNE P. G. X, 351).
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SINO A TOTTO IL PONTIFICATO DI PIO VII

La verita da noi raccolta come ii dire colle mani, e si-

gnificata nell'articolo precedente
i
si e, che la doppia inva-

sione giacobinesca e napoleonica cagiono a Roma, al Papa,

alia Chiesa la rovina piu profonda nel tempo del suo avve-

nimento, e piu fatale nel tempo a venire, che mai sia acca-

duto nelle eta passate da Genserico sino a Filippo il Bello,

ed a Federico Barbarossa. Di una tale rovina s' incontrano

i documenti in quasi si puo dire tutti gli atti pontificii, cbe

videro la luce negli anni prossimi alia doppia restaurazione.

Lo spettacolo delle rovine di ogni maniera accumulate

in Roma e nelle circostanze, che si offrivano allo sguardo
esterrefatto di Pio VII, eletto allora allora nel Conclave di

Venezia nel marzo del 1800, ed indi a pochi mesi restituitosi

in Roma, e oltremmodo spaventevole. Nel celebre Motu-

proprio de' 19 marzo 1801, col quale bandivasi il Nuovo re-

golamento del sistema daziale, cosi esordiva lamentabilmente:

Le notorie vicende de' tempi nei quali viviamo, hanno la-

sciato il pubblico erario vuoto di denaro e privo di forze

e di modi, onde raccoglierne ;
hanno quasi annientato le

stesse arti fondamentali e primitive; disseccate le sorgenti

di prosperita e di ricchezza
;
ed inducendo ristagno nel com-

mercio, ed avvilimento in ogni genere d'industria hanno

sconvolti, danneggiati, e quasi estinti gli utili fondi delle

finanze, senza cui non v'e ne stabilita di governo, ne sicurta

e gloria di principato
2 - II popolo mancante di sus-

sistenza, e costretto a penare giorno e notte affollato alle

porte de' forni, per ottenere a caro prezzo la distribuzione

del pane, scarsezza di quasi tutti i generi, le campagne in-

1 Vedi quaderno 1354 p. 433 sgg.
2 Hullar. Rom. Continuat. Xf, 130.
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colte e sprovvedute di bestiami, 1'erario esaurito, la mole

del pubblico debito da ogni parte e sotto diversi governi

accresciuto .

Pure alia mole di tanti mail il Pontefice Pio VII aveva

veramente arrecato un inizio di rimedio; e dietro la guida

illuminata e fedele del Consalvi, aveva pure iniziato una

riforma, giusta e opportuna per le circostanze del tempo,

colla quale rinnovava la pubblica amministrazione, regolava

1'esercizio delle spese ed entrate della G. A., istituiva un

codice del commercio per tutto lo Stato, riduceva i tribu-

nal! alle norme dell'uniformita giudiziaria, toglieva le pro-

pine e fissava le retribuzioni de' giudici, istituiva la polizia

in tutti i rioni della citta e la regolava maravigliosamente :

sopra tutte le altre cose introduceva nello Stato pontificio

il libero commercio, dando liberta di circolazione in tutto

lo Stato a tutti i generi di commercio, sopprimendo i dazi

di piazza, di mercato, e di transito, conservando il solo dazio

di consumazione nell' interne, e i diritti di regalia nelle do-

gane ai confini.

E gia colla Costituzione Post diuturnas de' 30 otto-

bre 1800 si puo dire che Roma aveva riformato 1'antico

congegno della sua amministrazione, legislazione, giustizia,

commercio, e polizia. Gia il novo impulse dato trasfon-

deva il suo vigore in tutti i rami dell'amministrazione pub-

blica, ed aggiungeva una nova lena ai cittadini; uno spirito

novo si spargeva allora nella nazione, e indirizzava gli

animi ad una nova direzione delle forze nazionali, a cercare

nella coltura della terra, nello sfruttamento delle campa-

gne, e nello spaccio libero, per le vene allargate del com-

mercio, di tutti i generi che sarebbero venuti a poco a poco
a coronare le fatiche e le industrie della popolazione rin-

novellata. Quindi il richiamare che fece il novo governo le

popolazioni alia coltivazione dei campi, e il vigoroso spin-

gerle allo studio e all'amore dell'agricoltura con ogni specie

d' incoraggiamento, e con ogni stimolo di premio e di pena.
1
NICOLAI, Memorie, leggi, III, 183-8i.
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Si puo dire che per i due primi anni del novo pontificate di

Pio VII, le cure principali e la maggior parte degli editti

pubblici pontiticii furono rivolte a quello scopo.

Ma era scritto ne' cieli, che tanto sforzo e tanto desiderio

fossero attraversati quasi nel nascere da quella stessa na-

zione e da quelli stessi uomini, i quali avevano cagionate

le ultime rovine di Roma: infatti dopo la battaglia di Ma-

rengo, le fortune pontificie subirono I'influsso del novo go-

verno francese, da giacobino divenuto imperiale,lacui azione

duro sino alia suprema catastrofe, nella quale fu travolto

1'impero napoleonico, e la gallica egemonia fece naufragio.

Tanto riuscira dimostrato chiaramente, nel dimostrare

che ora faremo quanta e quanto forte sia stata la solleci-

tudine del governo di Pio VII per 1'agricoltura in generale,

ed in special maniera per la conversione dell'agro romano

in campagna coltivata.

Gelebre e il Motuproprio de' 15 settembre 1802, col quale

il P. Pio VII dichiarando, che e Fagro romano, e la parte

incolta e deserta delle circonvicine provincie, non potranno
mai pervenire a quella florida coltivazione che un tempo

vantavano, se... non ritornano ad avere ancli'esse dei colti-

vatori sempre fissi sulla faccia del fondo , rivolgeva al con-

seguimcnto di questo interessante oggetto le sue spe-

cial i cure *.

Ed in prima rammentava le provvidenze gia prese dal

governo a favore deH'agricoltura, ch'egli riconosce come

una delle vene piu feconde di prosperita nazionale, ossia

1'aver tolto i vincoli e le gravezze che ne difficoltavan 1'eser-

cizio, e 1'aver aperto largo sfogo allo smaltimento dei ge-

neri coll'istituzione del libero commercio. Riconosce, che

1'ostacolo grande alia coltivazione dell'agro romano consiste

nel vantaggio privato, che i proprietari ricavano dal lasciare

le terre alia sola produzione delle erbe, i cui pascoli da loro

1 Si trova nel Bullar. roman. Continual., XI, 48-75.

1906, vol. 4, fasc. 1356. 42 4 dicembre 1906.
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affittati fruttano rendita senza spesa. Accenna quindi al ri-

naedio gia in parte applicato a quel male.

Per raffrenare, diceva Pio VII, 1'abuso tanto esteso di lasciare

abbandonato alia naturale produzione dell'erba un quantitative grande
di ottime terre, che potrebbero piu utilmente impiegarsi nel sosten-

tamento degli uomini, Noi credemmo di ricorrere al poderoso mezzo

del premi e delle pene, avendo a tale effetto prescritto col Motu proprio

d4li 9 novembre 1801, che tanto nell'agro romano, quanto ia quelle

altre parti delle circonvicine provincie, dove alligna o dove si rico-

npscera in seguito 1'iticonveniente indicate, tutti li terreni che essendo

suscettibili di coltivazione si lasciassero abbandonati alia naturale

produzione dell'erbe dovessero essere caricati di una sopra tassa di

paoU quattro per rubbio, e che all'opposto quelli, i quali verranno

scminati, non solo debbano andarne esenti, ma che inoltre debbano

eoaseguire una gratificazione di paoU otto a rubbio .

Con tutto eio si accorge il S. Padre di non poter riu-

seire nell'intento, se non si danno alia campagna romana

gli agricoltori che vi si stabiliscano colle famiglie : ma con

che mezzo?

* Abbiamo trovato, che sicuramente si arriverebbe ad ottenere

Vfatento, ove Vimmensa quantita de' latifondi deserti ed incolti, che al

presente si scorge nelle campagne romane, venisse divisa in un ntag-

gjor numero di possessi. E lutigo tempo infatti che generalmente si de-

tlama contro questa troppo grande quantita de' latifondi, e che da tutti

si desidera una maggior divisione nei possessi non solo per questo

oggetto di veder restituite ad una miglior coltura tante belle e feraci

eampagne, ma eziandk. per 1'addolcimento dei prezzi delle derrate, che

prlttcipalmente dipende dalla concorrema e dalla molteplicita dei ven-

ditori .

Quanta sia la gravita di queste parole, uscite dalla penna

e dalla mente dal Pontefice, rappresentante in terra della

giustizia, nessuno e che non vegga. II perche si affretta a

rieonoscere che a cio ottenere si richiederebbe una legge,

e subito soggiunge:
Noi stessi nel riflettere ad un siffatto oggetto, abbiamo

riconosciuto che una legge la quale vi rimediasse diretta-

mente, non che violenta sarebbe ingiustissima, eriuscirebbe ge-

neralmente piu pregiudizievole che la tolleranza- stessa dei

predetti possessi troppo estesi e troppo contratti in poche
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mani . II perche, mediante la disposizione di leggi indi-

rette spera di conseguire lo stesso fine senza violenza e

senza ledere in alcuna piu piccola parte la proprieta . II

quale mezzo consisterebbe nello assoggettare tutti quelli,

che posseggono terreni oltre una data quantita, ad una sta-

bile annua sopra tassa, da cessare unicamente o quando
si suddividessero, o quando si determinassero eglino stessi

a introdurre quella migliore coltura che si cerca ottenere

colla suddivisione, e che necessariamente richiede che li

coltivatori si stabiliscano sulla faccia del fondo .

Insiste quindi nella necessita di stabilire nella campagna
romana quelle colonie agricole, e quella coltura presente, le

quali sono cagione della prosperita delle altre terre, per

esempio delle Marche. Nelle quali si trovano pure proprieta

grandi appartenenti a pochi signori, ma esse offrono

un aspetto totalmente diverse da quello delle campagne

romane, giacche atteso la moltiplicita de' coltivatori, restano

divise fra diverse famiglie coloniche, ciascuna delle quali

si piende cura di coltivare con tutta 1'assiduita la porzione

a lei affidata . E quindi indifferente per se la molteplicita

o il poco numero delle possessioni; quello che e necessario

si e la presenza nel luogo di numerosi coltivatori.

Venendo poscia alia pratica esecuzione delle adottate

misure, giudica opportune di cominciare 1'applicazione della

soprattassa a quei latifondi che sono situati in vieinanza

di luoghi che gia sono messi a coltura
,
e che gia sono

popolati. Stabilendo quivi la loro diraora, e protendendo
1'attivita in una determinata distanza, potranno i novi co-

loni mano mano che colla coltura e colla piantagione di

alberi abbiano reso le nove terre fertili ed abitabili, inol-

trarsi piu innanzi, e cosi a poco a poco riempiere di piante

e di biade e di salubrita la estensione ora desolata dell'agro

romano.

Intanto avverte, che la soprattassa, detta tassa dimiglio-

razione, entrera in vigore al principio dell'anno 1804, lascian-

dosi un tale intervallo di tempo acciocche i proprietari dei
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latifondi dispongano con agio gli attrezzi e le persone

occorrenti per 1'esecuzione del provvedimento pontificio.

D'altra parte si dava alia deputazione annonaria 1'incarico

di cfescrivere con precisione le terre dell'agro romano e delle

altre assegnate, le quali andranno soggette alia tassa; di

procedere, eziandio manu regia, alia riscossione della tassa

dai renitenti alia legge; di attendere alia salubrita della

campagna col dare, per mezzo di scienziati scelti e spediti

sui luoghi, scolo alle acque stagnanti di qualsiasi specie,

la cui evaporazione causa dell' attossicamento dell' aria.

Oltre il premio di paoli cinque per la coltura in generale

di ogni rubbio di terra incolta, si concede di piu per sei

anni il premio di altri sedici paoli per ogni rubbio di quelle

terre, che saranno ridotte all'annuale coltura, e molto piu

se saranno alberate e vignate.

Vengono poi date disposizioni per la erezione delle fu-

ture colonie con case, parroco e chirurgo; per 1'accresci-

mento dei coloni, coll'educare e destinare alia coltura dei

campi quei trovatelli o altri fanciulli derelitti, che si con-

servano ne'vari ricoveri; per la piantagione di alberi, come

olmi, pioppi, quercie, oppi e simili, atti a sostenere le viti :

oltre un paolo di premio per ogni capo d'ulivo che si pianti

in tutto lo Stato, si dara a spese della C. A. un mezzo paolo

per ciascuno di detti alberi, ai quali si accoppiera la vite .

Oltre il risanamento dell'aria, una tale provvidenza produrra
la distruzione dei canneti, tra i quali 1'acqua stagnante e

una causa generatrice di miasmi. Seguono altre clausole,

con 1'ordine, che una copia di questo Motuproprio sia e si

mantenga affissa nelle secreterie di tutte le comunita delle

provincie alle quali e destinata l
.

Indi a due anni con altro Motuproprio de'24 marzo 1804,

insistendo suite norme gia assegnate e sulle ordinate pre-

scrizioni per ottenere, con modi indiretti, la suddivisione

dei latifondi dell'agro romano, Pio VII annullava la cosl

detta legge di retratto, promulgata da Gregorio XIII nella

i Bullar. Rom , XI, 385-406.
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costituzione de' 3 ottobre 1574. Con quella legge, dato il

caso di vendita di alcune terre, il vicino possessore con-

termino aveva la prelazione o la preferenza nel comprarle:

per la quale disposizione, osservava Pio Vll, si correva pe-
ricolo che I'intendimento del Pontefice per lo spartimento
dei latifondi fosse frustrate, ed in vece di essere suddivisi

venissero accresciuti. Rinnova intanto tutte le ordinazioni

del precedente Motuproprio, raccomandandone 1'applica-

zione, la quale doveva entrare in esercizio appunto in que-
st'anno 1804. E soggiunge: Non saremo certamente per

permettere, che anche di detta nostra legge abbia ad acca-

dere cio che e successo di tanti altri provvidi stabiliraenti,

li quali non per altra cagione non hanno corrisposto alia

loro espettazione, se non perche se n' e in progresso di

tempo trascurata la esenzione e 1'osservanza l
.

La lotta dei Pontefici per il bonificamento della cam-

pagna romana, risale assai piu alto che il secolo decimo-

nono, come quella che gia dal Pontefice Sisto IV fu menata

contro i possessori de' latifondi con modi molto piu radi-

cali che non fossero gli usati dal mite Pio VII. Lamen-

tando Sisto IV la scarsezza delle raccolte, onde da piu anni

erano afflitte le popolazioni, messosi a studiarne la causa,

la ravviso principalmente nella negletta coltivazione dei

campi per opera neghittosa e per 1'avarizia dei signori delle

terre, i quali preferivano lasciarle al Jibero pascolo degli

animali, anziche coltivarle a biade a benefizio degli uo-

mini 2
. Laonde mettendo come si dice il dito nella piaga

prese con bolla del 1 marzo 1476 una risoluzione arditis-

sima e salutare. Egli stabiliva ed ordinava, che ind'in-

i Ibidem, XII, 138.

8

(Agrorum) qui, propter aliquam forte maiorem utilitatem inde pro-

venientem eorum dominis, sinuntur inculti, ut sint in pascua animalibus

brutis (potius) quam colantur aut coli sinantur in aliraentura et sustenta-

tionem hominum .
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nanzi in tutto il tempo avvenire sia lecito a tutti e singoli,

che abbiano voglia di coltivare i campi, nel territorio della

nostra Citta, e del Patrimonio del beato Pietro in Toscana,

e nelle province di Campagna e Marittima, di rompere,

arare e coltivare ne' tempi dovuti e soliti la terza parte di

quella tenuta che si saranno scelta..., dopo richiesta, sebbene

non ottenuta, la facolta dai padroni di quella tenuta, sia

che appartengano a monasteri etc., sia che a persone pri-

vate, di qualsiasi stato e condizione . Esigeva pero 1' in-

tervento dei giudici, di due almeno di loro, i quali dal Pon-

tefice venivano eletti e destinati per quella causa, ed ai quali

concedeva i poteri privativi tanto per la scelta dei terreni,

come per la corrisposta da darsi al proprietario per la parte

dei terreni presi a coltivare, e per le altre differenze pos-

sibili a sorgere nell'avvenire J
.

Tutti i biografi e scrittori de re agraria convengono, che

la bolla di Sisto IV sort! 1'effetto desiderate, che 1'agricol-

tura fu rimessa in fiore, e che 1'abbondanza torno a ralle-

grare le popoJazioni. Se non che 1'opera dei Pontefici fu

presto attraversata dallacupidigiacrudele de'signorotti pos-

sessori de' latifondi : i quali postisi d'accordo impedivano il

passaggio dei prodotti per le loro terre, ed obbligavano i

coltivatori loro vassalli p3r la maggior parte a loro vendere

le raccolte, che essi poi rivendevano fissando i prezzi a loro

talento, e con tale monopolio frustrarono 1'intenzione dei

Papi, che era quella di giovare alle popolazioni col buon

mercato delle derrate merce dell'abbondanza.

Quindi i sommi Pontefici Giulio II colla costituzione del

1 marzo 1508, Leone X con varie patenti pontificie, e Gle-

mente VII colla costituzione 20 febbraio 1523 e col Motu-

proprio del 1 marzo dello stesso anno si fecero alia riscossa

ed alia rivendicazione dei diritti del sovrano e dei popoli*

contro le vessazioni dei signorotti padroni di quasi tutto

1'agro romano. Essi riconfermarono tutte le ordinazioni di

Sisto IV, ed agli osteggiatori della coltivazione dei poderi,
1
THEINER, Codex diplomaticus, III, 491,
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del libero passaggio a traverse i lore latifondi delle derrate,

e della libera vendita delle stesse, minacciarono la perdila del

feudo, e 1'ammenda di cinquecento, e di mille ducati d'oro,se

HOD cessavano le angherie. Ed ai coltivatori aggiunsero Fal-

lettativa di un incoraggiamento, che ha molta important
storica e sociale. Fu disposto, che delle derrate ottenute dalla

coltura delle terre da loro scelte, i coltivatori dovessero pa-

gare ai signori la quinta parte, se quelle terre erano situate

a sette miglia lontano da Roma; della nona e decima parte,

se oltre otto miglia da Roma e non vicine al Tevere, o lon-

tane anche dieci miglia, ma situate nella valle del fiume. Per

le tenute situate nel Lazio, e nelle province di Marittima'e

Gampagna, la rispondenza in grano doveva essere la set-

tima parte della raccolta (la quinta davasi ordinariamenle);

e la decima per le tenute distanti da Roma oltre sedlei

miglia, e non situate lungo la valle del Tevere.

Tralascio gli atti degli altri Pontefici, come di Pio V, di

Gregorio XIII, Sisto V, Glemente VIII, Paolo V, co' qualisi

promoveva 1'agricoltura a fine di viemmeglio felicitare i po-

poli
l

. Basti menzionare 1'opera grandiosa del bonificamento

delle paludi Pontine, intrapresa da Leone X, e compita ma-

ravigliosamente dal magnanimo Pio VI.

Ed ora dovrei mostrare come, dopo 1'impegno solennc

di voler osservate le prescrizioni del suo Motuproprio del

1802, Pio VII, veramente ne esigesse 1'esecuzione con quel

vigore che ebbe annunziato. Ahime! Nel decorso dell'anno

1804, nel quale anno le ordinazioni pontificie dovevano

1 Si possono leggere ridotti in compendio, ma con accuratezza storiea,

con speciale competenza e con amore singolare trattati dal ch. CESABE Ds-

CUPIS, nell'opuscolo che ha per titolo: Per gli ^^si civici nell'agro romane

e nella provincia di Roma, Contribute storico, pubblicato gia nella Itivisfa

interna^ionale di scieme sociali e disci/dine ausiliarie (Roma, 1906) di

pp. 30 in 8. II NICOLAI nell'op. cit. Memorie, leggi... svolge 1'argomenta

con tutta larghezza storica e con corredo di ragguagli e di dati tecnici

(III, 63 segg.),
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essere applicate, le gare sorte tra il Primo Console e la

Russia per 1'estradizione dell'emigrato Vernegues, le lunghe
trattative per 1'incoronazione e poi il viaggio a Parigi, assor-

birono tutta 1'attenzione del Papa. Nel seguente anno 1805

Pimperatore Napoleone comincio 1'invasione degli Stati pon-

tificii, che prosegui negli anni seguenti, consumandola col

barbaro delitto della scalata del Quirinale e di quanto segui
sino all'anno della caduta napoleonica.

Abbiamo gia detto e dimostrato insieme, che il governo

napoleonico in Roma non apporto vantaggio alia finanza,

perche anzi ne cagiono la rovina; non al commercio, per

cagione del superbo ma dannosissimo blocco continentale;

non alia prosperita. dei cittadini, i quali furono oppressi

dalle imposte, dannati in parte alia perdita degl'impieghi,

all'esilio o alia morte, taglieggiati dalle perquisizioni delle

sostanze e degli animali, e depauperati nella stessa vita

dalla leva militare: basti il sapere, che nello spazio di tre-

dici anni vale a dire dal 1800 al 1813 la popolazione di

Roma pati la diminuzione di 35122 abitanti !

l Sotto un go-

verno cosiffatto, di pastorizia e di agricoltura non era il

caso di parlare se non per burla.

Ritornata Roma al suo legittimo sovrano, e restaurate

le varie parti deU'amministrazione e della giustizia, fu ri-

volta novamente la sollecitudine del governo pontificio al-

1'incremento dell'agricoltura, e allo studio dei mezzi acconci

alia riduzione a coltura dell'agro romano. Intorno alia qual

cosa per sapere quali consigli fossero tenuti, quali disegni

studiati e discussi da uomini di prima competenza, non

potrei far cosa migliore che dare il sunto di alcune con-

sultazioni tenute a quello scopo: le quali per la serieta dei

consiglieri e per la novita dei consigli faranno stupire,

quando si sappia che sino dal 1817 il governo pontificio

aveva ideato gia la formazione di una scuola agraria, la cui

trovata fu nell'anno di grazia 1904 strombazzata ai quattro

1 Nell'anno 1800 la popolazione in Roma era di 153004; nel 1806 discen-

deva a 136356, e nel 1813 a 117882.
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venti dagli araldi della terza Italia impiantata in Roma,
siccorae una invenzione novissimamente uscita dal cervello

di Giove!

Nel luglio del 1817 fu presentato alia Congregazione eco-

nomica un Metodo di scuola agraria, ossia dei mezzi per
restituire la coltura nelle carnpagne romane . L'autore, che

celava il suo nome, si proponeva per iscopo, che il popolo

romano, tralasciando la soverchia predilezione per le arti

meccaniche e sellularie, per gl'irapieghi cortegiani e forensi,

per qualche ambiziosa e poco profonda letteratura, e pel

lusso e per 1'ozio, ritorni un giorno ad essere un popolo

agricolo e virtuoso, quale fu gia al tempo de' nostri glo-

riosi maggiori: a questo sublime oggetto e destinato il me-

todo di educazione e d'istruzione .

Stabilisce quindi e dimostra 1) Non essere fondato il

pregiudizio della non coltivabilita della campagna romana.
- 2) Vorrebbe che lo Stato indirizzasse all'agricoltura tutta

la gioventu degli orfanelli, che si educano a letterati o a

meccanici o ad artisti cantanti ne' vari ospizi di Roma. -

3) Propone quindi uno stabilimento della scuola agraria

pratica ,
e descrive alia ragguagliata 1'occorrente per la

scelta dei maestri, la destinazione dei locali, il sistema di

educazione.

Tratteggiando in particolare il modo pratico della vita

degli scolari agronomi, cosi osserva intorno al loro vestia-

rio: La piantagione delli lini e delle canape, che formera

parte dell'istruzione, potra somministrare gli elementi...; ed

un gregge, che sara d'altronde utilissimo per 1'istruzione

sull' ingrasso delle terre, e per il sano cibo de' lattacinj,

somministrera le lane per il vestiario d'inverno. Pochi te-

lari potrebbero negl' intervalli di ozio somministrare utile

ed economica materia di esercizio alle braccia inoperose,

e cosi gli allievi potrebbero da se fabbricare le tele ed i

panni per i loro vestiarj.

... L'istruzione religiosa deve considerarsi per il pri-

mario oggetto. Senza I'educazione religiosa, si spererebbe in-

vano di formare degli allievi di retta ed illibata coscienza .
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"

Per i\ miglioramento della campagna romana, consi-

dera ed espone tre mezzi : I' aumento dell' industria agra-

ria, la migliorazione dell'aria, I'accrescimento della popola-

zione. Per 1'aria: S'incominci gradatamente da quelle te-

nute, che sono piu. prossime ad altre terre coltivate, ed

alle strade consolari piu frequentate. Si provvedino i nuovi

coloni di semplici ed economici casolari a piccole distanze

fra loro, e situati per quanto e possibile sulle linee delle

strade principali. Si piantino immediatamente a competenti

distanze nei contorni delle rurali abitazioni una quantita

di alberi fruttiferi, ed adattati alia natura del suolo: Gelsi

sulla linea di confine assegnati a ciascuna porzione di ter-

reni, dal che ne verra il doppio utile, e di evitare le que-

stioni di usurpazioni fra coloni contermini, e di riattivare

ed incoraggiare Fillanguidita industria delle seterie
,
ecce-

tera, eccetera.

In una solenne seduta della Congregazione economica,

che si tenne nel seguente anno 1818, Monsignor Nicolai

segretario intratteneva 1'udienza sul tema dei luoghi abi-

tati nelle campagne romane, e dei mezzi per restituirle alia

piu proficua cultura
;
rifacendosi sul disegno della scuola

agraria del culto scrittore sopra riferito, per incarico

avutone dalla congregazione.

Rammentando la cose scritte dagli altri e da se intorno

alia campagna romana, accenna i tempi da lui abbracciati

nel suo lavoro, che vanno da Sisto IV a Pio VII. Egli

ne diede alia luce tre tomi nel 1803, e colle ulteriori noti-

zie posteriormente rinvenute ha fornito un quarto volume

da pubblicarsi quanto prima, ove aggiungera molti monu-

menti ancora inediti, che egli ha tratto non senza fatica <e

dispendio da tutti gli archivi di Roma *.

1 II manoseritto di questo quarto volume, e stato ritrovato dal chiaro

e solerte cultore di questi studii, dal sopra lodato Cesare Deeupis, che lo

dara alia luce.
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Egli svolgeva intanto i punti seguenti :

1) Prove e documenti de' luoghi abitatl nell' agro ro-

mano nei secoli di mezzo. -- Dimostra come le grandi tenute

cominciarono non prima del sec. XIV, e ne ricava le prove

dagli archivi degli ordini monastic!, delle chiese, delle case

magnatizie, dando saggio di una immensa erudizione.

2) DeUo stato disabitato ed incolto, in cui trovasi I'agro

romano. - - Dice le tenute essere 363, contenenti 111.106

rubbia di terreno, di cui 69.109 appartengono a partico-

lari, 41.906 a luoghi pii. Ora (ann. 1818) sono locate a 140

agricoltori, mercanti di campagna; questi lasciano crescere

le erbe nell'inverno per pascolo, nell'estate per fieno.

3) Esame dei diversi progetti di coltivare I'agro ro-

mano, tentati sinora inutilmente. 11 primo consisteva nel-

1'abilitare i coltivatori a lavorare i terreni lasciati incolti

da'possessori, tanto concedendosi alia pubblica utilita dalle

leggi romane (De omni agro deserto, Lib. XI) ;
e fu ordi-

nato da Sisto IV, Giulio II, Glemente VII, Pio VI, Pio VII.

L'altro riguardava la libera estrazione dei grani, concessa

a' coltivatori ed a' propnetari. che fu concessa da Glemen-

te VII, Clemente VIII, Paolo V, Alessandro VII, Inno-

cenzo XIII, Pio VII: i quali mezzi fallirono per 1'opposi-

zione non potuta superare de' potenti padroni dei lati-

fondi. Fu abbracciato un terzo disegno, di mettere cioe

a coltura i luoghi vicini di Roma, e si stabilirono le fasce

intorno a Roma, laddove terminano i terreni vignati ; ma
fu trovato di tanto difficile esecuzione, che i proprietari

preferirono pagare la multa, anziche cedere i loro terreni.

La grand' opera di Pio VI, coronata coll' ottenuto pro-

sciugamento delle paludi Pontine, come la rovina della

grandiosa impresa per la prima invasione delle orde gia-

cobine, sono cose conosciute.

Da Pio VII, continua il Nicolai, si ordino un novo si-

stema con due Motupropri e con altre ordinazioni. II detto

1 Vedi piu addietro a p. 657 segg.
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Pontefice libero i possessor! delle campagne da que' vincoli,

ai quali dianzi erano soggetti sotto 1'amministrazione dell'an-

nona. Ordino una soprattassa, come multa a chi non ese-

guisse la semente a norma del catasto del suo predecessore

Pio VI, ed un premio a chi 1'adempisse: multe e premj, che

furono poco dopo anche raddoppiati. Aggiunse una tassa

di migliorazione, affinche si cominciasse tanto a coltivare

con piantagioni, o per colonie, o per enfiteusi di tratto in

tratto 1'agro romano, incominciando dalli terreni vignati

in la, con la delineazione della fascia migliara, all'oggetto

che questa tassa fosse di pena ai contumaci possessori, e

gratificazione ed aiuto ai diligenti coltivatcri. Ebbe special-

mente lo scopo della divisione delle grandi possessioni ;
e

percio derogo alle leggi del ius congruo, che tendevano ad

impedirle ; derogo con alcune riserve ai vincoli de' fidecom-

messi, ed agli ostacoli che potevano opporsi nella divisione

o alien azione de' fondi ecclesiastici, ove erano destinati a

tale migliorazione ; derogo, ove occorreva, agli abusi o co-

stumi dei pascoli ;
ordino privilegi ai coloni, che si fissas-

sero nell'agro romano, perche fossero preferiti nel prendere

gli alunni degli orfanotrofi, e le loro figlie fossero prefe-

rite nelle pie dotazioni
;
commise alia deputazione anno-

naria di provvedere ai mezzi opportuni per la loro sussi-

stenza, indennita, e salubrita dell' aria. Ma tutto questo

poco giovo : la sopraggiunta nuova invasione finl di disto-

gliere e frastornare queste sovrane provvidenze .

4) Mezzi proposti dal segretario della congregazione

economica. - -

Investigando le cause di tanto abbandono

della campagna romana, egli le ravvisa nelle seguenti cause :

1) Nell'enorme estensione delle tenute; 2) Un'altra causa

(bisogna pur confessarlo) e il genio ozioso degli abitanti

di questa citta
; 3) Un' altra causa ha molto contri-

buito all'abbandonamento dell'agricoltura. Questa fu la

comodita del rinvestimento del denaro senza fatica, e

rischio delle stagioni, nella rendita quantunque limitata

de' LL. de' MM., vacabili, crediti fruttiferi... .
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5) Rimedio. - - II principale e il meglio indicate, egli

lo scorge nella spartizione delle tenute
; rimedio gia appli-

cato dall'agrimensore Ricci, e la cosa aveva invogliato seria-

mente vari agricoltori..., ma le vicende pubbliche soprav-

venute sconcertarono questo vantaggio dell'agricoltura .
-

Insiste su cio, dettando i modi, ed applicandoli ai latifondi

dei signori. Aggiunge : Altra condizione sarebbe, che ai

lacci ed imbarazzi de' fidecommissi, e primogenitura, fonti

perpetue di liti, non fossero soggette le tenute dell' agro
romano .

Venendo quindi al disegno di una scuola agraria, il Ni-

colai esigerebbe piu abbondanza di mezzi pratici, che ne

rendano sicura la istituzione. Esponendo poi il proprio

pensiero, che era dell'uomo forse allora piu sperimentato e

competente che si trovasse in Italia, soggiunge:

Invece delle scuole..., amerebbe Nicolai (cio che pure

espose fra i suoi desiderj), che si erigessero le accademie

agronome, come si trovano lodevolmente stabilite presso le

piu colte nazioni, e cio non solo in Roma, ma ancora nelle

provincie, e che queste fossero composte, oltre le persone

perite di campagna, anc'he di fisici, idrostaci, botanici, e di

altri professori di scienze, onde potessero farsi speculazioni

per promuovere o migliorare la coltivazione, ed i prodotti

dei rispettivi territorii, avendo il primo luogo in queste ac-

cademie que' padri di famiglia possessori attenti alia coltura

de' loro poderi, e alia coltivazione in grande delle tenute

per sementi, massarizie, procoj di vacche, e razze diverse

d'animali : de' quali bravi uomini di cognizioni e talento non

si manca in Roma .

Prosegue nell'assegnamento de' rimedii, trai quali anno-

vera 1'alberazione sulle spiagge con pini ed altre piante di

alto fusto. Assegna poi in modo speciale il promovere la

pesca, e quindi popolare le riviere, concedendone ai pe-

scatori le terre con piccola risposta; offrendo loro dimora in

S. Felice, in Astura, Porto d'Anzo, Fiumicino; aiutandoli e

fornendoli degli strumenti e delle barche da far costruire a
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spese dello Stato nell'arsenale di Civitavecchia, oggi disat-

tivo. Egli vede in cio grandi vantaggi, accrescimento di po-

polazione ora tutta forestiera e transitoria, provvista del

pesce, risparmio grande pel fisco, il quale ora fa venire dal-

1'estero il pesce salato, tanto usato dal popolo etc.

Per ultimo espone in altrettanti articoli un disegno di

legge, nel quale incarna le idee sopra sviluppate : il cui

perno fe la creazione di scuole ed accademie agrarie *.

*
* *

Gome si puo scorgere dagli atti citati, la sollecitudine

pontiricia per la promozione dell'agricoltura in genere, e per

la serieta dei mezzi studiati in particolare a fine di condurre

a termine la popolazione dell'agro romano e la sua colti-

vazione progressiva, fu continua, fu grande, fu efficace. Ora,

pensera ogni lettore che ci abbia seguito nel presente studio,

come mai Pio VII non mise poi ad esecuzione il disegno
tanto preparato e discusso della scuola agraria o dell'acca-

demia scientifica, per ottenere Feffetto della bonificazione

almeno della campagna romana?

La risposta e facile tanto, quanto e storica. Grande parte

dei mezzi finanziari onde poteva disporre 1'erario pontificio

ne' due primi anni della restaurazione, fu adoperata a ri-

sarcire i danni d'ogni genere cagionati dall'ultima domina-

zione napoleonica: il trasporto di tutti gli archivi, di tutta

la biblioteca 2

,
di tutti i musei di scultura e pittura, e il

1 Atti stampati, inediti, che si conservano nell'Archiv. Vatic, del Buon

governo.
2 Non si creda per avventura, che tutto il corredo degli archivii e della

libreria del Vaticano tornasse in Roma nel 1815. Molte posisioni, molti pro-

cessi, molte altre carte interessanti erano gia state trafugate prima, e si tro-

varono poi in mano di particolari ;
dei quali alcuni restituirono si bene il

raal tolto, ma mediante pagamento: e la S. Sede si vide costretta di redi-

mere il suo a prezzo di danaro. Cosi accadde delle carte del cardinal Ca-

prara, di molti altri documenti, della stessa biblioteca di Pio VI, e di quasi

tutti gli atti diplomatic! della S Sede negli anni 1803-1809, i quali

ora figurano nella Collezione dell'Archivio Vaticano Francia e Italia. Ap-

pendice epoca napoleonica. Questi furono trafugati dal capitano, poi gene-
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loro novo collocamento costo al governo ingenti somme;
1'accollarsi poi il debito consolidate degli Stati pontificii,

impiantato in Milan o sotto il nome di Monte napoleone, ne

sfrutto altra buona parte
l

;
ed inoltre col mantenimento e

colla prosecuzione dei lavori reputati utili, gia cominciati

sotto il reggimento imperiale, come I'abbellimento e gli scavi

e il novo catasto, il pubblico tesoro era si puo dire esaurito.

Eppure nell'anno 1818 il governo oculatissimo e forte

del Gonsalvi stava realmente per metter mano all'esecu-

zione del tanto coltivato disegno intorno la colonizzazione

dell'agro romano, quando le reliquie napoleoniche o meglio

giacobinesche cbe sopravivevano alia caduta del grande,

celando sotto le grottesche infinte del carbonarismo i divi-

samenti di cospiratori felloni allo Stato ed alia pubblica

tranquillita, macchinarono con una sollevazione settaria lo

spodestamento del Papa e 1'erezione di un novo governo:

fu la prima congiura detta di Macerata, scoperta e sventata

subito negli anni 1817-1818. Allora le forze vive dello Stato

cominciarono un esercizio ben doloroso: invece di spen-

ders! all'erezione di case coloniche ed alia rottura delle

prime terre incolte dell'agro romano, furono consacrate alia

creazione di fortezze e di carceri per imprigionare e man-

tenere i novelli Catilina, nemici giurati del governo papale,

dell'ordine pubblico, della prosperita nazionale. E cosi fii-

rono vedute vere legioni di congiuratori trascinati, rinchiusi,

e mantenuti nelle carceri o nelle fortezze di Roma, di S. Leo,

di Givitacastellana.

Alia congiura di Macerata segm la rivoluzione del 1820

e del 1821, la quale sparse i suoi fuochi fatui da Torino a

rale, Giuseppe Pietro Bellaire aiutante del generale Miollis, e facente fun-

zione da capo dello stato maggiore . Egli avevasposato una certa Carolina

Camelate di Ancona, e a' 2 novembre 1814 avvisava Mgr Gandolfi, Delegate

apostolico di Pesaro, che aveva in sua possessione tutti que' document! :

erano 12 poaizioni, 350 docitmenli; furono comprati col prezzo di 1200 scudi!

e nel 1817 tornarono da Ancona a Roma.
1 Vedi RINIERI, Corrispondenza inedlta dei cardinali Consalvi e Pacca,

p. XII-XV, 391.
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Milano, a Napoli, a Benevento. Intanto il carbonarismo, com-

presso esternamente dalla mano vigorosa del Consalvi, si

sparse serpeggiando a guisa di lue con tale v.istita di secre-

tamente propagata infezione, che quasi tutte le citta delle Ro-

magne e delle Marche ne rimasero appestate. Allora le forze

del governo, le finanze, ramministrazione, la giustizia fu-

rono rivolte ad accrescere i mezzi di difesa contro il nemico

interne, che andava divorando gli uomini e le istituzioni

come una vera cancrena, la quale coll'essere tagliata si mol-

tiplica, e non lascia piu il campo nel quale e penetrata, se non

dopo averlo totalmente disfatto. Allora lo slancio verso la

prosperita commerciale ed agricola si senti come tarpate le

ali, il progresso ad un perfezionamento civile nell'ordine

sociale fu arrestato, il governo senti paralizzate le sue forze.

Ed un tale stato violento di cose, un tanto sciupio o

annullamento di energie nazionali, duro per tutto lo spazio

di un mezzo secolo sino alia eta fatidica dell'introduzione

in Roma delta felicita novella per la breccia di porta Pia *.

1 Non entra nel programme di questo nostro lavoro 1'occuparci di quanto
ha falto la nova Italia per il boniflcamento della campagna romana: questa

cffettivamente rimane nello stato, in cui si trovava trentasei anni fa, anzi

un secolo priraa. Nelraese teste passato di luglio 1906 (nel quale scrivevamo)
fu tenuto ne' primi giorni un congresso, a cui presiedeva un ministro ed assi-

stevano piu di venti fra senator!, deputati, e primari professori di varie

scienze convenuti da varie universita del regno, a fine di studiare il grande

problema. Che cosa si decise? Di studiare, di studiare ancoral

Delle grandi opere ad uso Sisto V, Leone X, Pio VI, la nova Italia non

eonosce la consecrazione all'utile del popolo: quindi e, che appunto in que-

st'anno il popolo ha emigrate lontano della patria nel numero enorme di

sette cento inila abitanti robusti 1 Ha pensatu si di sanare le persone con

metodo profilattico, invece di sanare le campagne come fecero gli Etruschi e

come fecero i Papi. Ha quindi, nel biennio 1902-1904, ammannito alle popola-

zioni della malaria forti dose di chinino nel peso di 20000 kilogrammi ; e la sta-

tistica ci annunziava una diminuzione si veramente di mortalita per la malaria

di 47 casi per un milione di abitanti: cosa meschina. Se non che la stessa

statistica ne ammaestra, che ne' tre anni 1887-1889 ne' quali la malaria non

era stata combattuta col solfato di chinino, la diminuzione de' casi di morte

era stata di 171 per un milione di abitanti (Gazsetta Ufflciale, 1905, n. 251):

il chinino ha dunque fallito le speranze, e la malaria continua le sue prove!
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1. II Sancta Sanctorum nel primo media evo.

Pochi anzi pochissimi del lettori, che ci hanno seguito con

tanto interesse nella descrizione storica del tesoro papale conte-

nuto nel Sancta Sanctorum , avranno avuta la sorte di ve-

dere, tanto meno di esaminare il contenente, cioe la bellissima

cappella onorata di questo nome solenne. Custodita e chiusaagli

sguardi dei profani quasi con altret.tanta gelosia che il tesoro

stesso, si puo ben dire ch'essa sia un oggetto presso che inedito,

del quale percio in sulla fine deve tornare tanto piu gradita

un' illustrazione storica e una succinta descrizione.

Chi dalla basilica di s. Croce in Gerusalemme movendo al

Laterano attraverso la grande piazza circondata dalle mura Au-

reliane, gitta uno sguavdo alia parte posteriore di quel gruppo

Fig. 1. (A sinisira in alto) 1'oratorio del Sancta Sanctorum

visto dal giardino dei Passionisti if'ot. dir ing. G. Astorri).

1906, vol. 4. fasc. 135(1. 43 < diccmbre 1906.
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d'edifizi che si riuniscono intorno alia Scala santa, scorge di

mezzo a tutti elevarsi un grazioso oratorio quadrato con finestre

archiacute (fig. 1), il quale nella sua bella muratura rustica di

mattoni e nella sua antica cornice fa un certo contrasto colle

fabbriche moderne che lo attorniano.

In questo punto, dove sorge la cappella fin da remotissima

eta, terminava gia l'immensa fabbrica del palazzo papale del

Laterano (patriarchium Lateranense), nel quale per oltre un mil-

lennio risiedette il supremo governo della Chiesa. Esso si sten-

deva dalla basilica del Salvatore innalzata da Gostantino, e dalla

fronte meridionale dell'odierno palazzo di Sisto V, verso oriente

fino all'angolo dove stava il Sancta Sanctorum > ed oggi e si-

gnificato dal nome popolarissimo di Scala santa (fig. 2, n. 1). Quivi

la famosa cappella stava come una vedetta a difesa del luogo
santo e di tutti gli edifizi, onde il sacro palazzo si componeva.
Essa era considerata come appartenente al palatium exterius, il

quale arrivava fino all'oratorio di s. Silvestro e quivi si conti-

nuava col palatium interius. Una lunga galleria coperta condu-

ceva al Sancta Sanctorum, senza scendere scale '.

Nel luogo, dove fu eretta la cappella, stava una volta 1'ar-

chivio e la biblioteca dei papi (scrinium Lateranense), come solo

da poco tempo e stato dimostrato. Le diligenze di uno studioso

francese, il sig. Filippo Lauer, che fece eseguire degli scavi sotto

1'odierno Sancta Sanctorum, hanno rimesso in luce un monumento

dipinto dell'antico scrinium, cioe un affresco del VI secolo, rappre-

sentante il dottore della Chiesa S. Agostino -. Questa fabbrica

sotterranea e uno dei pochi avanzi notevoli della magnificenza
del Laterano antichissimo, ed e da sperare che gli scavi vengano

proseguiti con maggiore ampiezza che finora non fu fatto.

Come il papa Sisto V fece demolire 1'antica residenza papale

al Laterano, per buona ventura fu risparmiata almeno la vene-

randa cappella privata dei papi, cioe il Sancta Sanctorum, in-

1 Si veda per la storia e la ricosiruzione dell'antico palazzo Latera-

nense G. ROHAULT DE FLEURY, Le Lcttran an moyen age (1877), con atlante;

e sulle indicazioni contenute nella prima parte del Liber pontiflcalis le mie

note nella Civiltd Gattol. 1901, vol. IV, p. 474 ss. Ivi sono nominate le

antiche piante che ci-sono rimaste e che formano la base per la topografla

da noi seguita.
2 PH. LAUER, in Melanges d'archeologie et d'lristoire 1900, p. 251 ss.
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sieme colle stanze sottoposte. E fu allora che venne collocata

al posto presente la scala di marmo bianco denominata gia fin

dal medio evo Scala santa, la quale prinia stava piu verso occi-

dente, sulla facciata, .a servigio del palazzo. II triclinium poi
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di Leone III stava nella parte settentrionale del palazzo, dietro

la predetta cappella. Di questo pure scampo un esiguo resto con

una bella decorazione musiva, e sotto Benedetto XIV, tra le co-

struzioni condotte intorno alia cappella Sancta Sanctorum, in

una nuova abside che riguarda a mezzogiorno fu trasportato e

rifatto il detto mosaico, che si vede tuttora dominare dall'alto

la piazza.

Del rimanente i primordii del nostro oratorio, come la sua

primiera esatta estensione, non ci sono conosciuti.

Sino dal principio esso fu dedicate al santo diacono e mar-

tire Lorenzo, il quale dopo i santi apostoli Pietro e Paolo go-

deva ab antico nella citta di Roma il culto della massima vene-

razione. Ed e probabile che questo titolo fosse connesso coll'im-

mediata vicinanza della biblioteca e dell'archivio, giacche e noto

per altri esempi, che il santo arcidiacono amministratore dei

beni pontificii era riguardato come patrono dei libri e dell'altre

cose preziose diligentemente custodite i
. A Raveruaa nel mau-

soleo di Galla Placidia e un'antichissimo mosaico con la figura

di s. Lorenzo, che sta pieno di vita dinanzi allo scrigno dei

libri aperto. Anche la primitiva cappella di s. Lorenzo al Late-

rano poteva percio formare un annesso dello scrigno papale (e

del vestiario"?), come 1'oratorio di s. Silvestro, nel palazzo che

ricorre di frequente nelle fonti, puo ritenersi come un annesso

della sala detta basilica lulia, e 1'oratorio di s. Sebastiano il

somigliante per la basilica di Teodoro.

La prima menzione dell'oratorio di s. Lorenzo s'incontra

nel Liber pontifical is sotto Stefano III, dove si narra come

(nell'anno 767) un cotal Costantino. fratello di Toto duca* di

Nepi, cere di occupare a forza la seclia apostolica in luogo di

Stefano III nell'oecasione dell'elezione del medesimo, e com'egli

s'impossesso colla violenza di quella parte del palazzo del La-

terano, dove sorgeva queH'oratorio, e in esso santuario si fece

ordinare subdiacono e diacono per mano di Giorgio vescovo di

Preneste (in oratorio s. Laurentii intra patriarchium Latera-

nense -). Ora egli e noto che le ordina/ioni di regola si tene-

vano nella basilica di s. Pietro. Quindi se Gostantino nelF im-

1 GRISAR, Zuin dltesten Kultus des Era-Martyrers Latirentiits, in Zeit-

schn'ft ffir hath. TJieologie 27 (1903) p. 133 ss.

* Liber pont. ed. DUCHESNE 1, p. 469.
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possibilita di farsi quivi consecrare, prescelse ad altri luoghi

la cappella di s. Lorenzo, questo potrebh'essere un indizio della

venerazione in cui essa godeva fin da quel tempo. Ed e proba-
bile che la cappella avesse raggiunta tale importanza appunto
sotto il terzo predecessore di Stefano, cioe sotto papa Zaccaria

(741-752), essendoche questo papa tra le svariate sue costru-

zioni molto fece per quella parte orientate del palazzo. Egli

aveva p. e. eretto dinanzi allo scrinrnm (archivio) quel portico

d'entrata, dove soleva dare mangiare a' poverelli, e attiguo al

medesimo innalzata una torre *.

Altre fabbriche in quel pun to vengono rammentnte per conto

di Gregorio IV (827-844), facendosi di nuovo nel Liber ponti-

ficalis aperta menzione della cappella, cioe che egli presso

1'oratorio di s. Lorenzo costrui una conioda abitazione, perche

quello era luogo molto tranquillo, ed egli non aveva bisogno
di allontanarsi quando voleva insieme co' suoi chierici celebrare

le lodi di Dio, cioe dire le ore canoniche 2
. Dal ehe ricaviamo

che la cappella serviva al papa e alia sua corle intima per la

comune ufficiatura. Ne dobbiamo dubitare che ivi stesso, cir-

condato dalla sua assistenza celebrasse il santo sacrificio della

messa, qualora non fosse richiamato altrove daU'esigenza del-

1'anno liturgico. Lontano dallo strepito degli affari, anche dal

movimento dell'altre parti del palazzo, quel santo luogo offriva

nella sua quiete una stanza piacevole al ritico e alia preghiera.

Esso divenne, e forse era gia anchc avanti a Gregorio IV, 1'ora-

torio proprio della residenza pontificia, il precursore della cap-

pella Sistina.

E per questo motivo certamente quivi fu custodita la piu

venerata immagine del Salvatore che i papi pos edessero, F icone

acheropita del Salvatore, come gia nel secolo ottavo era deno-

minata. Fin dall'ottavo secolo infatti il Liber pontificalis racconta

come stando Roma oppressa da Aistolfo re dei Longobardi sotto

Stefano 11 (752-757), una cosidetta immagine di Cristo ache-

1 CivilM Cattol. 1. c.

Liber pout. 2 p. 81, Grer/or. IV, n. 475: Fecit et in patriarchio

Lateranensi pro utilitate sive usu pontillcis, prope oratorium sancti Christi

martyris Laurentii habitaculum satis idoneura, ubi et quies est optima et

cum clericis suis pontifex inde egrediens omnipotent! Domino debitas potest

laudes persolvere .
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ropita, che non pud essere altra dalla nostra, fu dal papa por-

t it prosessionalmente a s. Maria Maggiore
l

. Nel secolo nono

poi si trova gia stabilita come consuetudine un'altra proces-

sio.ie con 1' immagine acheropita, quella divenuta poi famosa

nella stoiia del culto in Roma, cioe la processione dell'Assun-

zione di Maria SS. 2
. Intorno a quest' immagine germogliarono

e crebbero delle pie curiose legge'ide. Un autore del secolo XII

p. e., il quale descrive la basilica Lateranense, asserisce con

ogni risolutezza che Fevangelista S. Luca non fece che dise-

gnare F immagine, ma essa fu poi terminata per mano angelica
3

.

Al tempo di Leone III, 1'amico di Carlomagno, (795-816)

nella cappella erano custodite le piu insigni reliquie della citta

di Roma. Tuttavia e certo che anche prima di lui era intro-

dotto 1'uso di conservarvi le piu preziose. Non altrove dovevano

stare quegli oggetti sacri diversa sacra mysteria ,
che Ste-

fano II (752-757) estrae dal loro ripostiglio e porta in proces-

sione per la citta insieme coll'acheropita e colla reliquia della

santa Croce
4

. Ultimamente quando fu riaperto il tesoro vi si

ritrovarono, adoprate a involgere reliquie, delle strisce di per-

gamena, sciitte in caratteri del secolo ottavo, e ritagliate da un

manoscritto di Livio del V secolo 5
. Gia dal tempo di Sergio 1

(687-701) sembra che fosse trasportata da s. Pietro nel tesoro

la preziosa croce smaltata, di cui abbiamo altrove lungamente
discorso. E senza dubbio anche altri oggetti dovettero passare

in questa cappella del Laterano da s. Pietro, santuario ricchis-

simo di doni. II Laterano infatti era povero a quel tempo. Nel-

1'anno 640, sotto Severino papa, il suo tesoro era stato preda

d'un terribile saccheggio, allorquando 1'esarca Isacio dimoro nel

patriarchio sette giorni, per asportare sistematicamente tutti gli

oggetti preziosi, che gia il suo cartulario Maurizio nel prendere

possesso del palazzo aveva sequestrati sotto sigillo . Altre

1 Liber pont. 1, p. 443, Steplianus II, n. 232.

Ibid. 2, p. 110, Leo IV, (847-855), n. 503.

3 JOHANNES DIACONUS, Liber de ecclesia Lateranensi, MIGNE, P. L. 78.

,p. 1390.

4 V. vol.. 2, p. 533.

5 Mons. Vattasso, scriltore della Biblioteca Vaticana, ne dara la descri-

zione in un proprio studio.

6 Liber pont., Severimis, dove si dice di quei che erano penetrati nel
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reliquie poi poterono a poco a poco venire da altre chiese di

Roma nella santa cappella: come i capi di S. Prassede e di

S. Barbara, conservati piti tardi nel Sancta Sanctorum, erano

stati da Leone IV in poi nella chiesa dei santi Quattro Goro-

nati 4
.

Leone III poi provvide alia maggior sicurezza delle reliquie

facendo quello stipo di cipresso sotto 1'altare maggiore dell'ora -

torio. di cui gia abbiamo parlato altrove 2
. In esso conserve, -

vansi nel secolo XII oltre la croce smaltata sopraddetta anche

1'altra croce d'oro gemmata col cosidetto ombilico o caro cir-

cumcisionis D. N. J. C. , e una scatola d'argento coi sandal i

del Signore
3

. Leone III depose quivi per certo molte reliquie

genuine, di quelle che piu tardi vi erano custodite, ricavate

massimamente dalle catacombe, giacche in quel tempo per 1'ap-

punto erano venute in voga le traslazioni dei corpi de' martiri

dalle loro tombe fuori della citta nelle chiese di Roma, e 1'uso

di prestare ai loro capi un culto di speciale venerazione.

II nome del grande ponteflce Innocenzo III e collegato al

Sancta Sanctorum per due opere fin qui conservate. Per lo stipo

dell'altare, in cui si custodivano i capi dei santi apostoli Pietro

e Paolo, egli fece gittare in bronzo due imposte con le effigie

delle due teste, e la sua iscrizione suH'imposta di sinistra. Ol-

traccio egli fece ricoprire per riparo 1' irnmagine acheropita d'una

preziosa rivestitura d'argento fregiata di molte figure.

Similmente s'ha notizia di molti restauri fatti dal stio suc-

cessore Onorio III nella cappella papale. II De Rossi inchina a

palazzo col cartulario Mauricio: sigillaverunt omnem vestiarium eeclesiae

seu cymilia episcopii, quas diversi christianissimi imperatores seu patricii

et consules pro redemptione aniraarum suarum beato Petro apostolo dere-

linquerunt (ciod in sussidio deipovcri e del prigionieri) . Dell'esarca Isacio

poi si legge : ingressus est in episcopio Lateranense et fuit ibi per dies

VIII usque dum omnem substantiam illam depraedaret. Eodem tempore di-

rexit exinde parte ex ipsa substantia in civitate regia ad Heraclium impe-

ratorem.

V Liber pont. 2, p. 116. Leo IV n. 517 con la nota del DUCHESNE re-

lativamente all'oratorium praedictae sanctae Barbarae. Per la conservazione

nel Sancta Sanctorum v. i cataloghi p. e. di Leone X presso PANVINIO, De

VII ecclesiis p. 195, e RASPONI, De basil. Lateran. p. 371.

2 Vedi vol. 2, p. 515 fig. 1.

3 JOH. DIAC. 1. c. p. 1389 s.
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credere che a lui sia dovuta la inimagine di Cristo nel mezzo

del mosaico che riveste la volta sopra 1'odierno altare l
. Certo

e frattanto che papa Onorio accrebbe il tesoro de' preziosi reli-

quiarii conservati sotto Faltare : ne fa fede la sua iscrizione no-

vellamente scoperta. Per la testa di S. Agnese fece egli lavorare

appositameute un cofanelto di argento
2

. Non molto tempo pero

dopo il suo pontificate dovette aver luogo un -riordinamento delle

reliquie : infatti a niolte reliquie s' accompagnano dei titoli di

pergamena, la cui scrittura fa argomentare incirca il mezzo del

secolo XI 11, come quella di S. Agnese
3

.

Per altro un complete rinnovainento clella cappella s'era reso

necessario; quest' impresa tocco a Nicolo III, non ostante la

brevita del suo pontificate.

2. L'oclienw oratorio eretto da Nicolo III (1277-1280).

La piu minuta notizia che abbiamo della costruzione novella

intrapresa dall'operoso papa Orsini, e quella scritta da Tolomeo

di Lucca verso la fine del secolo XIII. Egli dice come essendo

la basilica ad Sancta Sanctorum a tempo di papa Niccole

evidentius ruinosa percio il papa dovette rifabbricaiia dalle

fondamenta. a solo terrae
;
che egli la dispose sopra piu salda

base, 1'arricchi di niarmi piu largamente, massime nel rivesti-

mento delle pareti interne; c che nelle parti superior! delle me-

desime la fece adornare di pregevoli pitture. Al principio dei

lavori le reliquie furono trasportate e messe sotto speciale cu-

stodia (nel palazzo Laterano) e a cose compiute novamente ri-

portate dal papa in persona all'altare della cappella con grande

accompagnamento di prelati, di popolo, di uomini e di donne.

L'altare fu consecrate da Nicolo a di 4 giugno (di quale anno

non e detto)
4

.

La cappella o basilica, come a quel tempo piu spesso che

per 1' innanzi solevasi dire a titolo d'onore semplicemente, rimase

1 Musciici deUc chiese ill lioma, alia tav. 21, 1.

2 V. vol. 3, p. 168 s. Fig. 21 e 22.

3 Ibid. p. 170, fig. 23.

4 Hist. eccl. lib. 23 c. 30, MURATORI SS. rer. ital. 11 p. 1181: a solo

terrae opere perpetuo intus ipsam (basilicam) per latera vestita marmore. ac

in superiori parte testudinis picturis pulcherrimis ornata, fundari jussit etc.
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d'allora in poi quasi iutatta e rimane tuttora monumento raro

dell'arte medievale in quella Roma, che per opera del Rinasci-

mento fu cotanto alterata.

In essa troviamo delle memorie immediate della costruzione

novella di papa Nicolo. Anzitutto 1'iscrizione dell' architetto,

maestro Cosmato, posta proprio in sull'entrata. Indi 1' iscrizione

di Nicolo stesso sopra una dell' imposte di bronzo, sotto 1'altare,

la quale dice come egli questa basilica rinnovo dalle fondamenta,

eresse 1'altare e consecro la basilica. L' imposta di bronzo sulla

quale e scolpita 1'iscnzione, e una di quelle fatta da Innocenzo III,

il quale aveva scritta la sua sullo sportello di sinistra, mentre

Nicolo s'attenne alia destra. Egli conserve inoltre lo scrigno di

Leone III adattando 1'altare alle misure di quello. In cambio di

tre altari pero non ne innalzo che uno solo, non essendo nel

nuovo oratorio, alquanto piu piccolo dell'antico, spazio suffi-

ciente per tre. E da altro canto non sembra che negli antichi

altari le reliquie fossero riguardate abbastanza da deterioranienti

e dall'umidita, della quale alcuni degli oggetti oggi scoperti

mostrano die avessero patito in quei tempi precedenti. Siccome

poi un altare unico non era capace di tutte le reliquie, quindi

e che alcune dovettero es'sere attaccate alle pareti o riposte

nelle canierucce superiori, per altro non abbastanza sicuramente

rinchiuse.

L'esecuzione delle pitture, come solto vedremo, pare sia stata

affidata dal papa alia giovanile alacrita degli scolari di Cimabue,

se non allo stesso maestro. A Nicolo e dovuto del pari il mo-

saico sopra 1'altare. eccettuata forse la figura di Cristo, che

sembra piu antica
;
a lui pure il bel pavimento armonicamente

composto a colori, vantato dal Platina a onore di lui ', come a

onore suo e de' suoi artisti ridonda tutto il lavoro.

Rimettendo per ora la descrizione dell' interne della cappella

e del suo altare, aggiungiamo intanto alcune altre notizie intorno

alia storia della sua costruzione.

II maestro Cosmato, che nella sua modesta iscrizioae si di-

chiara autore di questa cappella: f MAGISTER . COSMATUS . FECIT .

HOC . OPUS . (fig. 3) fu tra i piu famosi nella famiglia detta dei Gos-

* Vite
fie'. Pontefici, Nicolo III: lo adorno opere vermiculato, ut

adhuc cernitur et crusta marmorea.
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mati, scuola di marmorarii romani. Com'e noto i cosiddetti Co-

smati non erano semplici intagliatori di pietra, ma insieme scul-

tori, architetti ed anche mosaicisti. Ora sotto i nomi equiva-
lent! di Cosma o Cosmato,
che di frequente s'incon-

trano nell' iscrizioni, ab-

biamo buona ragione di

vedere designate due per-

sone distinte, padre e fi-

glio
l

;
men tre altri ten-

gono che sia stato un solo

Cosma o Cosmato, figlio

di lacopo e padre di Luca,

lacopo, Adeodato e Gio-
Fig. 3. Jscri/ione in marmo all'entrata del) 'oratorio. .on i >vanm *. Secondo noi il

Cosmato, architetto della cappella del Sancta Sanctorum, deve

essere figlio del predetto Cosma e fratello di Luca, di lacopo e

di un Adeodato. Al padre Cosma invece appartengono p. e. i

lavori di Anagni (1224 e dopo il 1231), di cui parlano cola

1' iscrizioni sotto il suo nome ; e similmente i lavori di Subiaco

eseguitl con Faiuto di tre de' suoi figli
3

. II Cosmato figlio in-

vece deve principalmente al nostro oratorio la sua celebrita, e

fu padre a sua volta di altri eccellenti artisti.

La nostra figura 4 mostra il lato meridionale esterno del-

1'edifizio di Cosmato, quel tanto almeno che ancora emerge tra

le costruzioni addossategli dappoi
4

. Questo lato e il settentrio-

nale corrispondente sono ravvivati da una serie di tre arcature

di scarico leggermente rientranti, di cui la mediana e sovrap*

posta ad una finestra ogivale formata di conci massicci di marmo.

A livello dell' impostatura degli archi ricorre una cornice o

1 STEVENSON ENR. nella raccolta Mostra di Eoma a Torino 1884, p. 180,

* VENTURI Sloria deU'arle italiana, vol. 3, Arte romanica (1904) p. 790 ss.

3 Cosma con i tre figli e nominato cosi nell' iscrizione metrica del

chiostro di s. Scolastica a Subiaco

Cosmas et fllii, Lucas, lacobus, Adeodatus (?),

Romani cives in marmoris arte periti

Hoc opus explerunt abbatis tempore Landi

L'abbate Lando governo 1'abbazia di Subiaco fin verso il 1260.

4 Debbo queste belle fotografie dell'esterno alia gentilezza del giovane

ing. G. Astorri di Roma.
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meglio un grosso cordone di marmo; e sopra di questo, tra arco

ed arco, quattro tondi parimente di marmo e profondamente in-

cavati, ornato caratteristico di quell'eta. La fronte orientale e

piu semplice, senza arcature ne cordone, anzi di muro andante,

con la sola finestra archiacuta e un semplice arco di scarico.

Fig. 4. Lato meridionale esterno del Sancta Sanctorum (fot. dell'ing. G. Astorri).

Le finestre laterali sono oggi otturate per rneta a livello d'una

terrazza, applicata dai due lati contro la cappella, forse al tempo

di Sisto V. Per coronamento di tutto il grazioso edifizio, maestro

Cosmato aveva posto un tetto di piombo di poca pendenza, con

una ricca e simpatica cornice. Poi fu aggiunto un rialzo con
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un nuovo tetto di tegole ordinarie; restando pero sempre la

cornice antica a suo posto, e assai ben conservata. Essa si com-

pone di una serie di 36 mensole di inarmo lavorate a hella

posta, semplici, grosse 6 cm. oltre le due sporgenti agli angoli ;

sopra e sotto le mensole sono due corsi di lunghi mattoni piatti,

e da capo, sopra e sotto di questi, due file di dentelli formati

m

Fig. 5. Finestra del lalo meridionale (fot. dell'mg. G. Astorri).

di mattoni aguzzati, e disposti in modo che quelli della fila

superiore voltano la punta verso la sinistra, cioe verso la fac-

ciata delFedifizio, quelli della fila di sotto guardano verso destra,

cioe alia parete posteriore. Tutta la muratura consta di mattoni

nuovi, non raccolti da altre fabbriche disfatte, i quali misurano

in media 4 cm. di grossezza, 22 di lunghezza: gli strati di

calce interposti hanno 2 cm. o 2 */2 di grossezza.
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Queste minute osservazioni non sono superflue, giacche ser-

vono generalraente a fissare 1'eta e 1'origine di altri monumenti

somiglianti non datati. Al medesimo fine aggiungo qui i segni

scolpiti da Cosmato nelle pietre delle ilnestre, quali potei osser-

vare dappresso dalle terrazze e dal ballatoio che girano attorno.

Nel chiostro di s. Scolastica a Subiaco, opera similmente del

Cosmati. si veggono intagli del medesimo tare. Essi servivano

di riscontri alle pietre che dovevano combaciare (fig. 6).

A
rh

Fig. 6. Segni lapidarii di maestro Cosmato.

Prima esigenza nell'architettura del nuovo santuario, affidato

al maestro Cosmato, era un piu solido fondamento alia fabbrica.

I lavori eseguiti a quel tempo a tale effetto si possono vedere

tuttora nei sotterranei del Sancta Sanctorum. Essi furono stu-

diati con grande diligenza dal sig. Lauer, il quale nel 1899

pubblico pure una pianta dei tre spazi sottoposti al nostro ora-

torio, ove si veggono ancora i piloni provenienti dall'antico pa-

triarchio, ornati di pitture mezzo sATanite del secolo XI '. I detti

piloni facevano paiie d'un portico e reggevano, come gia sup-

pose il Marangoni, 1'antico Sancta Sanctorum; indi vennero

adoperati al medesimo eff'etto nella nuova t"abl)rica, con questa

differenza pero, che la cappella venne appoggiata sopra una base

poderosa consistente in parte di muraglie di m. 13 x 10. In

questo rettangolo di muraglia il Lauer ritrovo delle costruzioni

del tempo dei Cosmati, simili a quelle che s'incontrano per es.

in s. Saba. Ivi ancora vennero alia luce degli ossami, che il

Lauer inchina a riguardare come reliquie; nel qua! caso avreb-

1 Les fouilles du Sancta Sanctorum au Latran, in Melanges d'arcln'ol.

et d'histoirc 20 (1900) p. 251 sgg. La pianta p. 253.
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besi cola sotto il Sancta Sanctorum uno del cosi detti pozzi di

reliquie. Ora in questo quadrilatero di muratura trovasi incor-

porate quel tratto di muraglia ove e dipinta a fresco quella

flgura di S. Agostino, onde s'argomenta che ivi appunto fosse

la biblioteca del palazzo pontificio.

II sito del primitive oratorio di s. Lorenzo doveva adunque
coincidere presso a poco coll'odierno, salvoche si doveva sten-

dere piu a luiigo nello spazio
-

rispondente ai sotterranei che

sorreggono 1'altare, nella direzione da nord a sud. In questi pro-

lungamenti verso nord e verso sud credo dovessero sorgere

il secondo ed il terzo altare. II quadrate interiore dell'oratorio

eretto da Cosmato misura m. 6,93 per lato; e negli angoli

salgono le leggere colonne che reggono gli arcbi di crociera o

costoloni della volta, e sono alte m. 5,58.

L' ingresso della cappella fu da Cosmato posto ail'angolo

sud-ovest: cioe in corrispondenza della galleria, che a livello

delForatorio conduceva a palazzo, egli apri un stretto corridoio

a volta, che s'incontra appena valicata la soglia alia porta di

bronzo esterna. Ma 1',ingresso primitive doveva stare al lato

occidentale, cioe dirimpetto al presente altare. Nella parete occi-

dentale egli apri tre finestrelle, una piu ampia nel mezzo e due

minori dai lati, dalle quali i visitatori potevano vedere le fun-

zioni entro il santuario, o almeno soddisfare in qualche modo
la loro divozione, quando 1'oratorio, come d'ordinario, era chiuso

dalla pesante porta di bronzo.

Quanto all'iscrizione dell'architrave : NON EST IN TOTO SANCTIOR

ORBE LOCVS, se fosse di Nicolo, cio combinerebbe coll' interesse

da lui dimostrato per questo santuario. Ma non si puo affer-

mare con sicurezza
; perche il Panvinio che scrisse avanti Sisto V,

non fa menzione alcuna di quell' iscrizione, e neppure ne parla

la tavola di Leone X relativa alia cappella e alle sue reliquie,

riportata dal Panvinio. Da altro canto a giudicare dalla bella

forma delle lettere d'oro dipinte che oggi si leggono, esse appar-

terrebbero al lavoro di restauro del tempo di Sisto V.

Per tutto il tempo che i papi seguitarono a soggiornare in

Roma, avanti 1'esilio d'Avignone, essi continuarono a celebrare

in quest'oratorio, ch'era come a dire la loro cappella palatina, i

divini uffizi e la santa messa. La preghiera del ringraziamento

dopo la messa, contenuta nei libri rituali romani, e giunta e
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conservata fino a noi. L'ultima formula ricorre all' intercessione

del beato martire Lorenzo : Da nobis, quaesumus Domine, vitio-

rum nostrorum flammas extinguere, qui beato Laurentio tribuisti

tormentorum suorum incendia superare. E se quest' invocazione

ricorda il santo patrono della cappella papale, Forazione prece-

dente Actiones nostras quaesumus Domine aspirando praeveni
et adiuvando prosequere &c. richiama la preghiera del papa e

de' suoi per iraplorare la divina benedizione negli affari del reg-

gimento della Chiesa.

Se non che venuto 1' infelice periodo avignonese, la venera-

zione e il concetto, in cui poc'anzi sotto Nicolo III era salito il

Sancta Sanctorum, torno a decadere, ne lavori importanti vi si

fecero piu fino ai restauri o trasformazioni esterne di Sisto V,

che fece quivi trasportare la Scala santa.

Onofrio Panvinio nella sua operetta sulle sette chiese prin-

cipali di Roma (1570). stampata dopo la sua morte, ci ba la-

sciata una succinta descrizione dell'oratorio quale egli 1'aveva

veduto avanti i lavori di Sisto V. Egli lo trovo ancora tutto

pieno di pitture ,
con le pareti rivestite di ricche lastre di

marmo; il tetto coperto di piombo, oggi scomparso; rimma-

gine del Salvatore ornata di gemme, d'oro e d'argento, e di

cortine intessute d'oro, ricchi donativi offerti in compenso dei

patiti saccbeggi. Sopra la porta d'ingresso, in cambio dell'iscri-

zione che reca il nome di Sisto V, egli vide ancora uno di quei

cosi graziosi tabernacoli medievali (ciboriolam o tympanum,
come egli lo chiama) con un bel mosaico nel fondo, rappre-

sentante s. Lorenzo 1
.

Per buona fortuna i lavori di quel papa, grande amico di

fabbricare, non recarono all'antica cappella di Nicolo III cosi

profonde alterazioni quali dai restauratori di quel tempo si

potevano teinere, salvo alcuni assai gravi ed arbitrari ritoc-

chi ai venerandi dipinti medievali dell'interno. Quanto all'esterno,

i lati settentrionale, orientale e meridionale restarono liberi, al-

meno nella loro parte superiore, come sopra abbiamo visto ri-

portandone anche alcuni prospetti: al lato occidentale invece fu

addossato il nuovo edifizio della Scala santa, che riesce alle tre

finestre coll' inferriate accessibili ai lecleli.

H. GRISAR S. 1.

1 De sej)t6m ecclesiis (1570) p. 187 sg.
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SCENE DI DOMAINI

XVI.

Mina e contrammina.

Oltre Ja coccarda che portava sempre visibile al petto,

ciascuna socia.de\YAlleanzafemminile avevapure una tessera

personaledi cartoncino ripiegato a libro, in cui dall'una parte

c'era la sua fotografia, dall'altra la data dell'aggregazione

e le condizioni del grado, dell'eta, condizione e abitazione,

col sigillo a secco e colla firma della presidenza. Serviva essa

per legitlimarsi in qualsiasi occorrenza, dimostrando la pro-

pria identita, specialmente in trattare colle altre compagne, e

prevenendo in tal guisa qualunque abbaglio, frode o dif-

fidenza.

Un giorno la nostra telegrafista, venuta a casa dall'ufficio,

prima di mettersi a pranzo colla mamma, apre la borsina,

dove soleva riporre la sua tessera, il libretto di preghiere

in andare a messa, i guanti, la pezzuola ed altre bazzecole

e, con grande meraviglia, si avvede che non vi manca alcuno

degli altri oggelti, ma che la tessera e sparita. Era certissima

di avervela collocata prima di recarsi all'ufficio: certissima

di avervela lasciata dentro durante il lavoro, poiche non

uveva avuto alcuna ragione di estrarnela
;
certissima di essere

ritornata a casa direttamente dall'umcio. senz'aprir mai la

borsina durante il cammino
; dunque, o n'era caduta fuori

in trarne i guanti prima di uscire dalla sala, o alcuno gliela

aveva involata dalla borsina mentre stava al lavoro.

Sebbene le sembrasse inverosimile la prima supposizione,

voile tuttavia accertarsene. Ritornata quella sera all'ufficio,

cerco, frugo, rovisto; domando ai colleghi. agli uscieri, ai
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fattorini; non c'era nulla e nessuno ne sapeva nulla. Dunque

qualcuno aveva aperta la borsina di
vsoppiatto, mentr'ella

era oecupata nel lavoro, e ne aveva trafugata la tessera.

Chi ? Non un ladro volgare, perch e vi aveva lasciati gli altri

oggetti e, se pure quest! erano di poco valore, la tessera

non ne aveva proprio nessuno. D'altronde nella sala non

c'erano stati quella mattina che i suoi quattro colleghi te-

legrafisti.

Un grave sospetto le si affaccio alia mente. Da qualche

tempo la Ida si era accorta che uno di essi, il piu giovane,

aveva cambiato maniera e, per quanto cercasse di mostrarsi

disinvolto come prima, in trattare con lei appariva un po' le-

gato e abbassava gli occhi o arrossiva o si rannuvolava

improvvisamente, tosto ricomponendosi per nascondere il

suo turbamento. Tali alterazioni istantanee non erano sfug-

gite all'occhio vigile dell' Ida, la quale piu volte se n'era

chiesto il perche, tuttavia senza curarsi di trovar la risposta,

come di cosa che non le doveva importare. Ora invece la

risposta veniva ad imporlesi quale unica spiegazione di uu

fatto misterioso che la riguardava direttamente e, quan-

tunque ella cercasse di distoglierne il pensiero per non ac-

consentire a un giudizio forse temerario, la sua mente cor-

reva spontaneamente a indagare il motivo del fatto, cioe

1'uso che si sarebbe fatto della tessera cosi stranamente

scomparsa.
Passarono cosi dieci giorni, in cui la Ida non ebbe al-

cuna occasione particolare di abboccarsi da sola a sola con

la contessa Aurelia, ne si senti il coraggio di procurarsene

1'opportunita per rivelarle 1'accaduto, sebbene la sua mente

fosse continuamente tormentata dal bisogno di trovare una

spiegazione di quello strano sparimento della tessera e il

suo cuore agitato da un amaro presentimento di qualche
brutto tiro dei suoi nemici.

Un giorno, finito il suo turno, in uscire dall'ufficio, si

sente dire dall'usciere che il signer direttore la aspettava
nel suo gabinetto. Senza volerlo e senza saperne il perche,

1906, vol. 4, fasc. 1356. 44 6 dicembre 1906.
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fu presa subito da una stretta al cuore; ma si vinse, sali

prontamente al secondo piano, picchio all'uscio e, avutane

risposta di entrare, fu dinanzi al suo superiore e disse:

Ai suoi ordini, signer direttore.

Questi la squadro con una occhiata scrutatrice e severa;

poi trasse da un cassettino della sua scrivania una foto-

grafiain formato da gabinetto e gliela mise dinanzi dicendo:

- Ecco.

La Ida vi getto un'occhiata, avvainpo di rossore in volto,

mando un gemito di angoscia come se il cuore le fosse stato

trafitto e cadde seduta sopra una poltroncina che stava dac-

canto alia scrivania, curvandosi fin quasi alle ginocchia.e

nascondendo il volto tra le mani.

Quella fotografia rappresentava lei stessa, ma in quale

arnese e in quale atteggiamento ! Per tutto Toro del mondo

e quand'anche ne fosse andata la vita, non avrebbe mai

permesso di essere ritratta in quel modo. Ora aveva capito

tutto in un baleno. La tessera le era stata involata per man-

dato della comare, la quale della fotografia si era servita

per fame trasportare da un abile artista la testa ingrandita

sopra un altro corpo in atto osceno : e cio per vendicarsi,

come le aveva giurato, della preda rapita.

II rossore, Faccasciamento, lo spasimo e soprattutto il

silenzio della Ida in vedere quel ritratto, furono dal diret-

tore interpretate come implicita confessione del fallo. Fat-

tosi pertanto piii severe, soggiunse freddamente:
- La persona, da cui ebbi questo s.uo documento d'in-

famia, e pronta ad offrire altre prove palpabili del turpe

affare. Veniamo dunque alle corte. Le do tre giorni di

tempo, in cui, s'ella non riesce a scolparsi e provarsi del

tutto innocente, io dovro promuovere la sua espulsione dal

servizio dello Stato.

Ijalda tremava e batteva i denti come se avesse la febbre,

stringendo convulsivamente i pugni, con certi _guizzi epa-

smodici alle spalle, per lo sforzo di soffocare i singhiozzi

che le serravan la gola. Angoscia e vergogna, sdegno ed
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orrore, avvilimento, disperazione e furore le tempestavano
il cuore, come se le volesse scoppiare o le venisse schian-

tato dal petto. Riusci finalmente a vincersi, per la lunga
abitudine del dominio che fin da bambina aveva preso ad

esercitare sopra se stessa; sorse in piedi e alzando fiera-

mente il capo, a ciglio asciutto e con una occhiata in cui

sfolgoro tutto il candore e 1' innocenza dell'anima sua, disse :

- Perdoni, signor direttore, ma, nello stato in cui mi

trovo, alia orrenda calunnia e alia trama infernale da lei

teste rivelatami non sono in grado di rispondere con quella

calma e riflessione, ch'esigono il mio decoro e il rispetto

dovuto a vossignoria. La ringrazio dei tre giorni che mi ha

dato per provvedere alia mia difesa. Intanto, per ora mi

permetta di ritirarmi.

Ad un segno di assenso del direttore, Ida rispose con

un inchino e se n'ando. Giunta in istrada, sail nella prima
vettura che incontro e si fece portare dalla contessa. A lei

narro ogni cosa e nel cuore materno di quella magnanima
donna attinse imova forza per non soccombere all'angoscia

e alia disperazione.

Finiti gli sfoghi della Ida e i conforti della contessa,

questa, cedendo finalmente, per consolarla, alia preghiera

ripetutamente rivoltale di darle del tu, le disse: -- Vedrai,

figlia mia, che prima di sera, avremo ritrovato il capo di

questa turpe matassa. Vero e che il diavolo e sottile e fila

grosso, ma non tanto che talvolta non perda il bandolo o

non gli si spezzi tra le mani il filato.

Diede quindi ordine che si attaccassero subito i cavalli,

prese seco un esemplare di tessera deWAlleanza femmiriile,

vi adatto un'altra fotografia, che la Ida recava sempre ad-

dosso dopo perduta la prima, e, quando la vettura fu pronta,

vi sali colla Ida dicendo al cocchiere:

- Al Buon Pastore.

Quivi giunta, chiese anzitutto alia superiora informazioni

sul contegno di Giannina e, avutele ottime sott'ogni riguardo

colla giunta del grande vantaggio morale che dal suo buon
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esempio ritraevano le altre compagne, se la fece venire di-

nanzi, la accolse e accarezzo con bonta e tenerezza materna,

si dichiaro assai contenta della sua condotta, le promise

che presto sarebbe uscita per prender servizio in una casa

di suo genio, dove sarebbe stata al sicuro come in un

convento e, offrendole un bel regaluccio, le domando sor-

ridendo: Quando eri in quella casa d' inferno, ti hanno

mai obbligata a fotografarti?

La povera giovane arrossi, chino il capo coprendolo colle

mani e si mise a piangere. La contessa ripiglio:

- Via, non ti accorare per nulla. Ho bisogno di saperlo

per un fine buono. Sapresti dirmi il nome del fotografo e

dove egli abbia la sua officina?

- Non ne so nulla, perche a me non 1'hanno detto ne

io glielo domandai. Mi rammento pero ch'era piccolo e

grosso di statura, bruno e con certi baffi neri da sembrare

un carbonaio, e che aveva uno sberleffo sul mostaccio.

- Sta bene. Addio !

Risalita in vettura colla compagna, la contessa si fece

portare dal suo fotografo, il quale, appena udi i connotati

offerti da Giannina e seppe di che si trattava, disse su-

bito: E il fotografo Romanucci, via dell'orto num. 77. Non

puo essere che lui! soggiunse sorridendo Lo sberleffo

sulla guancia destra gli e rimasto da un duello avuto ap-

punto per question! di simil genere. Una buona laria ! glielo

dico io. Vedra, contessa, che, se gli fa un po' di cipiglio, ca

gliera alia prima.

Quando furono in via dell'orto al num. 77, rimasero ad

aspettare in vettura, mentre Io staffiere andava col biglietto

della contessa a vedere se il fotografo era in casa. Non

passarono due minuti che venne il fattorino deH'officina ad

aprir loro Io sportello, pregandole di restar servite dal pa-

drone che le aspettava.

Scambiati i convenevoli di uso, disse la contessa, addi-

tando la Ida: --La prego di guardare tra le sue negative, per
vedere se ne trova una che corrisponde a quest'originale.
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- Puo darsi... ma non mi ricordo di essere stato mai
onorato dalla signora...

-
Signorina!

-Ahlevero... basta guardarla!... scusi!... dalla signo-
rina di una sua commissione.

- Cio e verissimo, perche non e mai stata qui in per-

sona a farsi fotografare. Vuol dire che per lei venne altri

a far copiare e ingrandire una sua fotografia... come questa
-
aggiunse mostrando la tessera aperta al fotografo e fis-

sandolo arditamente negli occhi senza batter palpebra.
II pover'uomo era evidentemente piu impacciato che un

pulcin nella stoppa e penava a trovar le parole, o meglio
temeva di non trovarle acconce al proposito di rimanere

in sella. Gontinuava pertanto a guardare la fotografia, ag-

grottando le ciglia e passandosi la mano sulla fronte, come

per costringere la memoria a richiamargli un fatto gia di-

menticato.

Ma la contessa, che dal suo contegno aveva capito tutto,

lo strinse tra 1'uscio e il muro e insieme lo cavo d'im-

paccio con dirgli: Senta, caro signore. Dal fatto, per cui

siamo qui venute, la signorina ha avuto molestie gravis-

sime che minacciano di tirarsi dietro altre conseguenze
addirittura rovinose. Ora tutto si puo aggiustare in un

modo.assai semplice, a cui ella come gentiluomo non vorra

certamente ricusare di acconsentire e che, senz'alcun peri-

colo per lei, basta a salvare la signorina da uri vero pre-

cipizio.

- Sentiamo. Favorisca di spiegarmi il suo pensiero.
- Ecco. Ella ci rilascia una dichiarazione, in cui si dice

che il trasporto e F ingrandimento fotografico della signo-

rina Ida Piumetti, a lei affatto sconosciuta, fu da lei ese-

guito per commissione di una terza persona, dalla quale

venne falsamente assicurato che le due parti erano con-

tente di tale lavoro. La cosa poi diventa piu facile se questo

le fu chiesto da qualche artista di pittura o di scultura

per servirsene come di modello...
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- Ma certamente io eseguisco spesso simili lavori per

artisti... anche per pittrici... ora mi pare di ricordarmi...

- Benissimo, benissimo. Senz'altro la cosa e fatta. Con

dichiarare che il lavoro fu eseguito per fine d'arte, le sue

convenienze sono salve. Con tacere poi nella dichiarazione

il norae del commettente e salva altresi la piu scrupolosa

discrezione verso di lui... o di lei, che sia... ripeto che non

c'importa di saperlo. Se invece non avessimo tale dichia-

razione, io, come presidente deWAlleanza femminile, e la

signorina, per difendere il suo onore, dovremmo natural-

mente adoperare tutti i mezzi per andare al fondo di ogni

cosa, recando certamente anche a lei qualche noia...

- Ho capito. Vado subito a vedere e, se trovo la ne-

gativa, scrivo la dichiarazione...

- E ci favorisce la negativa?
-
Meglio distruggerla alia loro presenza,

- Faccia pure.

Mezz'ora dopo la contessa e la Ida presentavano al

direttore dell'ufficio centrale dei telegrafi la dichiarazione

del fotografo, e la contessa gli mostrava sorridendo anche

i rottami del corpo del delitto.

Gia s' intende che la spiegazione fu accettata con piena

soddisfazione di ambe le parti. II direttore straccio in loro

presenza la fotografia e ne oflri alia contessa i frammenti

dicendo: - - Chi possiede la negativa ha diritto anche alia

positiva. Per me Faffare e finito.

La prima mina della comare era sventata.

Mentre la vettura le riportava a casa, la contessa disse

alia Ida col suo solito sagace sorriso: - - Per questa volta

dovemmo contentarci della contrammina. Ma la comare

sta gia scavando altre mine piu profonde e tortuose. Badi

pero che. a scherzar col fuoco, le mine potrebbero scop-

piarle addosso!
- Con tutta la polveriera!

-
soggiunse la Ida-Lo sa Iddio

che non le voglio male e le perdono tutto, ma quale la

sementa tale la ricolta e chi semina vento raccoglie tem-

pesta.
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, XVII.

lirannia, giacobina.

Al tempo in cui si svolsero le scene, che veniamo ri-

traendo qui fedelmente sotto gli occhi dei lettori, le condi-

zioni politiche erano in Italia non poco diverse da quelle

del prime decennio del secolo XX.
J grappi della borghesia, piu o meno moderata e con-

servatrice, soprattutto per mancanza di un programma po-

sitive di riforme economiche e sociali, avevano sofferto gravi

perdite di forza e di numero, di fronte all'avanzarsi e con-

tinue allargarsi della democrazia conquistatrice.

I cattolici, lungamente divisi e spossati da discrepanze,

discordie e lotte intestine, avendo trascurato d'istruire il

popolo colla diffusione di una sana eoltura apologetica e

sociale e di organizzarlo sul terreno dei suoi interessi eco-

nomici, si trovavano scoraggiati, timidi e dispersi nell'azione

della vita pubblica, mostrandosi incapaci di arrestare nelle

citta e nelle campagne 1'invasione sempre crescente dei

partiti sovversivi.

Era quindi awenuto quello che i savii e gli accorti ave-

vano presagito da tempo: nelle ultime elezioni generali il

radicalismo coTlegato col socialismo avevano conquistata la

maggioranza del parlamento e percio stesso tenevano in

mano il governo e le sorti del paese.

Ripresa, per tale strepitosa vittoria, Fantica baldanza,

anzi fattosi piu ardimentoso e aggressive, il giacobinismo

anticlericale si era date ad agitare furiosamente le contrade

italiane : stampa, adunanze, comizii, feste, cortei, comme-

morazioni e dimostrazioui di ogni genere. si andavano or-

ganizzando dalle logge massoniche e dai circoli anticlericali,

per eccitare e sobillare artifiziosamente la pubblica opinione

ed aizzare il popolo contro il pericolo nero della prepotenza

clericale e della tirannide teocratica. L'agitazione aveva in

breve tempo invaso tutto il paese e si era fatta formidabile,

perehe appoggiata e promossa dalle forze riunite dei partiti

dorninanti, che ne ritraevano questi preziosi vantaggi :
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Preparavasi anzitutto in tal guisa il terreno ad una serie

di provvedimenti legislativi per la difesa dello stato laico

contro 1'assolutismo gerarchico, coi quali, assorbendo 1'at-

tenzione del pubblico rielle question! astratte di giurispru-

denza civile ed ecclesiastica, si doveva insieme procurare
al nuovo governo il prestigio e la fama di aver posto mano

pel primo ad una opera vasta e radicale di grandi riforme

politiche, per regolare definitivamente, secondo le esigenze

dei tempi moderni, le relazioni tra la Chiesa e lo Stato.

Tenevansi inoltre strettamente uniti tra loro, nella comu-

nita del programma anticJericale e nel fervore della lotta

religiosa, i varii gruppi che costituivano la maggioranza del

parlamento e che altrimenti si sarebbero scissi e osteggiati

a vicenda, per F insorgere delle varie tendenze, onde diffe-

rivano gli uni dagli altri.

Si copriva poi abilmente collo spauracchio clericale la

sterilita del programma generale e dei programmi particolari,

o negativi o fittizii o utopistici, a cui aderivano le singole

fazioni della maggioranza.
Finalmente la cosiddetta piazza o folia sovrana, cioe la

plebe corrotta. delle citta e dei centri industriali, aveva sempre
nuovo alimento di empieta, di odio e di fanatismo, per te-

nerla pronta a prorompere in qualche grande dimostrazione

anticlericale, secondo le occasioni e i bisogni del governo.

Cosi la maggioranza fortificava le sue posizioni e nuove

ne andava conquistando.

,, S'incomincio la campagna alia Camera con una serie

d'interpellanze al governo, per obbligarlo a far meglio os-

servare le leggi e le ordinanze vigenti in materia eccle-

siastica.

Segui una serie di circolari ministeriali agli organi ese-

cutivi, con cui s' inculcava severamente tale osservanza, di-

chiarando nel senso piu rigido e stretto le varie disposizioni

legislative e amministrative, che si riferivano alia Chiesa e

ai ministri del culto.

Di poi si passo a una revisione generale della legisla-

zione, concernente 1'abolizione degli ordini e delle congre-
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gazioni religiose e, riconosciutene le lacune e le imperfe-

zioni, ond'era avvenuto che la manomorta si ricostituisse

in Italia e risorgessero piu floride e piu numerose di prima
le soppresse comunita religiose, fu proposta, lungamente
discussa e finalmente approvata una nuova legge, con cui

si confiscavano tutti i beni immobili posseduti e goduti
dalle famiglie religiose, devolvendone la proprieta allo Stato

e ai Comuni e lasciando libero ai privati, gia iscritti come

proprietarii, di rivendicarne la proprieta in via giudiziaria;

il che riusciva assai arduo e insieme pericoloso. Golla stessa

legge fu pure provveduto perche le comunita disperse non

potessero ricostituirsi; le autorita provinciali e locali furono

severamente richiamate alia piu rigorosa vigilanza in tale

argomento.
Vennero poi altre riforme legislative intorno all'istruzione:

bandito intieramente il catechismo dalla scuola elementare;

interdetto del tutto Finsegnamento, anche nelle scuole pri-

vate, ai membri delle soppresse congregazioni religiose; pre-

scritti dallo Stato educatore i testi di morale laica, indipen-

dente da qualunque religione, nelle scuole pubblichee private

d'ambo i sessi e nelle miste.

Premessa una inchiesta generale sui redditi dei beni de-

stinati al culto e sui proventi dei beneficii ecclesiastici, fu

quasi dimezzato il massimo della rendita, riconosciuta alle

fabbricerie per il culto, e delle mense episcopali pel man-

tenimento dei vescovi, confiscando il rimanente per la co-

stituzione di un fondo nazionale, da destinarsi alle pensioni

degli operai.

Queste ed altre riforme legislative, e 1'energia e severita

Con cui venivano applicate dagli organi esecutivi, avevano

provocato il malcontento generale nel paese, specialmente

tra le popolazioni rurali: proteste e petizioni contrarie fioc-

cavano in gran numero al ministero e alia Camera; adu-

nanze e dimostrazioni contro la politica ecclesiastica del

governo si tenevano continuamente in ogni parte d'ltalia;

]a chiusura delle scuole e dei convitti, diretti dalle comu-
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nita religiose, aveva dato occasione, specialmente in Lom-

bardia, nelle province meridionali e in Sicilia, a sommosse,
violenze e conffitti colla forza pubblica, in cui era scorso

il sangue e c'era stato anche qualche morto, oltre i nume-

rosi feriti.

Ma, dinanzi alia fermezza del governo e alia compat-
tezza della maggioranza parlamentare, Topposizione, ille-

gale, disordinata e tumultuaria, si era infranta e dispersa;

la legge continuava ad applicarsi in tutto il suo rigore e

gli autori principal! degli ammutinamenti scontavano in

carcere le meritate condanne.

Vide pertanto il blocco della maggioranza parlamentare
che i tempi erano ormai maturi, e il momento piu che mai

opportune a una nuova riforma legislativa; la quale gia

tentata altre volte, era sempre caduta dinanzi alia formi-

dabile opposizione delle popolaziom italiane, imbarbarite

dall'analfabetismo e dairatavismo delle tradizioni gerar-

chiche. Fu quindi presentato alia Camera un disegno di

legge sul riordinamento della famiglia, di cui la parte piu

importante era quella che si riferiva aH'annullamento del

matrimoiiio e al divorzio. Tra le cause del primo, si anno-

vera anche 1'inganno intorno a circostanze accidentali, che

avrebbero indotta la parte lesa a non contrarre il matri-

monio; tra le cause del secondo, perfino rincompatibilita

di carattere e. in alcuni casi speciali, il semplice mutuo

consenso.

Tosto che si divulgo la proposta della nuova legge,

una grande agitazione s'impadroni di tutto il paese.

II partito del governo, avendo preveduto 1'opposizione

fiera e accanita ch'essa avrebbe dappertutto incontrato, si

era preparato da tempo ad affrontarla con tutte le armi

della propaganda e pubblicita moderna, per provocare una

specie di plebiscito nazionale in favore della nuova legge :

opuscoli, fogli volanti e pagelle di petizione e di adesione

al governo diluviarono in tutta Italia, fino ai piu rimoti

vfHaggi ; deputati, avvocati, giornalisti e agitatori d'ogni
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specie si diedero a scorrazzare il paese, versando dapper-
tutto fiumi di eloquenza laica per 1'emancipazione del po-

polo italiano dal giogo intollerabile del matrimonio in-

dissolubile; la lega nazionale di difesa ed emancipazione
della donna, gia costituita legalmente e presieduta da ma-

dama Schwitzer, fece miraeoli di attivita, per guadagnare le

donne italiane al nuovo disegno di legge, e tenne nelle

principali citta d'ltalia una serie di comizii, piu clamorosi

di quello che abbiamo descritto in principle della nostra

storia, per raccogliere voti, adesioni e petizioni in favore

del divorzio, come mezzo sovrano di emancipazione fem-

minile.

Tutto cio pero non faceva che giugnere legna al fuoco,

perche non solo la grande maggioranza del paese era evi-

dentemente contraria al divorzio; ma in brevissimo tempo

1'opposizione si era diffusa dappertutto e andava facendosi

sempre piu fiera, compatta e formidabile. A stampe si oppo-

nevano stampe di ogni specie e in tanta copia che la sem-

brava una vera inondazione di giornali, di opuscoli, di fogli

illustrati; a circoli circoli, a comizii comizii, a dimostra-

zioni dimostrazioni, in cui i contadini tumultuavano e mi-

nacciavano tempesta; le donne poi si agitavano dappertutto

per guisa che pareva volessero bandire una crociata gene-

rale contro il governo. La sottoscrizione nazionale delle

madri e delle figlie maggiorenni, per domandare al parla-

mento un voto contrario al divorzio, aveva gia raggiunto

i tre milioni e continuava a coprirsi di nuove firme in gran

numero. E quanto piu i fautori del divorzio si dimenavano

per fiaccare Topposizione, tanto questa si faceva piu gigante,

veemente, grandiosa; era come darsi a spegnere il fuoco

colla stoppa. II governo n'era sbigottito.

Dond'era sorta un'agitazione tanto superiore a tutte le

previsioni?

Pare favola ed e realta: da una donna!



SCIENZE NATURALI

1. AERONAUTICA. Aerostat! ed aeroplani. L'aerostato Lebaudy a direzione

libera. L'aeroplano N. 14 bis di Santos-Dumont. Nuove esperienze del

conte Zeppelin. L' idrovolante dell' ing. Forlanini.

2. ELETTRICITA ATMOSFERICA. I parafulmini: loro dubbia efficacia : zona di

protezione : difetti delle punte : nuovo sistema di aghi del prof. Borghini.

1. II problema che ora forse piu appassiona il pubblico del

dilettanti se non gli scienziati di vero nome, e quello della

navigazione aerea. Gli esperimenti ne sono divenuti omai popo-
lari e la loro riuscita, quantunque non possa dirsi fin qui trion-

fante, da pero quel tanto di soddisfazione che basta ad accendere

vieppiu la speranza degli inventori e la curiosita della molti-

tudine. Basta vedere quello che fa la Francia e per la Francia

Parigi, dove il genio della nazione per tali imprese primeggia. Una

gara aerostatica internazionale era stata aperta dalYAero-club per

il 30 del settembre scorso. Gencinquantamila spettatori si affolla-

vano sulla piazza della Goncordia e alle Tuileries per godere della

partenza de'palloni concorrenti per la prima volta alia coppa
offerta dal Gordon-Bennett, noto proprietario del New York-

Herald, all' aeronauta che percorresse il piu lungo tragitto. II

vento soffiava da levante poco propizio alia gara, che sarebbe

stato giuocoforza limitare alia costa se gli audaci viaggiatori

non volevano andare a perdersi di notte sull'ampia distesa del

mare in tempesta. Fin dalle prime ore del mattino si era co-

minciata la lunga operazione del gonfiare i palloni col gas, e

vi erano adoperati i soldati del genio militare pratici del lavoro,

<)he pure non fu compiuto che dopo le tre del pomeriggio.
Alle quattro tutto era pronto, e i giganti si tenevano mae-

stosi, ondeggiando quasi impazienti, aspettando il colpo che li

svincolasse e desse loro libera la via dell'aria. Erano sedici, mara-

viglia dell'arte aeronautica delle diverse nazioni: un italiano,

un belga, due americani, tre tedeschi, tre spagnuoli ed altret-
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tanti inglesi. T tre francesi avevano la piu grande capacita di

2250 metri cubi; 1'italiano la piu piccola di 1850. Tutti erano di

forma sferica, tranne un inglese e uno tedesco a pera, piu leg-

geri i francesi il cui materiale non pesava che 500 chilogramrai,

quando i tedeschi ne pesavano invece 900 ed erano coloriti in

giallo con bicromato di piombo cont.ro 1'azione dei raggi solari.

A distanza di cinque minuti uno dall'altro essi s' innalzarono

rapidamente tra gF interminabili applausi della moltitudine.

La maggior parte, come si era preveduto, fu costretta a di-

scendere sulle coste francesi, ma alcuni piu fortunati e forse anche

piu abili ad alleggerirsi, cercando le correnti del vento piu alto,

riuscirono a traversare la Manica e farsi portare sopra le pianure

inglesi. La coppa fu vinta dall'aerostato americano United States

montato dal tenente Frank Lahm, che prese terra a poche miglia

da Scarborough sulle coste d'Inghilterra, dopo aver percorso

640 chilometri. L' italiano pero vi aveva fatto bellissima prova

giungendo fino a New-Holland presso Hull, percorrendone 590.

Anche di qua dall'Alpi, a Milano, durante le feste della sua

mostra, fra gli spettacoli soliti aggiungersi per attrattiva del volgo

piu avido di divertimento che d'istruzione uno de' meglio indo-

vinati fu quello delle ascensioni aeronautiche ripetutesi parecchie

volte : dove abbiamo veduto tentare le vie del cielo ed affidarsi

coraggiosamente all'onda del vento anche una principessa reale,

Elena duchessa d'Aosta. Diciamo coraggiosamente , perche le

sorti di tali ascensioni, per quanto circondate di tutte le cau-

tele, fino ad oggi soggiacciono ancora troppo spesso alia balia

del caso, ed anche al pericolo d'irreparabili sventure, come av-

venne in una delle escursioni milanesi, che costo la vita a due

aeronauti aainegati miseramente neH'Adriatico, dove il pallone

era andato a perdersi la notte senza soccorso.

E pur vero che per rimediare a tali pericoli da non pochi

anni si vengono raddoppiando e stringendo gli sforzi per tro-

vare un modo di governare gli aerostati e farli secondare una

determinata direzione, all'incirca come si fa delle navi le quali,

combinando insieme la resistenza dell'acqua e 1'impulsione del

motore possono con sicuro viaggio raggiungere il porto. La riu-

scita non fu piu dubbia dal giorno che si pote fabbricare dei

motori di gran forza rispetto al Ipro peso, come quelli a pe-

trolio, a benzina, ad alcool che sono omai di uso corrente nelle

industrie. Con tali sistemi la meccanica moderna riesce a co-
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strurre delle macchine che pesano meno di due chilogramrai per

cavallo-vapore di forza sviluppata: e questa forza applicata a

un'elica, di dimension! e di passo opportunamente scelto, puo fa-

cilmente comraunicarle tale velocita da superare il moto contrario

impresso a un pallone dai venti mediocri che dominano ordina-

riamente nelle nostre regioni. Un braccio di vela, un'ala tesa or

a destra or a sinistra potra servire di timone e nulla manchera

al successo tanto desiderate della navigazione aerea. II problema
e stato felicemente risoluto in Francia dal sig. Lebaudy il quale,

per riuscirvi stimo bene impiegata la somma di un milione:

che tanto gli costarono a un dipresso gli esperimenti necessari

a superare tutte le difficolta che esso presentava. II pallone, che

prese il nome dal dovizioso proprietario, costrutto sui disegni

dell'ingegnere Julliot, e fusiforme e misura 58 metri di lungo
col diametro massimo di 10 metri e 3000 metri cubi di volume.

L'involucro consta di un doppio tessuto di cotone con uno strato

interno di cautciu vulcanizzato per ritegno del gaz: all'involucro

e direttamente legato per mezzo di numerose funicelle un grande

palco o piattaforma ellittica, di 21 metri nel verso dell'asse mag-

giore, sotto la quale pende la gabbia o navicella in lamina di ferro

battuto, sostenuta con corde d'acciaio e divisa in due comparti-

menti, uno per il motore, 1'altro per il maneggio degli organi
di direzione dell'aerostato.

II peso dell'involucro e delle macchine cogli attrezzi monta
a circa 2400 chilogrammi. La forza ascensionale dell'idrogeno

con cui si gonfia il pallone e di circa 3600: vi e dunque un

sopravvanzo di 1200 chilogr. di spinta che serve a portare

parecchi passeggeri, provvisioni, e quant'altro mai torni comodo

in tali viaggi. All'aerostato fu applicato un motore a benzina

di 40 cavalli, che consumando quattordici litri di essenza all'ora

imprime 1300 giri per minuto alle cliche di m. 2,44 collocate

a ciascun lato della gabbia. Con questa forza il Lebaudy, in

tempo calmo, fa 40 chilometri all'ova. Da tre anni, che 1'aero-

stato e in azione, ha compiuto piu di ottanta ascensioni con

quattro o sei persone, percorrendo spesso fino a cento ehilo-

metri e innalzandosi fino a 1370 metri, senza difficolta, girando
in tutte le direzioni e colla maggiore agevolezza.

Gontuttocio non e da tacersi ehe il Lebaudy non giunge

primo sull'arringo della corsa aerea. Altri avevano gia esplorata

la via, e uno specialmente con una serie di tentativi piu o meno

fortunati, ma sempre audaci e perseveranti, era giunto a vincere
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il premio Deutsch di 100.000 franchi compiendo con uno de'suoi

palloni un intero giro attorno la torre Eiffel: e quest! e il

Santos-Dumont, ardente aeronauta, la cui vita e gran miracolo

che sia potuta scampare dalle rischiosissime avventure, alle quali

lo fispose il genio di tali imprese. Ma ai sottili palloni-sigari del

Santos-Dumont sufficientemente docili in tempo di bonaccia,

mancava interamente la stabilita dell'equilibrio, ond'e che a un

mediocre soffio di vento contrario, si vedevano beccbeggiare
cosi paurosamente da minacciare a ogni momento di rovesciarsi

e travolgere il misero pilota. A scansare il pericoloso barcol-

lamento e regolare tutto il movimento del suo apparecchio 1'in-

gegnere Julliot lo provvide di superficie di resistenza, e prima
di tutte la vasta piattaforma mentovata piu sopra, sotto la

quale e inserito un tramezzo verticale. Dietro la piattaforma e

adattata una lunga antenna a barba di penna, che porta due

timoni, uno orizzontale e 1'altro verticale per la cui varia incli-

nazione 1'aerostato viene equilibrate e diretto. All'estremita po-

steriore del pallone sono pure aggiunte due ali fisse, fatte di

tela tesa sopra un telaro d'acciaio, e servono come le penne
della coda all'uccello. L'esperienza ha provato come un tal con-

gegno riesce ad impedire ogni ondeggiamento e ottiene la piu

sicura stabilita, qualunque sia la velocita del motore ; il che e un

progresso di capitale importanza sopra i tentativi del Santos-

Dumont. II quale, a riguadagnare il primo onore, senza abban-

donare i suoi palloni, si rivolse ad emulare in Europa i voli

che i fratelli Wright compievano in America.

Questa volta Fingegnoso brasiliano, cosi invogliato di cor-

rere gli spazi aerei, si fabbrico per riuscirvi un aeroplane .

La parola appartiene al vocabolario di una terminologia che

e venuta svolgendosi collo svolgimento stesso della nuova tecnica

e va introducendosi nel linguaggio sportivo per convenzione

dell'Aero-club francese, che e il piu autorevole istituto di tal

materia. Tutti sanno che Faeronautica, fin dall'origine e nelle

sue applicazioni tentate finora per sollevare i palloni e reg-

gerli in alto, faceva assegnamento sopra la differenza di den-

sita tra il fluido interne e 1'aria esterna dell'aerostato. Un vo-

lume di gas piu leggero che 1'aria prova una spinta in su che

va diminuendo coll' ascensione perche diminuisce la densita

degli strati atmosferici, fmche il peso dell' involucre giunge a

bilanciarla e tutto si arresterebbe in equilibrio, se o la perdita
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di gas o le mutazioni dell'atmosfera non venissero a pertur-

barlo. L' aerostato dunque sale perche piu leggero dell'aria o

piu esattamente 1' aerostato sale quando il suo volume pesa
meno che il volume dell' aria spostata. Ma si puo tentare di

salire nell' atmosfera anche senza ricorrere a quella diffe-

renza di peso. L' uccello che vola e specificamente piu pe-

sante dell'aria e il suo ascendere o progredire e dovuto al moto

delle sue ali che prendono la spinta dalla resistenza del fluido

stesso al quale si appoggiano. Anche 1'aeronautica ha tentato

appoggiarsi alia resistenza dell' aria per traversarne gli spazi

con macchine non sostenute da gas, ma spinte da un adatto

motore che imiti le ale dei volatili, e tali macchine in genere
sono non molto accortamente distinte dagli aerostati col nome
di aeronavi . Quando 1' aeronave e munita di eliche mo-
trici essa prende 1'aggiunto di elicoptera : fornita invece di

ali meccaniche si dice ortoptera e quella che si libra nel-

1'atmosfera coll'aiuto di superficie piane distese come negli aqui-
loni dei fanciulli e piu propriamente un aeroplano . L' avia-

tore nell'uso sportivo e il pilota dell'aeronave, di qualunque

specie essa sia, come 1'aeronauta e il pilota dell'aerostato.

II Santos-Dumont da aeronauta voile mutarsi in aviatore.

La sua macchina volante non pretende ancora a eleganza di

forme o a pratica costruzione delle sue parti, fi un' ossatura,

un semplicissimo telaio che si presta assai bene all'esame delle

condizioni a cui 1'ordigno deve soddisfare. A un castello cen-

trale, che serve quasi di perno, sono incardinate due lunghe ali

divise in tre parallepipedi ciascuna, di stoffa leggerissima mon-
tata sopra un'armatura di bambu e aperti sulle facce verticali

che incontrano il vento, a somiglianza di quel balocco giap-

ponese che serve cola ai bambini come ai nostri 1'aquilone o

cervo-volante J
. Queste ali misurano da quattro metri cia-

scuna e non si stendono sulla stessa linea orizzontale ma sono

alquanto inclinate una sull' altra nel piano verticale, come le

due gambe di un V molto aperto. Al castello centrale si col-

lega pure un lungo timone che si avanza perpendicolarmente

portando sulla estremita che fende 1' aria un parallepipedo-aqui-
lone. Nel lato opposto al timone e fissato il motore a benzina

di 52 cavalli, con un'elica in aluminio di oltre un metro.

1

Ognuno sa che 1'aquilone dei bambini giapponesi non si fabbrica con

un solo piano, ma e un cubo o parallepipedo di carta o stoffa leggerissima

aperta su due facce opposte.
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In mezzo all'apparecchio sta una sedia di vimini per Favia-

tore, il quale puo regolarne facilmente 1'equilibrio collo spostare

convenientemente un contrappeso di piombo a portata della sua

mano. Cosi tutta la

macchina ha un'a-

pertura d'ali d'in-

torno a nove metri,

poco meno di lun-

ghezza nel verso del

timone: e quantun-

que ogni parte sia

fatta colla maggior

leggerezza possibile,

pure tutt' insieme

raggiunge i 60 chi-

logrammi, i quali poi

negli esperimenti si raddoppiavano per il peso dell'aviatore che

era lo stesso Santos Dumont, di men che mezzaria corporatura.

Con un' ingegnosissima trovata tutto 1'apparecchio in quiete

e sostenuto da due ruote di bicicletta che gli ser\7ono assai bene

per secondare il primo moto dell'elica e prender 1'abbrivo.

Gia il 13 settembre si era tentata una prima prova di saggio:

ma dopo studiati ritocchi del congegno, dopo paziente abitudine

del suo maneggio fu solo ai 23 di ottobre che si pole pre-

sentare Faeroplano N. 14 bis al pubblico esperimento. Sul verde

piano di Bagatelle, alle porte di Parigi, si radunarono i piu noti

membri delle societa sportive di quella capitale col principe Ro-

lando Bonaparte, presidente deila Federazione aeronautica inter-

nazionale: era pure presente il sig. E. Archdeacon fondatore di

un premio per il primo aviatore che percorresse venticinque

metri sostenendosi nello spazio per propria forza; piu lontano

assisteva una folia di curiosi. Equilibrata la macchina sulle sue

ruote, monta al timone Fardito navigatore, scatta il motore e

Felica comincia a girare. Ed ecco il colossale volatile al giro

dell'elica muoversi sulle sue ruote, prima lentamente, poi man
mano affrettare la corsa sul prato, dove alcuni pali segnano la

misura delle distanze. Quando Faeroplano ha preso conveniente

velocita, il Santos Dumont drizza alquanto il timone e d'un tratto

la macchina si spicca agilmente da terra e continua la sua via

librata a piu di due metri sopra il suolo, percorrendo cosi oltre

sessanta metri tra la viva ammirazione di tutti gli spettatori.

1906, vol. 4, fasc. 1356. 45 7 dicembre 1906.
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Un colpo mal aggiustato fa sfortunatamente ritoccar terra con

troppa violenza che rompe le mote di sostegno e scuote la niac-

china, sicehe e forza interrompere gli sperimenti: ma il fatto

fondamenLale e accertato. La macchina si e vista levar dal

suolo non per irapeto di un salto. quasi eifetto della forza viva

acquistata nella velocita precedents, ma per un volo sostenuto

dalla sola resistenza dell' aria sotto le superflcie inclinate del-

1'aeroplano spinto dal rapido movimento deU'elica. E dunque lo

stesso fatto del cervo volante tirato dal fanciullo che corre.

Qui i giri moltiplicati deU'elica danno 1' impulso al sistema e

le pareti orizzontali dei cosidetti aquiloni giapponesi, che com-

pongono le ali e la punta del timone, allargano la superftcie di

resistenza airaria per sopportare il peso del motore e dell'avia-

tore: 1' inclinazione di quelle superficie determinano la eleva-

zione nello spazio.

Resta dunque acquisito alia tecnica aeronautica, che si puo so-

stenere nell'atmosfera un congegno motore piu pesante dell'aria

senza soccorso di un altro gas, ma per sola disposizione delle

sue superficie presentate con certa inclinazione di angolo alia

resistenza del fluido. Se il motore si guasta e 1'elica s'arresta

1'aeroplano cade con tutto il suo peso come un uccello a cui

lo schioppo del cacciatore ha spezzato le ali. Nel motore e dunque
la vita e il Santos Dumont che prima ne aveva applicato alia

sua macchina uno di 24 cavalli lo dovette mutare per sostituirvi

quello di .52 riconosciuto necessario per ottenere la velocita

che, composta colla resistenza dell'aria, sollevi attrezzi e aviatore.

Non e pero intenzione dell' inventore di dirizzare 1'aeroplano a

grandi altezze come gli aerostati
; basterebbe farlo sorvolare agli

ostacoli ordinari delle strade e percio pochi metri di elevazione

sarebbero sufficienti: si potrebbe allora in una volata passare

da un luogo all' altro assai rapidamente, poiche nella breve espe-

rienza di Bagatelle il N. 14 bis percorse sessanta metri con una

velocita che gli avrebbe bastato a compiere quaranta chilometri

all'ora. II nuovo mezzo di viaggio potrebbe certamente, perfezio-

nandosi, aumentare la sua rapidita e contendere fors'anco col-

1'automobile. Speriamo che costi pero meno vittime.

Al Santos Dumont fu dunque assegnata per la prima volta la

coppa istituita come premio d' aviazione a chi avesse volato

per 25 metri : e con facilita lo stesso apparecchio ben governato

potra vincere la prova dei cento metri ed anche concorrere al

premio di 25,000 franchi offerti a chi compia il giro di un chi-
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lometro tornando al punto di partenza. II ricco brasiliano non
ha bisogno di im tal lecco per aguzzargli la voglia che gia ha

grandissima di riuscire nelle iiuprese della navigazione aerea, in

cui gia da tempo ha speso ingegno e danaro. Ma una gravissima
difflcolta verra anche al suo aeroplane dall' instabilita dell'equi-

librio incontro al soffio del vento e dalla lacilita eon cui, non ini-

boccando la direzione di una corrente tanto sol che mediocre, il

sistema puo ondeggiare ed essere rovesciato irreparabilmente.
Per questo lato del problema presentano migliore condizione di

riuscita gli aerostati.

La Germania non vuol essere da meno della Francia ne giun-

gere troppo in ritardo nella gara per la conquista dello spazio.

fi un nuovo impero che s'apre e troppo importa non lasciarne

preoccupare le vie gelose, e prevenire le inaspetlate conseguenze
che potrebbero derivare. Anche cola sono notevolissime le nuove

esperienze per la direzione dei palloni riprese nell'ottobre scorso

dal conte Zeppelin. Da due anni non si udiva piu parlare dei ten-

tativi di questo vecchio, tenace lottatore dell'aria, che parevano
rimasti seriza profitto: wor eccoio di un tratto ricomparire e pren-

dersi una rivincita che pare definitiva. II 10 ottobre int'atti,

sempre sul lago di Costanza, dove ha messo il suo cantiere, egli

si sollevo col suo lungo pallone cilindrico, facendogli compiere
le piu svariate evoluzioni per due ore nelle quali 1'apparecchio,

secondo le relazioni che se ne danno, si mostro agevolissimo ed

obbediente al timone. Dopo aver traversato il lago con alto giro

passo fin sopra Kreuzwangen e Friedrichshafen librandosi a cento

metri dal pelo dell'acqua, con bellissimo tempo e con vento assai

dolce, rientrando per proprio moto sotto il coperto che gli serve di

riparo. Noi non conosciamo ancora per intero le particolari modi-

ficazioni che il valoroso aeronauta tia adottato per ottenere si

felice rius(;imento, ne quali siano le 5^ue condizioni di equilibrio,

di cui abbiam veduto piu sopra la ditficolta e 1' imporfaiiza.

Sappiamo che 1'apparecchio lungo una cinquantina di metri,

col diametro di dodici, era munito anch'esso di cliche girate

da due motoi i di. 85 cavalli, e nelle varie esperienze sviluppo

la velocita. media di 50 chilometri all'ora. Questa velocita al

moto e 1'agevolezza alia direzione diedero fiducia all'inven-

tore ed agli studiosi competent! che 1'accompagnavano, la so-

luzione tanto cercata. essere tinalmente raggiunta. Nel con-

gresso internazionale aerostatico riunitosi il 12 ottobre a Berlino,



708 SCIENZE

fra le piu interessanti comunicazioni venne notata quella del

maggiore Gross, che ritornava da Friedrichshafen dove aveva

assistito alle prove del conte Zeppelin, e fece voti perche lo

Stato venisse in soccorso dello sperimentatore. fornendogli le

somme necessarie per condurre a buon termine gli studi gia si

promettenti, per i quali il nobiluomo ha consuraato non poco
di sue sostanze. Ed al pimto che sono le cose, tenendo conto

del movimento generale suscitatosi dappertutto per tali espe-

rienze e dei risultaraenti che se ne attendono, non e da dubi-

tare che il Governo coronera col suo aiuto gli sforzi dell' in-

ventore tedesco.

Mentre il Santos Dumont a Parigi e lo Zeppelin a Costanza

riportavano ciascuno le sue vittorie, notizie dagli Stati Uniti

recavano che Graham Bell, il volgarizzatore del telefono, era

anch'egli cola riuscito a governare un aeroplane per mezzo di

un motore elettrico al quale 1'energia elettrica era trasmessa dal

suolo senza fili. Ma la notizia e troppo strana e sospetta: e

piu che una notizia ben puo credersi invece una novella.

Perche non manchi 1' Italia in questa rassegna di studi

aeronautici ricorderemo Yidrovolante dell' ing. E. Forlanini, che

e intermedio tra la navigazione aerea e 1'acquatica, e fu spe-

rimentato gia nel 1905 e di nuovo nel settembre scorso sul Lago

Maggiore. L'apparecchio, a forma di schifo, e mosso anch'esso da
due grandi eli-

che di m. 2.70

di diametro e di

Gmetridipasso,

disposte ai due

capi di un asse

orizzontale ele-

vato da poppa a

prua e giranti in

senso contrario

Puna dell'altra.

Benche il mo-
tore di 75 ca-

valli fosse difettoso, pare che il Forlanini ottenesse negli espe-

rimenti del settembre la velocita di circa ottanta chilometri

all'ora. Durante la corsa Yidrovolante si mantenne interamente

fuori dell'acqua e nel caso della velocita citata si alzava piu
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di 80 centimetri sopra il piano del lago che allora era solcato

da onde di 30 centimetri di altezza. L'apparecchio in moto e

sostenuto dalla sola stiperficie di certe palette collegate al suo

scafo, le quali tagliano le onde e Je attraversano cambiando

quasi insensibilmente di livello, e dando 1' impressione dello

scorrimento di una slitta su una buona rieve anziche sull'acqua

agitata. E dunque la reazione dinamica dell'acqua sopra le pa-
lette, che sopporta il peso : ed e notevole che la resistenza del-

l'acqua alia corsa dell'apparecchio si mostra indipendente dalla

velocita, e quindi in date condizioni costante ed uguale a un

quindicesimo circa del peso totale, che nel caso era di 1650 chi-

logrammi. La resistenza alia corsa aumenta invece, come e na-

turale, dalla parte dell'aria e si ritiene proporzionale al quadrato
della velocita. La stabilita della macchina si e mostrata perfetta.

Le prove furono troppo brevi e il meccanismo ancora troppo

imperfetto, sicche se ne possa trarre un giudizio definitive : ne

sarebbe facile, dal poco che si e sperimentato, augurare del por-
tamento delYidrovolante sopra onde di maggior dislivello, come

quelle dell'oceano. Ma dai precedenti favorevoli si puo argo-
mentare che in dimensioni piu grandi e colle opportune modi-

ficazioni 1'apparecchio potra adattarsi assai bene e utilmente

almeno sulle acque dei laghi e dei fiumi e raggiungera facil-

mente il primato della velocita.

2. II parafulmine preserva veramente dalla folgore? 11 dubbio,

gia da noi ricordato altre volte, si ripresenta col rinnovarsi

de' fatti contrari. Citiamone uno fra cento.

Nello scorso settembre una polveriera del forte di Montfaucon

presso Besanzone di Francia colpita da una scarica elettrica du-

rante un temporale ebbe una gran parte delle polveri incendiate

con terribile scoppio che fece non poche vittime e sparse la di-

struzione fino a parecchi chilometri di distanza. II pericoloso

recinto era pur difeso da un sislema di parafulmini che parevano
in buone condizioni. Or questa anomalia inesplicata ed oscura

si ripete non rare volte e si moltiplicano pur troppo i gravi danni

che si credevano scongiurati dalla scoperta frankliniana; sicche

omai YEripuit coelo fulmen che parve il piu gran vanto dell'ame-

ricano ha perduto gran parte del suo prestigio. Tutti ricordano

come nella stessa patria di Beniamino Franklin la Societa degli

ingegneri ed architetti pochi anni or sono non si perito di di-

chiarare solennemente i parafulmini essere inutili. Ne lo dicevano
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a vanvera : ma lo deducevano da una fedele statistica in cui essi

avevano registrato il 95 per 100 del casi di fulmine sugli edifizi

delle loro citta, e quest! casi colpivano nella stessa proporzione
tanto gli edifizi protetti da parafulmine quanto quelli che ne

erano sprovvisti. Di qui ne venne che neppure quelle ardite e

colossali piccionaie di sedici o venti piani, che torreggiano sulle

vie delle citta americane, veri sfidatori delle nubi, e parevano
aver piu bisogno della punta protettrice, non se ne curarono.

Anzi, per dire tutto il peggio che ne fu detto, piu d'uno anche

non americano stimo che se qualche volta le punte frankliniane

hanno salvato un edifizio dalla folgore, altre non poche ve 1'hanno

invece attirata a sconquasso del malcapitato. Ne un tal pregiu-

dizio manca di una parte di verita facile a capirsi. Nulla pare

piu elementare che la teoria del parafulmine, nulla e in pratica

piu astruso ed incerto delle vere condizioni in cui esso opera,

come e incerta ancora e misteriosa la natura deU'elettricita che

si tratta di regolare con quello strumento. Spesso si crede che

pianlato un parafulmine sopra un tetto, sia fatta ogni cosa e

non ci sia piu nulla da temere. Ora per mala ventura non v'e

cosa piu pronta a guastarsi di un tal congegno. Supponendo
che la sua prima collocazione sia stata fatta studiosamente da

un perito secondo le norme di tal materia, il tempo colla sua

lima instancabile va distruggendo ogni giorno qualche cosa: si

scuotono le parti in contatto, si rompono le comunicazioni, si

ossidano le superficie dei metalli, si corrodono, si piegano, si

fondono, e domanderebbero un'assidua cura che li riassetti e

li rinnovi per conservar sempre quella perfetta disposizione in

cui risiede la loro utiiita, quando invece il povero parafulmine
e dimenticato lassu anni ed anni, fino a che una scarica sinistra

viene ad avvertire che esso non e piu un riparo, ma una mi-

naccia.

E quand'anche ogni cosa fosse in punto, quale e la sua

efficacia di protezione? Ecco un altro nodo della questione.

Citammo gia altra volta molti fatti raccolti dal prof. Borghini,

specialmente studioso di tal materia, in forza de' quali la pro-

tezione diventa un enigma. Le ipotesi, che gia possiamo chia-

rnare antiche, secondo il Gay Lussac supponevano che un'asta

dominava colla sua influenza benefica un perimetro di due volte

1'altezza : il Leroy lo accrebbe a tre volte : la commissione di
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Parigi nel 1866 lo ridusse a una volta e tre quarti: Adams,
Meardi ed altri lo ristrinsero a una sola: Preece e Melsens a

mezza : ed altri altro. Gia tanta varieta di opinion! e indizio di

ignoranza. Ma i fatti parlano anche piu chiaro. 11 p. Bertelli

attesta che la torre degli Asinelli in Bologna alta 97,6 metri

benche provvista di parafulmine, che almeno avrebbe dovuto

difendere nella peggiore ipotesi, circa 49m in giro, non proteggeva

neppure i suoi fianchi ai quali si dovettero applicare altre punte

per ripararli dai colpi di folgore che li tormentavano. In Arezzo,

nel maggio del 1861 sulla torre del palazzo comunale, munita

di parafulmine, la saetta invest! la mostra dell'orologio posto

pochi metri sotto 1'asta medesima. Sul tetto di una villa presso

Umbertide nel 1890 erano stati inastati tre parafulmini : il giorno

dopo 1'impianto cadde la folgore in mezzo alle tre aste, come

se non esistessero, rovinando il centre del fabbricato. E via di

questo passo si potrebbe andar per un pezzo.

Tanti capricci elettrici da limgo tempo misero gia i dotti in

impaccio per trovarvi una ragione che salvasse la teoria, e so-

pratutto un rimedio che salvasse gli edifizi. Cercando qualcuno

sopra cui gettare la colpa di tutti i malefizi, la piu accagionata
fu la punta dell'asta, che dovrebbe esser veramente la porta di

entrata o di uscita del flusso elettrico: ed intorno ad essa si

esercitarono gli ingegni e si moltiplicarono le ricerche, ma senza

sicura conclusione.

Le punte, come si sa, messe in vicinanza di un corpo elet-

trizzato lo scaricano
,
cioe ricompongono 1'equilibrio elettrico

della sua superficie : e quando parimenti la superficie di un corpo

finisce in punta, per essa sfugge 1'elettricita eccitata o comu-

nicata a quel corpo, che percio non raggiunge mai un sensibile

livello elettrico. L'ufficio dunque dell'asta di un parafulmine,

secondo le nozioni che dell'elettricita corrono comunemente, sara

quello di scaricare insensibilmente e continuamente sia 1'edificio

sia 1'aria ambiente sicche non possa tanto alzarsene la tensione

che per isfogarne 1'eccesso scoppi la folgore tra le nubi e il corpo

stesso del fabbricato.

Or bene ricercando le condizioni migliori perche questa asta

colla sua punta compia un si importante lavoro, i dotti si sono

trovati con nuovo impaccio dinanzi alle piu scoraggianti incer-

tezze. La punta usata dal Franklin era di ferro : ma il ferro si
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ossida rapidamente e con questo diminuisce di altrettanto la

sua conduttibilita elettrica: quindi, messo da bando un inutile

tentative di punta di carbone ideata dal Paterson, presto si

sostituirono dal Nollet e dal Buchin le punte di rame dorato

od argentato meglio resistente alle ossidazioni atmosferiche :

ma la scarica elettrica fonde assai facilmente 1'ago acuminate
dell'asta che perdendo cosi la sua punta rimane meno adatta

allo scopo. 11 p. Secchi aveva introdotto 1'uso delle punte di

platino, ma cio non servi che a inoltiplicare i casi di fusione

per la maggior resistenza di quel metallo al passaggio dell'elet-

tricita. Miglior effetto invece ottennero il Mann di Londra e il

Melsens di Brusselle usando delle punte multiple formate di

cinque o sette acute striscie di rame, si-

sterna adottato pure dal Genio militare

italiano, col solo divario del metallo che

era lo zinco. E questo fu un nuovo lampo
che neiroscurita faceva intravedere una
strada migliore: poiche mentre prima
secondo il rapporto del De Taurville al-

Faccademia di Francia nel 1872, era

fatto comune di tutti i giorni la fusione

delle punte e le scariche laterali, lanuova

disposizione diminui gli inconvenienti

lamentati. Aumentare dunque il numero
delle punte e venire al fascio di aghi
non era che un passo, e lo fecero gia

il Murani da noi citato altra volta ed il Borghini nella forma

del suo parafulmine che noi qui riportiamo.

Una tal disposizione e logica e del tutto consentanea ai prin-

cipii fin qui ammessi tra gli elettricisti. Se le punte influiscono

sottraendo I'elettricita o disperdendola, piu sono numerose piu

1'azione sara efficace e profittevole. Una sola punta o una decina

di punte che influenza possono avere sopra le grandi quantita

di elettricita versate neH'atmosfera temporalesca ? Essa sara in-

sufficiente a prevenire la scarica violenta della folgore che tro

vando troppo angusto il passaggio aperto, straripera, saltera

dal parafulmine sul corpo deU'edifizio mandandolo malconcio

e rovinato. E dunque del tutto razionale che si moltiplichino

i fasci di aghi da cui come da tanti condotti si scarichi I'elet-

tricita o sia riassorbita colla massima rapidita, senza dar tempo
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d'accumularsi ad alte tension!. E questo per Vasione preventiva
del parafulmine, la migliore senza dubbio, anzi quella che sola

pud dirsi sicura. Ma anche per gli effetti della folgore essi sa-

ranno molto meno dannosi quando a riceverla si presenteranno
cento fili conduttori che suddividendola potranno piu agevol-

mente esitarla per via delle corde metalliche fra loro collegate

fino alle lastre dentate, che lo stesso Borghini adopera per assi-

curare il contatto col terrene permeabile o coi pozzi d'acqua

sorgiva.

L'esperienza di piii che venti anni, in quasi ventimila appli-

cazioni, ha gia provato con maraviglia di non pochi, che tali

parafulmini a fasci di punte, anche se colpiti dalla scarica elel-

trica non soffrono la fusione che era cosi frequente negli altri

sistemi. La pratica dunque e venuta confermando i principii

della teoria e le approvazioni dei dotti, quali il p. Bertelli, il

Roiti, il Blaserna, il Tacchini e cento altri. II nuovo para-

fulmine e certamente un progresso. La cosa meritava osser-

vazione specialmente ora che le statistiche notano un numero

sempre crescente di disgrazie cagionate dal fulmine. Scelga

ognuno i mezzi migliori per difendersene.



RIVISTA BELLA STAMPA

PER LA STORIA DELLA CULTURA IN ITALIA.

Gli studii special! sopra le scuole italiane veunero cosi fell-

cemente moltiplicando in questi ultimi anni da far presagire non
raolto lontano il tempo in che ci sia dato di possedere una
storia di parte si rilevante della nostra cultura attraverso le

varie sue eta e nelle molteplici region! d' Italia. La serie di

questi minuti lavori analitici, senza dei quali sarebbe yano
di tentare la sintesi teste accennata, si e ultimamente accresciuta

di una nuova monografia. Lucca, I'antica repubblica dai floridi

ed estesi commerci, che ancora accoglie, ottimamente conser-

vata, una messe ricchissima di patrie memorie, intorno alia quale
lavorarono criticamente

*
suoi concittadini dal Tucci al Bongi

e altri viventi, ebbe lo scorso anno nel dottore Paolo Barsanti

lo storico delle sue scuole dal sec. XIV alia fine del XVIII *.

Degno di lode e il contribute portato dal giovane autore in un

campo si utile. Buono infatti e il metodo della compilazione, fon-

dato sopra indagini d' archivii, ben dirette dal valentissimo

comm. Luigi Fumi
; felice la disposizione della materia, semplice

e nitida quasi sempre la forma, vasta la conoscenza della lette-

ratura deH'argomento. Delle due parti, nelle quali va diviso il

lavoro, tratta la prima delle scuole meno important!, di quelle

che lungamente non sopravvissero e dei mezzi adottati a pro-

muovere 1'istruzione con borse e sussidii che a studenti d'in-

gegno, ma poveri, rendevano possibile di frequentare le universita

italiane e straniere. Nella parte seconda poi si ritesse per ordine

la storia delle scuole di grammatica e di umanita o rettorica,

le sole che la repubblica mantenesse dal trecento alia sua caduta,

sotto Napoleone.

1 BARSANTI P., II pubblico insegnamento in Lucca dal secolo XIV alia

fine del secolo XVIII. (Contribute alia storia delta cultura nasionale).

Lucca, Marchi, 1905, 16, VHI-251 p. L. 3,50.
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Distribuita cosi la materia, va 1'autore delineando per sin-

golo, senza prolissita o inutili divagamenti dal principale subietto,
un quadro fedele dello stato della cultura lucchese rispetto ad
un punto che tanto la rispecchia, qual' e quello della sua antica

legislazione scolastica. La conclusione cui perviene, merce lo stu-

dio diligente de' document! di sommo valore, come sono i registri
dell' Offisio sopra le scuole, quelli del Consiglio generate e le ri-

cerche biografiche sopra i maestri, cosiddetti del pubblico reggi-

mento, dimostrano nella repubblica una cura per nulla mediocre
di formare cittadini colti, intendenti ed amanti delle belle lettere

si da volerle sempre in fiore tra loro.

Lucca, useremo le parole stesse del Barsanti, non rimase

indietro alle altre citta nel risveglio di scuole che si ebbe nel '300;

segui subito nel '400 il nuovo impulse dato dalF umanesimo e

nel '500 euro in tal maniera lo studio dell'eloqueriza, da non
lasciar niente a irividiare le scuole delle maggiori universita '.

Egli e vero che questo moto non fu sempre ascendente col

progredire dei tempi. Nella seconda meta del sec. XVI 1'inse-

gnamento delle belle lettere, che aveva toccato il suo apogeo
col celebre Aonio Paleario, comincio il suo cammino a ritroso,

e, salvo brevi intervalli, ne' quali sembra quasi voglia ripren-

dere il corso in avanti, va sempre piu decadendo. In tutto il

seicento e il settecento il solo professore di rettorica, degno di

essere tramandato alia posterita, e 1'insigne latinista Bartolomeo

Beverini, chierico regolare della Madre di Dio. Pero, a compenso,
mentre giacciono gli studii classici di Roma e di Atene, e piu
non si proseguono le lezioni di logica e di diritto, si manten-

gono in buon piede le classi elementari, anzi nel sec. XVII si

cerca di sempre piu migliorarle. Tra i provvedimenti escogitati

a questo fine ve n' ha uno degno di speciale ricordo, come quello

che si dappresso tocca un bisogno non iscomparso ai di nostri,

ed e nel tempo medesimo eccellente esempio delle cure adoperate

gia da governi per F istruzione dell' infanzia povera e derelitta.

Molti figliuoli di misere famiglie lasciavano di recarsi inalcuna

delle tre scolette lucchesi, sopra la cui porta una tavoletta por-

tava la scritta: SCOLA DEL MAGXIFICO COMUXE DOVE S'IXSEGNA

SEXZA PAGAMEXTO ALCUXO 2
. Osservato F mconveiiiente dai depu-

tati dell' Offisio sopra le scuole, ai 10 decembre 1620 fu dai mede-

simi presentata al senate una relazione per ripararvi con oppor-

tune rimedio.

1

Pag. 185. - 8
Pag. 51.
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Molti poverelli, scrivevano, non frequentano le scole delli

tersieri, overo le abandonano per mancamento di molte cose ne-

cessarie et in particolar di libri, comparendo in esse alle volte

cosi sprovveduti di cappello, scarpe e altre cose che sono for-

zati dalle pioggie et dal freddo ritirarsi dal benefizio proprio con

manifesto pericolo d' incorrere in qualche vitio che li conduca

alia rovina
; quindi passavano a chiedere qualche piccolo

assegnamento per rimediare qualche poco alii bisogni suddetti

e ricordavano, come ragione efficace ad impetrare il pio prov-

vedimento, che imparando questi poverelli a leggere li viene

aperta strada facilissima di applicarsi a qualche esercizio per

utile e sostegno loro . E fu infatti decretato un sussidio bien-

nale di scudi dodici *; aggiunto ai proventi delle multe, imposte
ai maestri per le assenze dalla scuola, proventi che gia per Fad-

dietro venivano ripartiti tra il bidello e gli studenti poveri
2

.

In un'opera di storia della cultura, qual'e questa della quale
ci veniamo occupando, non basta che lo scrittore si rivolga ad

interrogare i testimonii autorevoli del passato e i loro responsi

coordini ed esponga nella debita forma. Si ricerca inoltre che,

inaccessibile ai pregiudizii, non trovi nelle fonti piu di quello

che nel fatto contengono, studiandole sempre non attraverso il

prisma delle proprie opinioni, ma nella loro schietta e nuda

realta. A questo criterio si ovvio, e da niuno messo in dubbio,

si allontana pur troppo il Barsanti, e ce ne duole davvero. I

primi periodi del capitolo I, e la prima nota, che e anche la

piu lunga di tutta la monografia, contengono tali asserzioni

che al lume sereno di una critica spassionata appaiono, quali

sono, bmtta ripetizione di errori storici madornali, degni omai

di perpetuo ostracismo da ogni opera seria e meritevoli solo

del cordiale compatimento dei veri e sinceri eruditi.

Secondo il Barsanti, la causa dell'abbandono in che giac-

quero le arti e le scienze dopo la caduta deH'impero romano

va ricercata nei re, nei principi e nei papi. Con questa differenza

pero che i primi per incoscienza
,

i secondi, cioe i papi, per

proposito, salvo poche eccezioni, non promossero e non favo-

rirono scuole dove si impartisse il sapere antico . Gli uni non

1
Pag. 54

2 Gravi erano queste multe, e veramente possono chiamarsi fortunati i

precettori modern! a petto degli antichi in Lncca. Chi mancava la prima
volta doveva pagare uno scudo, due la seconda, per la terza gli si toglieva

nientemeno che 1' intero stipendio di un mese.
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curarono la istruzione letteraria, gli altri, vale a dire i papi,
come S. Gregorio Magno, la disprezzarono e 1'osteggiarono '.

Queste conclusion! si compiace 1'autore di meglio svolgere in

nota. Qui udiamo ricantarci che a soffbcare la fiamma della cul-

tura romana non lavorarono i barbari soli. Con essi e piu di essi

opero a questo intento la Chiesa. L'azione deleteria dei bar-

bari fu incosciente ; piu esiziale, perche voluta e diretta ad

un fine, fu 1'azione demolitrice della Chiesa 2
.

A cosiffatte asserzioni ci sia consentito contrapporne altre di

Gastone Boissier, illustre accademico di Francia, non uomo di

chiesa ne alia Chiesa punto ligio, si che cada in sospetto di

parteggiare per essa. II dotto critico, che prese a studiare con

assai profondita le condizioni della decadente cultura latina,

scrive fra le altre cose, quasi epilogo di cio che dimostra la

sua opera, La fin du paganisms.

Aujourd'hui, c'est presque un lieu commun de soutenir

que 1'Eglise a detruit 1'ancienne litterature, et Ton ne para!t

pas douter que les tenebres du moyen age ne soient son oeuvre.

II riy a rien qui soit mains conforme a la verite, et ceux qui

soutiennent cette opinion ne semblent guere connaitre 1'histoire

de la litterature latine pendant 1'empire . E poco piu avanti,

arrecati nuovi argomenti a cont'ermare la sua tesi, conchiude

con questo sapiente monito: II n'est done pas juste d'accuser

le christianisme de la decadence des lettres romaines, puisqu'elles

semblaient presque mortes avant lui, et qu'elles ont parus se

ranimer des qu'il est devenu le maitre. Quant a la corruption

de la langue, il y a travaille sans doute, mais elle ne date pas

de lui; ce n'est pas lui qui a mis le latin snr la route oil il

devait arriver a la barbarie '.

Sembra ora supertluo di rilevare qual senso debba produrre il

Barsanti nei lettori spassionati ed intendenti della questione, ul-

lorchel'udiamo ripetere che s. Gregorio Magno tesse I'elogio delVi-

gnoransa. Cio pretende di sostenere, come fecero i suoi predeces-

sori, col testimonio del noto passo della lettera del Santo a

Desiderio vescovo di Vienna 4
. Ma non riflette che, a non volere

accagionare il grande Pontefice di apertissima contraddizione,

1

Pag. 37. 2 Loc. cit.

3 BOISSIER G. La fin du pagnnisine, Paris, Hachette, 1891, 2, 4-'55, 42:2.

Vedi anche la questione egregiamente trattata nelle sue varie parti dal

GRISAR, Roma alia fine del mondo antico I, par. 2, 589-052.

4
Epist. lib. XI, n. 54 nel MIGNE P. L. 77,1171.
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e mestieri di dire che la causa di quel divieto non fu gia 1' liu

segnamento in se stesso, ma il modo con che il prelate Feser-

citava. Infatti sostiene altrove Gregorio che Ferudizione degli

autori profaiii aiuta F intelligenza piu profonda delle divine

Scritture
l

. Ne altrimenti da quello che scrisse in questo ed in

altri luoghi si diporto mai sempre di fronte alia cultura come
10 dimostra lo zelo che ebbe grandissiino di erigere nuove scuole.

Osserva al proposito il Novati, proprio in una delle opere cui

11 Barsanti attinse siccome a fonte sicura : Sta bene che cosi

operando, (cio.e aprendo nuove scuole) Gregorio non avesse altra

mira da quella in fuori di promuovere gli studi sacri
;
ma come

poteva ad una mente quale fu la sua sfuggire che questi studi,

perche prosperassero, fiorissero, dovevano pur sempre trarre i

primi vitali succhi dall'insegnamento grammaticale e rettorico "?
2

.

Nel resto chi vuole vedere ancor meglio quale fosse in questo

proposito il genuine pensiero del grande Pontefice non ha che

a leggere il nianuale Dell'educazione dei chierici, composto nella

prima meta del sec. IX da uno de' piu schietti suoi discepoli,

il celebre Rabano Mauro. Gostui fedele alle tradizioni grego-
riane raccomanda ai giovani lo studio delle scienze profane e

dei classic! come grandemente utile alia cognizione delle sacre

Scritture 3
.

Dalla prima pagina del libro, che ci porse il destro di rile-

vare Finsostenibile opinione qui sopra esposta, trascorriamo alle

ultime che ci danno la sintesi di tutto il lavoro. Ci spiace anche

qui che il diligente studioso, filosofando, come la materia e il

luogo ricercava. intorno al modo e alle varie condizioni nelle

quali si svolse F insegnamento in Lucca, tragga dai fatti con-

clusioni non contenute in essi ne punto ne poco. Le scuole

1 Quae profecto saeculariuin lihrorum eruditio etsi per semetipsam
ad spiritualem sanctorum conflictura non prodest, si divinae Scripturae co-

niungitur, eiusdem Scripturae scientia subtilius eruditur. Ad hoc quidem
tantum liberates artes discendae sunt, ut per instructionem illarum divina

eloquia subtilius eruditur . Nel qual luogo va innanzi provando 1'utilita

delle lettere per ogni genere di persone e ne adduce gli esempii di Mose,

di Isaia, di Paolo apostolo. Cf. In primum Ilegum expositwnes, lib. 5,

nel MK;NE P. L. 79, 355.
* Le origini. nella Storia It'tteraria d'Italia scritta da una Socicfd

di Professori, edita dal Vallardi. in corso di stampa, p. 42.

3 RABANI MAURI, De clcriconim institutions lib. 3, cap. 18, nel MIGNB

P. L. 107, 395. Vedi pure SPECHT, G-eschichte des Unterrichtswesens in

Deutsclilnnd. p. 300.. Stuttgart, 1885.
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furono in Lucca dipendenti dal governo e mantenute dal pub-
blico erario ; di qua 1'autore coglie il destro di mettere in ri-

lievo con intima compiacenza la loro laicita '. Or, se egli

con questo termine intende dire che la repubblica non ebbe
affidato 1'insegnamento ad alcun ordine religiose e ritenne per
se la cura di provvedervi ed invigilarlo, dice cosa verissima,

provata ad esuberanza dai docunienti. Ma nella sua penna la

parola e usata in un senso modernissimo ; laico si oppone a

cristiano, sino a sonare il medesimo che anlicristiano ; eppero
afferma che quegli antenati non badavano ai sentimenti e alia

condotta religiosa di coloro nelle cui mani mettevano la gio-

ventu, trepida speranza della patria. Solo concede che nel 1621

permisero al vescovo di poter richiedere ai maestri la profes-

sione di fede . debolezza, secondo lui, di che vanno scusati

in grazia della nequizia dei tempi allora correnti 2
.

Ebbene, qui e proprio il caso di domandarne: perche 1'au-

tore non arriva a leggere nei document!, pubblicati in appendice,

quello che pure contengono? 1 Capitoli sopra le scuole del 24

nov. 1574 (che, salvo lievi ritocchi, sono quelli del 1554 e dura-

rono con poche aggiunte sempre in vigore) non prescrivono forse

ai maestri di fare ogni sforzo che li scolari imparino buone lettere

et costuini et si avessino al timore di Dio? 3
. E egli possibile che

quei saggi signori volessero educata cristianamente la prole

senza accertarsi che i maestri cui la davano ad erudire fossero

essi st6ssi uomini timorati di Dio ? Quindi il non trovarsi nelle

leggi delle scuole di Lucca dichiarazione alcuna simile a quella

dei capitoli anconitani 4 circa la religiosita richiesta negli inse-

gnanti, prova al piu che i lucchesi non appresero la necessitadi in-

sistere esplicitamente sopra un mezzo indispensabile al fine da

ssi inteso, che era pur quello di avere figliuoli, non solo istruiti

e morigerati, ma avvezzi per tempo a temere il Sigriore. Di

guisa che ben poterono esimersi quei valentuomini dal fame di-

stinta menzione. A volere infatti i fanciulli timorati di Dio niun

1

Pag. 187. 2 Loc. cit. - 3
Pag. 234.

4 I capitoli delle scuole di Ancona del 1553 che 1'Autore ricorda per

contrapporli ai lucchesi, portavano il primo articolo cosi concepito: In pri-

mis virura bonura decet esse praeceptorem, qui nee vitia habeat neqtie ferat;

qui Deum timeat et christianam religionem et catholicam fldem discipulos

doceat, et ab omni haereseos suspicione sit alien us, ita ut. verto et exemplo

virtutem et sarictissimos mores et incorruptissimos ubique proflteatur .

Pag. 188.
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assennato avrebbe creduto indifferente che i maestri conservas-

sero o no la fede cristiana.

Oltraccio non spira forse religiosita 1'osservanza, che tro-

viamo in quelle leggi scolastiche, di tante feste in onore del

santi, la processione solenne nel di di san Nicolo, alia quale
e precettori e studenti dovevano prendere parte col cero in mano
recandosi alia chiesa del Santo a pregare?

l
. Costumanze, se

non erriamo, piu adatte a provare lo spirito cristiano di un po-

polo che non quello della moderna laicita . Un accurate

scrittore moderno di cose lucchesi, Sebastiano Nicastro, non po-
tuto ignorare dal Barsanti, invece del preteso spirito laico scorse

nella repubblica un profondo spirito di religione. Essa, egli

dice, aveva parte larghissima nel governo lucchese. Le solen-

nita della repubblica erano quasi tutte religiose, e vi interve-

nivano tutti i poteri dello Stato, compreso il Senato. II quale
invocava 1'aiuto del cielo in tutti i momenti gravi, sia che

1'acqua si facesse troppo attendere o producesse gravi danni

alle campagne, sia nelle contingenze politiche piu gravi
2

.

E dovremmo far punto ;
ma innanzi ci sia consentito di rile-

vare alcune altre inesattezze che 1'autore connette quasi colle

precedenti teste dimostrate. Si ascolti lui medesimo : Nella se-

conda meta del secolo XVI sorsero molti Ordini religiosi che si

dettero in modo speciale all'educazione della gioventu, e, quasi

arrogando a se soli un tale diritto e dovere, non content! dei

collegi che, a proprio conto, avevano disseminate da per tutto

e dove accorreva gran numero di fanciulli e di giovanetti, vo\-

lero a poco per volta intromettersi anche nei pubblici insegna-
menti. Allora si vide molte citta cedere, quasi noioso iardello,

le loro scuole a quegli Ordini e lasciarne ad essi la direzione

ed ogni cura, pur mantenendole coll'erario del pubblico. Cosi,

ad esempio, Pisa affido 1' insegnamento medio ed elementare ai

Barnabiti, Udine ai Gesuiti 3

,
Rieti agli Scolopi, Ascoli Piceno

ai Gesuiti e Fermo pure ai Gesuiti, nella quale ultima citta

*
Pag. 181.

8
NICASTRO, Lucca negli ultimi anni della Repubblica aristocratica

negli Studi Storici 13 (1904) 214.

3 Qui il Barsanti prende abbaglio. Non ai gesuiti, ma ai barnabiti ren-

nero affldate le scuole di Udine il 1679. I gesuiti vi furono bensi voluti sin

dal sec. XVI, e poi piu instantemente il 1672, ma non accettarono. Cf. MAR-
CHESI V. Le scuole di Udine nei secoll X VI e X VII in Annali del r. Istitutp

tecnico di Udine, serie II, an. 8 (1890) pp. 17-20 dell'estratto.
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quei t'rati occuparono le cattedre anche dell'insegnamento su*

periore '.

II fatto, cui il Barsanti accenna, e indubitatamente vero;

falso pero il modo col quale, secondo lui, si venne compiendo,
1ungo il corso, possiamo aggiungere, di poco oltre ad un secolo,

cioe dal 1548, quando i gesuiti apersero perlaprima volta scuole

in Italia, sino alia seconda meta del seicento. No; quei frati

(come assai impropriamente il Barsanti chiaraa i chierici rego-

lari) non s'intromisero mai nei pubblici insegnamenti ; ne le

comunita affidarono ad essi le loro scuole per colpevole ignavia,

quasi a deporre un carico troppo molesto. La storia genuina
studiata nelle fonti e senza pregiudizii, piu o meno anticleri-

cali, dimostra che nel periodo di tempo sopraccennato le condi-

zioni delle pubbliche souole erano tristi e bisognose di vera

riforma, o per lo meno di notevole miglioramento. Essa prova
altresi che, sorti provvidenzialmente nel sec. XVI i nuovi Ordini

religiosi, datisi tra gli altri minister! anche a quello dell'erudire

la tenera eta nelle lettere e nei buoni costumi, si vide in breve

a' fatti che le scuole da essi dirette, sotto il duplice rispetto del-

1'istruzione e dell'educazione, superavano non poco le antiche,

provvedute di maestri dai comuni e poste sotto la loro dipen-

denza immediata. La storia non partigiana ci fa inoltre vedere

che il passaggio dell'insegnamento nelle mani dei religiosi non

avvenne, ne per costoro intromissione, ne per dappocaggine dei

pubblici poteri fiacchi in resistere agli invasori, ma fu natura-

lissimo effetto della buona prova che i nuovi istituti andarono

facendo nel crescere giovani bene eruditi nelle lettere e nei co-

stumi illibati. Questo solo insegna la storia; tutto il resto e

dettato dal pregiudizio, indegno d'intelletto sereno, che nello

studio dei tempi trascorsi rivolge unicamente 1'acume alia ricerca

del vero.

II.

QUESTIONI VARIE DI CRITICA E DI STORIA.

Gli studii sparsi in tante riviste, che seinpre piu si vanno

moltiplicando, riescono spesso inaccessibili a molti e talora sfug-

gono anche ai bibliografi piu accurati. Che se cio non e gran

cosa quando si tratti solo di articoli di volgarizzazione, torna

invece spiacevole e dannoso rispetto agli articoli che sono di

*
Pag. 188.

1906, vol. 4, fasc. 1356. > 46 7 dicembre 1906, '"'
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maggior merito, come quelli che espongono il frutto di lunghe

indagini original!, o ci danno lo stato esatto degli studii pre-

senti intorno a determinate questioni. E di tal merito, non ordi-

nario, sono certo gli articoli usciti dalla penna di un illustre

storico francese, il Vacandard
; per il che, sebbene di argomenti

disparati, noi li vediamo con piacere raccolti insieme e ristampati
in un comodo volumetto coi tipi nitidi del Lecoffre l

. Accenne-

remo almeno,' cosi rapidamente, ai titoli delle questioni varie

che essi trattano, perche gli studios! nostri non manchino di

proftttarne.

II. volume del Vacandard comprende sei studii diversi, gia pub-
blicati sparsamente in due riviste e ora qui riuniti, con qualche

mutazione, ma non di sostanza. II primo tratta Le origini del

simbolo degli Apostoli, in cui 1'autore si attiene in somma alle

conclusion! del Kattenbusch e del Burn: egli esclude Forigine

apostolica, o piu antica degli inizii del secolo II, propendendo
anzi i alia seconda meta. Ma non ci pare cosi vittorioso quando
argomenta che, se il Simbolo fosse stato opera degli Apostoli, i

cristiani non avrebbero osato introdurvi quelle modin'cazioni o

aggiunte ch'esso mostra in eta e in chiese diverse; perche queste
modificazioni o aggiunte non alterano mai la sostanza della tra-

dizione apostolica, e sarebbero facilmente spiegabili con amtnet-

tere semplicemente che il Simbolo facesse parte della catechesi

orale : il che e pure probabile, essendo costante che F insegna-
mento degli Apostoli si fece piu con la parola che con gli scritti,

come tutti convengono. E cosi appunto spiegano parecchi gravi

autori 1'apostolicita del Simbolo, ritenendone la sostanza, e sfron-

dandone tutto Faccessorio, aggiuntovi dalla leggenda.
II secondo studio e intorno le origini del celibato ecclesia-

stico; il Vacandard si fa soslenitore dell'opinione, gia da lui

difesa anche nel Diction, de theol. catholique (fasc. XVI, col.-

2068-2088), che nell'antichita cristiana buon numero di ve-

scovi, di preti e di diaconi ammogliati usavano del matrimo-

nio
;
ma il suo studio parve, anche ad altri giudici bene-

voli, troppo rapido, particolarmente per i primi quattro secoli,

dove poteva andare tanto piu a fondo. Del fatto cosi grave da

lui asserito (numero di vescovi, di preti, di diaconi che usavano

de4 - matrimonio) non troviamo le prove positive che sarebbero

desiderabili ; ne tali possiamo noi chiamare le soluzioni non

sempre apodittiche, benche talora ingegnose molto, e anche

1 VACANDARD E. Etudes de critique et d' histoire religieuse. Paris, Le-

coffre, 1905, I6, VIII-392 p. Fr. 3,50.
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troppo ch'egli oppone alle testimonialize contrarie, numerose,

com'egli dice, e talora speciose ,
di Tertulliano, di Origene, di

Eusebio, di S. Girolamo e piu ancora di S. Epifanio. Questi nomina

espressamente tiv xavova, e volerlo eludere con dire che qui xavtov

signified semplicemente 1' ideale
,

ci pare una interpretazione

possibile, ma alquanto sforzata; di cui forse altri potrebbe dire

cio che 1'autore afferma, col Funk, dell' interpretazione data dal

Bickel del noto passo di Clemente d' Alessandria (Strom. Ill, 13)
essere cioe tendancieuse et condamnee tout a la fois par le

contexts et par la grammaire. Del resto lasciando star cio,

quest'ultima testimonianza citata di Clemente sarebbe inflne tra

i Padri 1'unico testo veramentej positive dei molti che il Vacan-

dard ci annunzia (a pag. 91); ma Clemente stesso parve ad altri

contraddetto formalmente dal suo discepolo Origene. Checche

sia anche di questo, non essendo ora nostro proposito di fer-

marci a discutere i testi, e dato anche il maggior peso agli altri

argomenti, anzi attribuendo pure alle asserzioni di Socrate no-

vaziano un credito maggiore che alle parole di Epifanio e di

altri Padri, ci sembra ne esca infine dimostrato questo fatto,

che se pure il celibato non era imposto per legge apostolica

strettamente tale, o per canone obbligatorio universalmente nei

primi secoli, era tuttavia generalmente osservato, dai vescovi

soprattutto e massime in Occidente, per il consiglio appunto e la

raccomandazione deirApostolo; onde la consuetudine porto di

poi, fino dal quarto secolo, a quella disciplina flssa che distingue

anche al presente la Chiesa latina dalla greca '.

La terza trattazione ha per titolo: Le elesioni episcopaU
sotto i Merovingi, ed e uno studio in cui il Vacandard tratta un

argomento afflne alia dotta opera del ch. Imbart de la Tour (Les

elections episcopates en France du IX an XIP siecle - Paris 1891),

trattato gia in Germania dal dottore Hauch e in Francia dal

Fustel de Coulanges, dalle cui asserzioni egli giUstamente si

diparte in piu luoghi, attribuendo il diritto di elezione al clero

ed al popolo, sebbene il clero e, al settimo secolo, i seniores ab-

bates, cioe i piu ragguardevoli del clero, ne avessero la dire-

zione, mentre i re non vi s' ingerirono che appresso, e pur troppo

sovente per far prevalere il capriccio; onde nacquero poi i con-

trasti frequenti fra Chiesa e Stato.

1 La tesi del Vacandad, che pone al IV secolo I'origine della legge sul

celibato dei chierici, fu sostenuta pure, con garbo e delicatezza, ma senza

forza di alcun nuovo argomento, dall'abate ginevrino, E. GARRY, Le cdlibat

eccUsiastique devant I'histoire et clevant la conscience. Geneve 1905.
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II quarto articolo La Chiesa e le ordalie ci mostra il con-

tegno della Chiesa rispetto ai giudizi di Dio, ben distinguendo

quello degli individui e anche di vescovi particolari, da quello dei

papi, e segnatamente in cio che riguarda il duello, il quale aggiun-

geva al carattere delle ordalie il giudizio del sangue. 11 quinto
I Papi e la notte di S. Bartolomeo e un capitolo di storia impor-

tante, che ci fa vedere come 1'attentato del 24 agosto 1572 fu de-

litto puramente politico, tardivamente e per adulazione attribuito

a zelo religiose di Caterina de' Medici e di Carlo IX, e che Pio V
e Gregorio XIII non vi ebbero parte ne colpa nessuna: ma si

pud, se mai, dissentire dall'autore sul giudizio portato di Pio V
e di Filippo II, non su cio che dice intorno a Gregorio XIII,

ingannato dalle relazioni officiali, come fece stranamente il Tur-

mel nella Revue du clerge frangais (giugno 1905).

L'ultimo studio e intorno alia condanna di Galileo, della

quale tanto fu scritto e tanto ancora restera da scrivere. E su

questo vi sarebbe molto che dire, segnatamente cola dove, con

le ragioni del Funk, il Vacandard impugna le conclusioni di un

nostro collega, il P. Grisar; del quale anche in qualche luogo

(p. 382), e ben lungi dal rendere esatto il concetto e la tesi,

mentre s' ingegna di ridurla, alia sua piu semplice espressione;

diversamente non gli avrebbe forse avuta 1'aria d'un paradoxe
et d'une gageure . Tuttavia egli precede sernpre piu nobile, piu

serio, piu competente nella sua critica che non fra noi 1'autore

della Storia di un conflitto *, il quale, tra inesattezze storiche r

requisitorie inutili e frasi molte contro i teologi, ci dice altresi

che il Grisar fa la voce grossa contro Galileo (p. 71), e piu

sopra (pag. 57) che mentre il Funk sostiene con i document!

alia mano, che la dottrina copernicana fu condannata allora

come formalmente eretica..., viceversa il Grisar s'affanna a pro-

vare, specie con pareri di teologi..., che la dottrina copernicana
fu considerata solo come temeraria, ossia avventata : laddove

t-utta la dimostrazione del Grisar si porta sui document! appunto
da lui per primo studiati con la piu spassionata serenita, e su

la loro interpretazione, della quale sono testimoni piu autore-

voli i teologi di quell' istesso periodo o poco ad esso poste-

riori che non gli interpret! del secolo vigesimo. Ne egli dice

che fu considerata solo come temeraria la dottrina copernicana

(errore ben grossolano) ;
ma si come onninamente contraria alia

1 Giov. SKMERIA, Storia di un conflitto tra la scienza e la fede. Roma,
Pus Let 1905.
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Sacra Scrittura
;
che e cosa ben diversa, per chi s'intende di

note teologiche. E si pud dissentire da lui, ma non attribuirgli

sentenze e metodi che non sono precisamente i suoi, come chi

non li conosce altrimenti che dalla confutazione tentatane dal

Funk.

II Vacandard, dopo lungo insistere contro il Grisar che voile

mostrare quali vantaggi morali pole intendere la Provvidenza

nel permettere questo errore degli uomini, riconosce anch'egli
col nostro collega che in effetto una lezione pratica ne sorge,

la quale non deve andar perduta nel corso dei secoli : e questa
lezione riguarderebbe quelli che tengono 1'autorita dottrinale,

perche riconoscano il pericolo d' infeudare il dogma a un sistema

scientifico o teologico non debitamente provato, e perche vadano

prudenti a dare una decisione che implichi, in qualsiasi grado, la

responsabilita della Chiesa. Ottimamente. Ma non vi sarebbe

anche un'altra lezione, non meno solenne, per i dotti e gli scrittori

che si credono, o anche sono, in possesso di una verita, massime

quando non ne abbiano ancora chiari e dimostrativi gli argomenti?
Tale sarebbe quella di procedere modestamente, senza impeti ne

scatti, senza ostentazione di se e senza disprezzo delle altrui opi-

nioni, persuadendosi che non si ha diritto a menar trionfo e a

trascurare i riguardi che la prudenza delta, finche il progresso
della scienza non e ancora accertato, nonche ammesso nel do-

minio commune dei dotti. In cio manco gravemente il Galilei,

in cui 1' indole e la virtu non era pari all' ingegno, e manco

quando probabilita estrinseche gli stavano contro, ne egli poteva
rifiutarle con prove apodittiche. Di quel che segui fu anch'egli

quindi responsabile per quei suoi modi
;
ne ci parrebbe che lo

storico imparziale possa negarlo o dissimularlo. E questa lezione

non sarebbe inutile ai tempi nostri, cosi in Francia, come al-

trove, segnatamente nelle riviste ecclesiastiche (quale sarebbe

appunto la Revue du clerge frangais dove scriveva 1'autore),

troppo ardite e pronte nel propalare novita, anche quando sono

ancora assai lontane dall' essere confermate scientificamente.

Ognuno vede quanto una sift'atta lezione, nonche arrestare i

progress! dalla scienza, gioverebbe anzi in gran maniera alia

serieta degli studii e al trionfo lento, pacifico, ma sicuro deila

verita. La modestia e la prudenza e buona compagna della

scienza, non meno che della virtu.

Gonchiudendo, diremo che questo studio, come gli altri del

dotto Vacandard, e degno d'essere letto e seriamente considerate

anche da chi ne dissente in qualche conclusione o giudizio.



HERDER' S Konversations-Lexikon, vol. 6 (Mirabeau-Pompeji).

Freiburg im Breisgau. 1906, 8, 1795 p. M. 12,50.

Ecco arrivato anche il sesto vo-

lume di questa ben riuscita pubbli-

cazione dell' infaticabile editors di

Friburgo, il quale sembra accelerare

il passo e perfezionare il lavoro a

misura che s'avvicina al compimen-
to. La prova fatta gia dai primi cin-

que volurai, da noi pure annunziati

ed esaminati in questa pagine, con-

vince col linguaggio dei fatti della

copia straordinaria delle informazio-

ni e dell'esattezza contenute nei me-

desinii. II presente volume, per esem-

pio, contiene sulle monete papali

(Papstmtmzeri) in poco piu di mezza

colonna quanto di piu comprensivo e

piu sicuramente autentico e stato

scritto su tale argomento, finora sog-

getto a gran confusione
;
invano sicer-

cherebbe il somigliante in alcuna delle

altre maggiori pubblieazioni conge-

neri. Gli amici della numismatica tro-

veranno inoltre nelle quattro tavole

delle monete antiche e moderne ri-

prodotte le principal! e piu caratte-

ristiche ; sebbene tra le greehe sa-

rebbe stato bene dare un posto an-

che al famoso tetradracma di Sira-

cusa, che rappresenta i conii piu

perfetti delParte ellenica. forniti spes-

DICTIOXXAIRE d'archeologie chretienne et de liturgie publie par le

R. P. dom. F. CABROL abbe de St. Michel de Farnborough. Fasc. X
Archimanclrite-Athenes : Fasc. XI : Athenes-Asymes. Paris. Letouzey,

1906, 8 gr., col. 2753-3274-XX p.

Con gliannunciatifascicoli si com- da una dotta prefazione del revmo

pie il 1 volume del Jiizionario, di- p. Abbate Don Cabrol. Quivi egli da

viso pero in due comode parti, cia- ragione dell'opera grandiosa, richia-

souna con proprio titolo e preceduta mando anzitutto le siniili pubblica-

so della flrma dell'autore.

L'articolo sul mosaico, con una

succinta ma nitida esposizione dello

svolgimento storico di questo genere

d'arte, presenta uno dei quadri di

papa Liberio in s. Maria Maggiore,

riprodotto a colori in una tricromia,

che e essa sola un gioiello. Finissi-

me del pari le quattro tavole che ac-

compagnano 1'art. ornamento, dai pri-

mi rudimenti d'intenzioni decorative

nell'eta della pietra, giu attraverso

1' Egitto, 1' Assiria, Grecia e Roma,
Oriente e Occidente, fino alle moder-

nissime trovate della nostra arte de-

corativa contemporanea. All'arte per-

siana sono toceate pure due belle ta-

vole. due a Pompei, altrettante all'arte

nordica, tutte dense di flglire fini e

ben scelte.

L'America del nord, 1'Oceania,

1'Austria, la Palestina, la citta di

Parigi appariscono con le piu recenti

statistiche, con accurate carte geogra-

fiche -e topograflche ; cosi la classifi-

cazione delle piante e la loro distri-

buzione geograflca. Abbiamo qui un

vero emporio, non ricco soltanto, ma
di merce sicura : le ultime conclu-

sion! in ogni ramo di scienza.
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zioni che la precedettero, particolar-

raenle quella tanto reputata dal Mar-

tigny, e facendo poscia un quadro

bibliografteo degli studii archeologici

e liturgici, iramenso tesoro, che anche

da soJo dimostra quale fervido slan-

cio ebbero arabedue queste discipline,

specie dalla raeta incirca del secolo

XIX flno a noi. Tanta e cosi svariata

erudizione e tante conclusion! piu o

meno definitive della scienza merita-

vano invero d'essere per cosi dire in-

canalate in un'opera di questa natura,

dove a tutti fosse dato di poter con-

sultare 1'ultima parola degli studii

archeologici e liturgici o certo 1'ul-

timo termine a cui quelli sono giunti

al momento della stampa del foglio,

e dove lo studioso trovasse raccolto,

con chiarezza, pienezza e relativa bre-

vita, quanto puo veramente tornargli

utile, sia a propria informazione, sia

per procedere sicuro dal termine quivi

indicato ad ulteriori ricerche. Abbia-

mo detto relativa- brerita. perche a

dir vero alcuni soggetti sono trattati

con tale ampiezza, che da soli po-
trebbero formare un volume. Tutta-

via qua e cola si potevano certo re-

stringere, perche al postutto un di-

zionario non e una raccolta di opere;

ma confessiamo che a lavoro com-

piuto, ognuno si dira contentissimo

di avere in esso ogni cosa. E pure
da notare che 1'opera non e soltanto

un riassunto sistematico, per quanto

prezioso, degli studii gia pubblicati.

ma i dotti collaborated offrono di

continue studii proprii e nuovi e

nali ricerche gli studii altrui. Questo
e da dire in modo particolarissimo
di Don Cabrol e piu ancora di Don
Leclercq, al quale spetta la massima
parte degli articoli e sono di solito

i piu lunghi ed i piii eruditi. Don
Leclercq e un vero fenomeno di atti-

vita letteraria; nel congratularcene
con lui, gli raccomandiamo pero mag-
giore riserbo nei giudizii, un po'phl
di sobrieta nelle citazioni erudite, le-

vandone il superfluo inutile o di poco
conto, e meglio curandone 1'esattezza

e 1'uniformita.

Una lode ben meritata spetta pure

agli editori, i quali seppero superare
assai felicemente le non poche diffl-

colta dell'esecuzione tipograflca, e foi^

nire, oltre le carte fototipiche e cro-

molitograflche, le numerosissime illn-

strazioni in silografia. Esse ornano

quasi ogni pagina del volume, appar-

tengono strettamente alia sostanza del

lavoro e buona parte sono original!

e di oggetti spesso assai difflcili a ri-

trarre. 11 plauso universale, onde fu ac-

colta e commendata la pubblicazione

da tutti i periodici scientific!, e il

miglior compenso agli autori ed agli

editori ed e insieme la migliore rac-

comandazione che possiamo fame an-

che noi.

II Dictionnaire gia si rende neces-

sario quale strumento di lavoro; non

puo quindi mancare in nessuna bi-

blioteca di consultazione e dovrebbe

aversi alia mano dei giovani in ogni

seniinario o collegio di studii eccle-

siastic!.

spesso corapiono con le loro perso-

G1ULIO URBINI. --
Disegno storico dell' arte italiana. Parte II

(sec. XV e XVI). Torino, Paravia, 1906, 8, 121-320. L. 2,50.

Dopo tre anni incirca dalla pub- nata a promuovere la coltura jarti-

blica/.ione della prima ecco compa-
rire la seconda parte di questa ra-

pida ma accurata rassegna storica,

dall'egregio professore Urbini desti-

stica nelle scuole italiane. Essa com-

prende il glorioso periodo del rina-

scimento. Combinare le due esigenze

di svolgere il criterio estetico e se-
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guitare serapre le tracce positive

della storia, e il punto piu difficile

forse nella compilazione d' un raa-

nuuletto elementare come il presen-

le. L'A. e riuscito assai bene a sal-

vare 1' esigenze della storia, esatto

quasi sempre, persino sovrabbondante

d' erudizione, e per ulteriore studio

rimettendp il lettore a una ben scelta

bibliografia. Che se per riguardo ai

giovani lettori egli avesse alquanto

risecato sulle lunghe enumerazioni di

uiinori artisti e dell'opere loro, sa-

rebbe riuscito piu efficace anche i'.el-

1'altro intento. Poiche allegarne il

puro nome, e qualiflcare 1'opere col

generico predicate di bellissimo, leg-

giadro, o simile, senza flgura o pian-

ta che supplisca alia brevita del cen-

no, lascia il tutto oscuro come prima.

II presente volumetto per altro e

bene e largamente illustrate, quasi

sempre per via di vedute tratte da

fotografle. Tra queste, alcuni affre-

schi troppo sciupati potevano es-

sere utilmente sostituiti da disegni

o incisioni, come quello di Benozzo

Gozzoli al camposanto di Pisa (p. 169),

essendoci il rame del Lasinio. Sempre
in vista dello scopo didattico del-

1'opera, e nella sua diffusione tra la

gioventu, avremmo voluto una scelta

alquanto piu riguardosa per conto

della verecondia delle figure ;
il che

non era difficile, stante il copiosis-

simo repertorio del quattrocento e

del cinquecento italiano.

Notero di sfuggita che la saliera

di Benvenuto Cellini non e al Lou-

vre, ma nel tesoro imperiale di Vien-

na. Che poi dal secolo XVI in qua
1'arte abbia assunto un 'fore di pom-

pa e di sfarzo, e un fatto che ha il

suo riscontro anche nell' evoluzione

d'altri periodi storici ; ma che cio

sia effetto di religiosita mondana in-

dotta dalla controriforma, non e as-

serzione storica che si possa soste-

nere sul serio, mentre la controri-

forma, opposta alia ri forma luterana,

produsse un vero rifiorimento della

piu schietta pieta in tutta la Chiesa,

iniziato insieme col concilio di Trento

e progredito vigorosamente per effetto

del medesimo. L'andamento del gusto
artistico e legato a tutt'altrecagioni.

A. MAGNI, prof, di storia dell' arte nel R. Istit. di Belle Arti di

Roma. -- Prose d'arte. Roma, Bocca, 1906, 8, 366 p. L. 5.

Impossible dare pure in succinto

multiforme contenuto di questoil

bel volume, in cui 1'egregio prof. Ma-

gni consegna molti scritti minori,

onorati frutti anch'essi d'una lunga
camera operosa. II piu notevole dis-

corre della pittura di paese in Ita-

Jia, in cinque capitoli, di cui i primi

due trattano un argomento per so-

lito trascurato, e considerando la pit-

tura di paese come sfondo e acces-

sorio nei quadri di figure e poi in se

stessa. riescono quasi una rassegna

storica di questo genere di pittura

fino verso il fine del secolo XIX, che

e quello in cui esso acquisto tutt'in-

tera la sua dignita e sviluppo le

sue diverse tendenze e maniere della

tecnica. Quando il Magni scrisse que-

ste pagine, alcuni artisti, come p. e.

il Fontanesi e il Segantini, non do-

vevano essere saliti ancora all'altezza

della loro fama; diversamente 1'A. no-

stro, pur facendo, come suole giusta-

mente, le sue libere ri serve, avrebbe

loro dato qualcosa piu che la sem-

plice citazione del nome e della pa-

tria. I c. 3, 4, 5 trattano del dise-

gno, del colorito e della composizione.

Degli altri scritti alcuni sono d'ar-

gomenli general!: dell' arte moderna

e del suo ufficio ; sopra lo studio
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della pittura; sopra I'istruzione let-

teraria degli artisti (con assennate

osservazioni), ecc. ; altri invece d'ar-

gomenti particolari e svariatissimi,

per lo piu scritti d'occasione. II che

a parer nostro non iscema, anzi cre-

sce pregio al volume, conferendogli

un valore storico ; che sarebbe stato

anche maggiore, quando 1'A. avesse

voluto a ciascuno scritto allegare la

propria data e 1' occasione come e

nato. Cosi egli ha fatto per es. in

difesa e in memoria della casa della

ragione a Velletri (p. 200), un pre-

zioso ediflzio del secolo XV, il quale

correndo pericolo di essere distrutto

dal proprietario, su proposta della

Commissione di belle arli fu salvato

con lettera del 16 giugno 1806 dal

ministro del Commercio e de' Lavoi i

pubblici; sebbene due anni appresso
soccombesse fatalmente sotto il pic-

cone. Notizie storiche siffatte, difficili

a rintracciare altrove, diverranno piu

preziose ancora coll'andar del tempo.
II Magni ha fatto bene a registrarle

nelle sue pagine. Le quali, benche un

po'arruffate per le digression!, sono

pure un saggio della penna forbita,

della coltura e del pensiero d'un pro-

fessore, egregio rappresentante d'una

eta che scompare, dimostrando che

non tutti furono trascinati dalla moda
corrente nel giudicarla.

LA SAINTE EUCHARISTIE (illustrate). Desclee, 1906, 8, 18 p.

L. 1,50. Ediz. di lusso L. 2.

Nato in occasione del recente

congresso eucaristico di Liegi, que-

sto sontuoso fascicolo rimarra un mo-

numento d'arte e di pieta insieme, a

onorare la divina Eucaristia, senza

perdere un punto della sua attualita.

Si potrebbe dire un'antologia lette-

raria tratta dalle penne piu celebrate,

Bossuet, Nicolas, Faber, Coube, Pa-'

stor, Monsabre, card. Pie, ecc. e al

tempo stesso una galleria di capo-

lavori del pennello, riprodotti in ac-

curate fotoincisioni, alcuni anche a

colori. Apre la serie il cenacolo di

Foligno, attribuito gia a Raffaello
;

poi vengono Angelico da Fiesole, Co-

simo Rosselli. il Rubens, da capo
Raffaello col famoso rairacolo di Bol-

sena
;
un quadretto del Laverdure

raffigurante 1'accolito Tarcisio in atto

di ricevere dal ponteflce 1'Eucaristia

da recare segretamente ai cristiani,

om'.e ebbe a patirne il rnartirio ;
indi

prosegue 1'arte moderna con la Messa

sul campo di battaglia in Kabilia,

dipinta da Orazio Vernet e illustrata

dalla penna del generale Gler, testi-

monii entrambi di quell'impresa dove

le armi di Francia non avevano dis-

degnato ancora di riconoscere la loro

potenza dal Dio degli eserciti.

Alcune di queste classiche com-

posizioni sono replicate in fogli ag-

giunti, in buone tricromie, che diver-

ranno anche migliori quando si prov-

vegga a temperare alquanto la cru-

dezza dei colori. Ma cio che si puo,

anzi si deve, lodare senza riserve sono

le due facce della copertina, minia-

ture gotiche con una festa d'angeli,

di simboli, di colori, combinati e bi-

lanciati con gusto perfetto, piacevole

pure all'occhio moderno, mentre ri-

mane pienamente fedele allo spirito

delFarte medievale. II fascicolo sa-

rebbe un bel regalo per le feste vicine.

PAULUS FRIDOLINUS KEHR. Italia pontiflcia sive Reparatorium

privilegiorum et litterarum a Romanis Pontificibus ante annum

MCLXXXXVIII Italiaeecclesiis, monasterii, civitatibus singulisque

personis concessorum. lubente Regla Societ. Gottingensi. Vol. I.
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Roma. (Regesta Pontificutn Romanornni I). Tip. Weidmann, 1906,

8, gr. XXVI-202 p. M. 6.

Quanti si occupano della storia

degli antichi papi ed in partieolare

della Chiesa dei tempi piu antichi

hanno alia mano i Regesta Pontlfi-

cum Romanorum del Jaffe, la cui se-

conda edizione e stata messa in luce

negli anni 1885-1888 sotto la dire-

zione del Wattenbach. Ora il presente

direttore dell' Islituto storico prus-

siano di Roma, comm. prof. Kehr, ha

intrapresa la correzione e 1'ampia-

mento dei medesimi regesti pontificii,

e dopo dieci anni di studio indefesso

e di accurate ricerche nelle bibliote-

che ed archivii, ha messo in luce il

primo volume della sua Italia pon-

tificia, consecrate per intero alia citta

di Roma. II valore straordinario della

pubblicazione consiste in questo, che

essa sara quinc'innanzi uno dei piu

importanti fondamenti per la storia

di Roma, delle sue antiche istituzioni

religiose, delle sue chiese e raonasteri.

II libro contiene infatti assai piu di

quanto non potrebbero dare una ven-

tina di volumi sulle cose di Roma,
scritti da yecchi autori in quel loro

stile ampio e spesso indigesto. I mo-

nasteri, le ehiese e simili sono ordi-

nati alfabeticamente, e nei sommarii

che precedono ogni capo, si prepone
anzitutto la lista delle opere a stampa
che ne trattano, poi la loro storia in

termini brevi, ma assai precisi; quindi
si enumerano i relativi document! ma-

noscritti sparsi nei varii archivii, cosa

soprammodo importante per lo studio;

infine si aggiunge un prospetto cro-

nologico di tutti i diplomi pontiftcii,

che vi si riferiscono sino alia fine del

see. XI, con 1'indicazione delle 1'onti

o delle stampe dove debbonsi ricer-

care, non dimenticando le bolle pon-

tiflcie perdute, come pure le bolle

spurie, che vengono contrassegnate

con un f. S. Maria Maggiore, ad esem-

pio, si estende a quattro pagine e cita

flno ad Innocenzo III ben 11 docu-

menti papali.

II prossimo volume conterra il La-
tium con le sue diocesi ed istituzioni

religiose e cosi di seguito altri volumi

illustreranno le altri parti d' Italia.

Similmente Gcrmania, Francia, Spa-

gna, Inghilterra ecc. avranno le loro

serie particolari di vohimi, per Pal-

lestimento dei quali il prof. Kehr ha

gia messo in moto ottime forze. L'o-

pera gigantesca e guarentita dalla

Reale Societa di Gottinga, che ne for-

nisce in buona parte le spese, come
anche offre le pagine del suo periodico

Gottinger Nachriclilen per le rela-

zioni scientiflche che riguardano le

ricerche * per la pubblicazione dei

molti documenti inediti novamente

scoperti. Anche \" emo card. Kopp di

Breslavia e stato assai largo di sus-

sidii per le spese di stampa, contri-

buendo cosi ad un'opera tanto utile

per la storia dei Papi.

Non solo dobbiamo essere grati al-

1'infaticabile autore per le molte nuove

ricchezze messe in luce, ma eziandio

pel miglioramento del sistema gia se-

guito dal Jaffe, ed e di non prendere

piu a fondamento della pubblicazione

1'oMine cronologico dei documenti,

si bene la loro pertinenza al mede-

simo luogo, onde ?i ha il vantaggio di

abbracciaresubito con un solo sguardo

la storia delle relazioni con la S. Sede

di ogni singolo gruppo. Tale sguardo

complessivo tomava impossibile nei

Jaffe, e tanto piu sentivasene il bi-

sogno, perche vi mancava per giunta

1'indice dei luoghi.

La pubblicazione del prof. Kehr

segna per la storia un vero e grande

progresso, mentre offre un sussidio
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di prim'ordine,indispensabileachiun- basi la storia del tempo antico e del

que si faccia a studiare sopra solide medio evo.

PAUL GRAZIANI. -- Boniface VIII et le premier conflit entre la

France et la Saint-Siege. Paris. Bloud et C. ic
, 13, 64 p.

E una buona e popolare vitina e Filippo il Bello, e mostra quanto
dell'iiltimo gran papa del medio evo,

tanto denigrato da' legulei antichi e

moderni, ed anco dall' esule cantore

della Commedia, che a lui attribuiva

tutti i mali suoi e di Firenze. II Gra-

ziani narra i fatti con brevita e sem-

plicita, massime quelli che si svol-

sero nella grave contesa fra il papa

diritto e benignita anche allora la

Santa Sede opponessealla ferocia della

corte di Francia. E un libro che, in

quello che dice, puo raddrizzare a piu
d'un lettore qualche idea sopra la bolla

Unam Sanctani, e gl'inlendimenti di

Bonifacio VIII, vindice e martire della

verita e della giustizia.

DI TARANTO CONSALVO. -- L'infante di Spagna Carlo III Bor-

bone in Italia prima della conquista del Regno. Napoli. lovene,

1905, 8, 112 p. L. 1.

E una esposizione oggettiva di

tutti gli avvenimenti diplomatic!,

cortigiani, giuridici comechessia, i

quali cagionarono la venuta in Ita-

lia e la presa di possesso della To-

scana, e dei ducati di Parma e di

Piacenza.deU'Infante Don Carlos, pros-

simo re di Napoli e alquanto piu tardi

di Spagna.

L'Autore, che si declama disce-

polo di Michelangelo Scipa. ha irai-

P. LOZANO. - Historia de las revoluciones de la provincia del

Paraguay 1721-1735. Tom. I. Antequera. Tom. II. Los Comu-

neros. Voll. 2. Buenos Aires. Cabant, 1905, 8. XX-456; 552 p.

II p. PJetro Lozano d. C. d. G. entrare nel dominio del pubblico.

nato in Madrid il 1697, fu fecondo ed

accurate scrittore non pure di cose

del suo ordine, ma dei costumi, dei

paesi, dei popoli indigeni dell' im-

mensa America spagnuola. Tra i non

pochi scritti da lui lasciati inediti vi

ebbe pure una storia delle rivoluzioni

tato il suo maestro nel trattare uni~

lateralmente questo soggetto : egli

si deve persuadere, che colle sole

carte farnesiane dell'archivio di Na-

poli, senza studiare i documenti del-

1'archivio Vaticano, la sua tratta-

zione, come quella pure del suo mae-

stro, rimane incompiuta, e il lavoro

intorno alia persona e all'opera di

Carlo Infante borbone in Italia ed in

Napoli deve essere rifatta.

che travagliarono la provincia del Pa-

raguay dal 1721 al 1735. II mano-

scritto dopo mille vicende, che da

quella remota terra d'America lo sbal-

zarono sino aLipsia, ineontro la sorte,

abbastanza rara, di passare miova-

mente 1'oceano e di trovare 1'editore

e il mecenate di che abbisogneva per

Ebbe il primo in quell' instancabile

e valente ricercatore di archivi che

e il p. Paolo Hernandez S. I. II se-

condo nella Deputazione di storia e

numismatica americana: unitisi en-

trambi insieme a far si che 1'edizione

riuscisse pregevole non meno per ac-

ctiratezza di critica, che per eleganza

d'arte tipograflca.

I due volumi della storia del Lo-

zano ci offrono una ricchissima serie

di svariatissimi casi. Nel primo vo-

lume si espongono i rivolgimenti con-

tinui succedutisi nel Paraguay dalla

prima entrata di don Giuseppe de An-
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tequera y Castro, quale governatore

provvisorio nell'Assunzione, sino alia

sua tragica morte in Lima ;
il secondo

volume ci descrive le geste dei Co-

muneros, seguaci dell'Antequera fino

alia pacificazione conchiusa dall'in-

signe capitano don Bruno Mauiizio

de Zabala, governatore di Buenos

Aires.

Ne solo la lettura di queste pa-

gine si raccomanda per la varieta

degli avvenimenti e per quella, di-

remo cosi, quasi impronta cavalle-

resca che le da il contrasto di tante

virtu e di tanti vizi. Chi gusto 1'ope-

retta del grande Muratori, II Fara-

guai felice, tiovera in quest' opera

postuma del Lozano un compimento
a molti e molti punti, che quel som-

rao erudito e storico non pote svol-

gere appieno per mancanza di fonti,

come si puo dedurre dalle stesse sue

lettere al p. Lagomarsini venute alia

luce alcuni anni addietro.

Quanto alia sincerita e fedelta

delle fonti usate dal Lozano, egli, giu-

sta il quasi universale costume del

tempo, si esonera bensi dal citarle

volta per volta, anche perche scrive

di cose contemporanee avvenute nel

paese dove da lunga stagione viveva.

Non lascia pero di asserirci che aveva

letto moltissime carte (muchisimos

p&peles) e trattato con varie persone
o intervenute come parte ai fatti o

testimonii di essi. Inoltre a piu di

centosettanta sommano i documenti

da lui inseriti testualmente nel con-

testo del racconto.

Lo stile non e per ventura quello

che noi uomini del secolo XX ricer-

chiamo, e non a torto, nei lavori sto-

rici. II Lozano iniita sotto questo ri-

spetto i grandi esemplari classic!

della Grecia, di Roma e gli autori

spagnoli forrnatisi su questi modelli.

Non rifugge per es. dalle parlate in

forma diretta e da certe tirate, piu

convenient! allo stile oratorio che a

quello grave, riposato, sereno della

storia. Cio non ostante Fopera di lui

era ben degna di vedere integral-

mente la luce e 1'Hernandez e i suoi

patroni possono bene rallegrarsi di

avere contribuito efficacemente col

pubblicarla ad una piu esatta cono-

scenza di una parte rilevantissima

della storia del Paraguay nel sec.XVIII.

P. BLlARD. Le conventionnel prieur de la Marne en mission dans

1'ouest (1793-1794) d'apres des documents inedits. Paris, Emile-

Paul, 1906, 16, 452 p. Fr. 5.

quali non uomini ma belve si devono

chiamare. Di uno di questi, denomi-

nate Prieur de la Marne, abbiamo qui

tracciate al vivo le geste, le quali in

tutto il periodo della guerra della

Vandea, gocciano sangue e crudelta

ferina.

Queste pagine, scritte su docu-

menti cavati dagli archivii di Parigi

e da quelli delle province, ci dimo

strajio sempre meglio le mostryosi-

ta sanguinose commesse nello spa-

zio di non pochi anni dagli uomini

della Convenzione e del Terrore, i

LA BELGIQUE 1830-1905, Institution, Industrie, commerce. Bru-

xelles, Goemaere, 1905, 8, XX-870.

Vorrei saper dire tutto il bene che tura, 1' acque e le selve, 1' igtene,

si merita questo volume, che del Bel- 1'economia sociale. le Industrie sva-

gio ci mette sott'occhio la natura e riatissime, distinte una per una, il

1'arte e le lettere, le scienze, 1'inse- commercio interno ed estero, il re-

gnamento ufficiale e libero, 1'agricol- gime dei porti, delle ferrovie, delle
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poste, dei telegrafi, la diplomazia,

1'esercito, la sicurezza pubblica, le

mission! e lo stato indipendente del

Congo. Eppure non e un annuario

statistico di aride cifre; ma le cifre

costituiscono il fondamento sicuro

dei ragguagli, le statistiche formano

la base nascosta, che traspare qua e

la, quando occorre affermarsi, all'in-

teressantissima rassegna della vita

pubblica in quel paese. II paesaggio
co' suoi incanti nativi, 1'arte co' suoi

monumenti, 1'industria co' suoi pro-

dotti nuovi, compariscono in inci-

sion! di suprema finezza a dare brio,

eleganza, anzi splendore di munifi-

cenza al volume. Esso fu offerto in

omaggio al Re dei Belgi dal ministro

Francotte quando quello Stato, or e

un anno appunto, celebro la settan-

tacinquesima ricorrenza della sua co-

stituzione e indipendenza nazionale.

Inutile dire che ivi e in compendio
la fonte piu sicura d' informazioni,

1'encomio della vigoria di quel pic-

colo floridissimo Stato, 1' indice del

progresso compiuto in tre quart! di

secolo. Esso e una galleria di perso-

naggi storici viventi o passati. un

museo di bellezze artistiche, di mo-

numenti della civilta antica e della

moderna. Che il ministro del Belgio

abbia avuto un pensiero per la no-

stra Redazione col dono di questo

volume, fu at to gentile cui rispon-

diamo colla piu schietta riconoscenza.

Dott. A. CAFFARO prof, nel Liceo di Pinerolo. -- Pineroliensia

(contribute agli studi storici su Pinerolo), ossia vita pinerolese

specialmente negli ultimi due secoli del medio-evo. Opera po-

stuma. Pinerolo. Chiantore, 1906, 8, 362-XX1I. L. 5.

Riferisce i costumi del popolo di

Pinerolo ne' secoii XIII-XIV, relati-

vamente alia vita popolare allora in

uso, ai giuochi, alle contese, alia mili-

zia, all'arte, alia chiesa, ai tribunali.

Ogni cosa, si puo dire, ogni parola e

cavata da atti autentici che si con-

servano nella biblioteca civica o nella

curia vescovile di detta citta. Non ci

peritiamo di dichiarare quest'opera

postuma del compianlo professore,

egregia sotto il rispetto letterario e

per istorica esattezza.

Si puo dire, che il testo e una in-

tarsiatura di documenti assimilati per

lungo studio nella mente deH'Autore ;

eppure tutto il libro si legge con

avidita, piu che se fosse un romanzo.

Sac. dolt. A. MANGHI. Due manoscritti di Paolo Tronci sul Pri-

mato della chiesa pisana. Sec. XVII. Pisa. Orsolini Prosperi,

1906, 8, XVI-76 p.

Tronci espone come appartenesse agli

arcivescovi di Pisa. Questi infatti en-

trano in campo, e la causa devoluta

a Roma non fu deflnita tuttavia nel

lungo pontificate di Paolo V. Come

poi andasse a terminare, 1'A. ce lo

fara sapere in un prossimo studio* .

P. PECCHIAI. L'opera della primaziale pisana. Notizie storiche

e documenti. Elenco degli operai. Regesto dei diplomi a lutto il

dodicesimo secolo. (Bibl. Minor della Miscellanea di Tradizione )

Pisa. Mariotti, 1906, 16, 160 p. L. 1.

Sono documenti, che ci disvelano

la grande controversia sorta verso il

fine del sec. XVI tra 1'arcivescovo di

Cagliari e il vescovo di Sassari in-

torno alia dignita di primate delle

isole di Sardegna e di Corsica, di-

gnita che 1'annalista pisano Paolo
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L' autore prova chiaramente la

pisanita , del duomo di Pisa, vale

a dire essere 1'Opera un' istituzione

prettamente cittadina, e per nulla

istituzione di Stato. Le prove arre-

cate sono numerose e sonore, le quali

poi ci vengono esposte dall'egregio

Pecchiai con una tal quale pisanitil

di eloquio, che genera diletto e non

toglie il nerbo alia dimostrazione,

quando eziandio ci fa notare qual-

che sfrondone di qualche storico

non cittadino, il quale volevala fare da

maestro delle cose pisane in Pisa.

GAETANO F1LITI S. I. LaChiesa della Casa Professa della Com-

pagnia di Gesii in Palermo. Notizie storiche, artistiche, religiose.

Palermo. G. Bondi, 1906, 172 p.

fl <'<csu di Palermo, che tale ap-

punto e il titolo della chiesa della

Casa Professa, e uno dei piu sontuo-

si tempii che abbia quella metropoli,

vuoi per la vastita della mole, vuoi

per la ricchezza e lo sfarzo degli or-

namenti, che ne fanno un'opera la

cui magnificenza (come ebbe a scri-

vere con acume 1'erudito palermitano

Castellucci) lascia arbitro indipen-

dente il giudizio tra le meraviglie

dell'arte e del dispendio . (p. 63). Di

questo monumento, testimone cospi-

cuo del gusto siciliano e dell'arte

decorativa attraverso il seicento non-

che della liberalissima pieta dei pa-

lermitani, ci da ora il p. Filiti un'eru-

dita monografla. E un frutto maturo

di minute e pazienti ricerche, quali

solo pote intraprenderle per lungo
corso di anni un intelligente ed amo-

roso cultore, quale egli e, della storia

della isola sua nativa e di quella al-

tresi dell'ordine cui appartiene. Con

queste pietruzze, provenienti tutte

da eceellenti cave, gli e riuscito di

mettere insieme questo lavoro che

del sacro edificio tratta sotto il duplice

rispetto della storia e dell'arte con so-

bria ampiezza ed assai buona critica.

L' autore non si restringe pero

alia sola esposizione delle vicende che

ebbe la fabbrica del Gesu e alia de-

scrizione del suo tutto non meno che

dei suoi precipui particolari. Nei pre-

liminari (pp. 7-27) ci da la storia

delle varie sedi occupate dal colle-

gio dei gesuiti dal 1549 al 1583.

Quindi in cinque appendici raccoglie

e vaglia una copiosa messe di notizie

attinentesi all' argomento principale

della monografia. Inflne voile accre-

scere pregio al volume coll' aggiun-

gervi cinque ben riuscite tavole fo-

totipiche di altrettante parti interior!

del tempio.

Mons. E. GIOVANNINI. Questione sempre vecchia e sempre nuova.

Bologna, Mareggiani, 1906, 16, 30 p. L. 0,25.
- II tesoro del cattolicismo. Ivi, 18, 30 p. L. 0,25.
- I doveri crisliani esposti alia studiosa gioventii italiana, ecc.

13a edizione. Ivi, 16, 598 p. L. 2,50.

II primo dei citati opuscoli tratta timo si ben pensato lavoro ci occu-

pammo gia or sono vent'anni metten-

dolo in quella mostra che gli si conve-

niva (Cfr. Ser. IX, 12 [1876Jp. 331). Le

Delia separazione della Chiesa dallo

Stato e della formola libera Chiesa

in libero Stato ; il secondo, della

SS. Eucaristia. Ambedue sono tolti

dall'opera maggiore dei Doveri cri-

stiani di cui annunziamo la 13 a edi-

zione. Dei pregi intrinseci di quest'ul-

successive edizioni chemeritaronodue

Brevi, 1'uno di Leone XIII, Paltro di

Pio X, vennero sempre migiiorandosi.

In questa recentissima non pure 1'A.
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vi adopera la lima, ma la voile accre-

sciuta di alcune important! note e di

un indice delle materie che di molto

ne agevola la consultazione. Tra que-

ste aggiunte ci piace di segnalare

quelle sull'usura e sul fallimento (pp.

161-165) e 1'altra sul teatro nell'Ap-

pendice p. 179. II lettore vi trova in

forma concisa e limpida la dottrina

piu sicura sopra si important! que-
stion!. Per dire tutto in breve i Do-

veri rimangono sempre uno de' mi-

gliori manual! per un sodo insegna-
mento del catechismo a! giovani laici.

P. STOPPANI. La vita di Gesii spiegata nelle scuole. Nuova edi-

zione riveduta e migliorata. Pistoia, Flori, 1906, 16, VI-184 p.

L. 1,50.

Preceduta da una cartina geo-

graflca della Palestina al tempo di

Gesu, scritta con semplicita e con

garbo, ci si presenta per la seconda

volta in nitida edizione questa vita

del Salvatore, opportunamente al bi-

sogno delle nostre scuole. Gia ne ab-

biamo parlato quando usci la prima
edizione [Civ. Caff., XVIII, 12 (1900),

727], ed ora vivamente ci rallegria-

mo dell' accoglienza ch' essa ebbe
;

mentre 1'auguriamo anche migliore

a questa seconda, in diverse parti, se

non in tutte. riveduta e corretta.

P. BERNARDO ATONNA DA SARNO 0. F. M. -- Voci dei morti

deile Calabrie nel terremoto deJl'8 settenjbre 1905 2a ed. Xapoli,

D'Auria, 1906, 16, 200 p. L. 0,40.

L'8 settembre 1905 le anime di piu

di 500 persone, perite all'improvviso

sotto le macerie del terremoto delle

Calabrie, dovettero presentarsi al tri-

bunale di Dio. Cosi e la vita umana;
tali le leggi naturali, a cui andiamo

tutti soggetti, tali e simili morti s'in-

contrano ad ogni momento : nelle dis-

grazie ferroviarie, negl'incendii, nei

naufragi. eccetera. Or la notte stessa

dell'8 settembre il p. Bernardo Aton-

na da Sarno, de' Minori, scrisse nel-

1'Efco del Serafico d'Assist di Genova

un primoarticolo suH'immortalita del-

1'anima. seguito poi da varii altri, da

lui intitolati: Voci dei morti delle Ca-

labrie. Nella loro bocca egli mette

varii ed eccellenti ammonimenti cri-

stiani per i loro superstiti in vita ed

i loro benefattori : come, ad esempio :

brei^ita della vita ninana, dolori di

essa, frequenza della niorte subita-

nea, la mortc <lei giusti e de
'

pccca-

tori e simili. fe un' tccellente lettura,

che ha fatto un gran bene a molti e

specialmente ad una signorina maestra

che ha ristampato gli articoli a parte

in questo elegante libretto.

Sac. T. ALLEGRA. Dio conosciuto, ossia introduzione all'acquisto

del Divino araore. Catania, Galali, 1906, 16, 116 p. L. 0,50.

II fine e lo scopo della vita e amar

Dio ;
ma non si puo amare quel che

non si conosce. Quindi per meglio

adempiere 1' officio della vita, bi-

sogna conoscere bene Dio. L' autore

del presente libretto ha raccolto con

amorosa cura quanto si puo desicle-

rare per meglio conoscere la bonta

e la grandezza di Dio, sia dalle opere

del create, sia da quelle aopranna-

turali della rivelazione, della reden-

zione e del magistero ecclesiastico.

E un libro di lettura ediflcante ed

istruttiva, inflorata talora anche da

esempii, non solo de' nostri Santi, ma
anche di uomini celebri nella storia.



P. E. D'OISY capp. Direttorio spirituale dei terziarii di S. Fran-

cesco. Traduzione dal francese sulla 2a ed. emendata ed accresciuta.

Padova. Seminario, 1906, 16, XVI-51g p. L. 1,25.

II p. d'Oisy, cappuccino, e un

pensatore, un asceta, un eccellente

scrittore ; e il suo manuals o diret-

torio spirituale de' terziari e riuscito

veramente aureo. Egli spiega per di-

mande e risposte le Regole de' ter-

ziari, e lo fa con efflcaeia, ordine,

brevita e chiarezza meravigliose.

Guardisi, p. es., come scrive della

lettura de' libri e giornali che offen-

dono la virtu, lettura proibita dalla

Regola.

Quanti cattolici hanno la co-

scienza falsata a cagione delle let-

ture ! Essi non comprendono piu il

male e nulla trovano di reprensibile

ne' libri proibiti dalla Chiesa. Cio

avviene perche in queste produzioni,

L.

la grandezza si rimpiccolisce, la pic-

colezza s'ingrandisce, il soprannatu-
rale si naturalizza. il mistero si spiega
scientiflcamente o si nega, il mira-

colo si frantuma, il delitto si atte-

nua, la virtu si abbassa, la verita

mentisce, il falso si dice vero, il di-

vino si umanizza, 1'umanita si fa

Dio! (p. 319). II tutto egregiamente
detto.

Oltreche, il manuale contiene tutto

cio che pud riguardare un terziario

(ammissione, feste, adunanze, indul-

genze e simili). Esso, per i preziosi

insegnamenti cristiani, e utilissimo

ad ogni specie di persone che inten-

dono salvarsi, osservando nel mondo
la legge di Dio.

BELLECIO II fervore acceso ed accresciuto nelle anime

religiose e pie in un ritiramento del P. LUIGI BELLECIO d. C. d. G.

Ristampa con aggiunte del P. E. BADAELI della medesima Com-

pagnia. Roma, Artigianelli, 1906, 24, 234 p. L. 0,80.

Sac. G. PAOLINI - - Essenze di Fiori di Paradiso Pescia, E. Nucci r

1906, 32, 55 p. Gent. 20.

un prezioso gioiello.

2. Le Esseme contenute nell'altro

elegante libricino, sono come uno

stillato della medesima opera del Bel-

lecio. Le meditazioni e considerazioni

sono ridotte a brevissimi punti, molto-

concisi, ma non meno fedeli, onde

1'opuscolo riesee molto opportune a

richiamare gli esercizii fatti e puo

1. Si pud giustamente applicare

alia prima operetta lo stesso elogio che

degli Esercizi Spiritual! del medesimo

Autore scrive il P. AntonioBresciani.

Essa e condotta con tanta sapienza

e metodo, scritta con tanta sodezza

di sentenze e con un'eloquenza tanto

calzante e robusta, che il leggerla

attentamente e piu il meditarla pro-

fondamente riesee di mirabile effetto

per camminare risoluti e gagliardi

nella via delle piu alte virtu . Ri-

toccata poi qua e la dal P. Enrico

M. Radaeli d. C. d. G. ed arricchita

di opportunissime aggiunte, e riuscita

anche darsi come ricordo del sacro ri-

tiro. Chi ne acquista 50 copie ha un

ribasso di cent. 5 la copia e tutto va

a beneflcio delle povere monache d'I~

talia. (Rivolgersi al periodico La Cro-

ce. Pescia, Toscana).
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Roma, 24 novembre - 6 decembre 1906.

I.

COSE ROMANS

1. Allocuzione del S. Padre nel Concistoro segreto del 6 decembre. 2. Vi-

sita del Re degli elleni al S. Padre. 3. La consegna del dono dei

brasiliani al S. Padre. Ricevimenti pontiflci. 4. L'associazione ceciliana

e la festa di S. Cecilia. 5. II rincaro delle pigioni. 6. Alia Pontiflcia

Universita Gregoriana. 7. Decreti della S. Congregazione dei Riti.

1. La Santitadi Nostro Signore Pio Papa X, la mattina del giovedi

sei decembre, dopo avere imposto privatamente nell'aula Concistoriale

il Cappellu Cardinalizio all' Emo Samassa, ha tenuto il Concistoro

Segreto, nel quale, prima di provvedere a numerose sedi vescovili

vacanti, ha pronunciato 1' Allocuzione che qui dianio uella sua auten-

tica versione :

Venerabili FratelU.

Tra i gravi pensieri che Ci preoccupano 1'animo e che vorremmo

comunicare con voi in questo onorando consesso, e certaraente pre-

cipuo il considerare come ogni di piu infierisca la tristissima procella

di tante vicissitudini, onde la Chiesa santa e miseramente travagliata.

Piu che mai in questo tempo essa puo a tutta ragione compararsi a

quella navicella che in mezzo al mare era sbattuta dai flutti. Ma non

percio menomamente vacilla la Nostra fede
;
che anzi maggiormente

ne sorregge 1' intima persuasione neU'efficace assistenza di Cristo,

che, giunta 1'ora del soccorso, voglia Egli levarsi a comandare ai

venti ed al mare
;
onde ne sorrida la plena tranquillita cotanto desi-

derata. Intanto, o Venerabili Fratelli, benche stretti da molta affli-

zione, abbiamo nondimeno un ben grande ed ammirabile conforto che

reca stupore ai nemici stessi del cattolicismo. Questo e la singolare

concordia che fiorisce in tutto 1' Episcopato, il quale e a noi pienis-

simamente congiunto. Imperocche tutti di una mente e di un cuore

solo col Sommo Pastore, Vicario di Cristo in terra, ben dimostrano

quanto ciascuno di^essi goda ripetere la celebre parola di Agostino:

Roma loquuta est, caussa finita est. -- Che se poi in qualche parte

1906, vol. 4, fasc. 1350. 47 7 dicembre 1906.
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i Vescovi, per le torbide mene degli avversari, siano piu acerbamente

vessati, cola ecco volgersi lo sguardo e 1'affetto degli altri Vescovi

per alleviare con cuore fraterno le fraterne sventure, ed inanimarli

a non cedere alle dure prove, ma resistere impavidi, sfidando gli

stessi tormenti. -- Padre Santo, cbe li hai collocati a reggere la

tua Chiesa, conserva in essi integro e costante tal sentimento dei

loro animi !

Faccia Iddio che dovunque il popolo cattolico si conformi a que-
sti luminosissimi eserapi dei suoi Pastori ! Questo e che Noi desi-

deriamo con tutto il cuore
; questo e che inculchiamo con tutto

1'animo, che appunto i fedeli concordino interamente coi loro Ve-

scovi, ne altro abbiano piu a cuore che di seguire in tutto la loro

parola e direzione. Questo richiede il sacrosanto dovere della pro-

fessione cristiana, e vieppiii lo richiedono al presente gl' interessi

della religione, che cioe dove 1' ospitalita contro la Chiesa gia in-

calza, ivi si proceda con salda fortezza per vincerla, ed in quelle

region! ove 1'ostilita si miuaccia, ivi i cattolici, rinunziando gene-

rosamente ad animosita e dissensioni, non tralascino mezzo alcuno,

consentito dalle leggi e dalla coscienza cristiana, per iscongiurarne

feliceraente i danni.

Cio e quanto Ne piacque oggi significant, a comunque sollievo

e conforto
;
ora e dover Nostro di provvedere alia vedovanza di al-

quante Chiese e specialmente all' inclita Sede Patriarcale latina di

Gerusalemme, rimasta vacante per la morte del Venerabile Fratello

Lodovico Piavi. A questa Sede, dopo mature consiglio, stabilimmo

di destinare il Venerabile Fratello Filippo Camassei, Arcivescovo di

Naxos. E superfluo rammentare la devozione di questo Prelate verso

la Santa Sede e descrivere le molte virtu di cui e adorno. Dapprima

egli presto 1' opera sua nella Curia del Nostro Vicariato, essendo

preposto alia procedura canonica dei matrimoni. Di poi per quindici

anni resse con lode il Collegio Urbano, e venne meritamente anno-

verato fra i Nostri Prelati domestici. Finalmente or sono due anni,

fu da Noi stessi elevato alia Sede Arcivescovile di Naxos. Avendo

egli dato ottima prova di se nel governo di quella Archidiccesi, de-

eidemmo di promuoverlo al Patriarcato latino di Gerusalemme. -

Pertanto coll'autorita di Dio Onnipotente, dei SS. Apostoli Pietro e

Paolo e Nostra dichiariamo il predetto Filippo Camassei sciolto dal

giuramento ond' era stretto alia Chiesa di Naxos, e lo trasferiamo

alia Chiesa Patriarcale latina di Gerusalemme, proponendolo a Pa-

triarca e Pastore della medesima Patriarcale Chiesa dei Latini come

sara espresso nel decreto e nella scheda Concistoriale, non ostante

qualunque coea in contrario. In Nome del Padre
-j-

del Figliuolo -}-

e dello Spirito -j-
Santo. Amen.
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2. Lunedi 26 novembre p. p. Sua Maesta Giorgio I re degli el-

leni (titolo voluto dalla Turchia) accompagnato dalla figlia prin-

cipessa Maria, maritata il 30 aprile 1900 a S. A. Imperiale Giorgio
Michai'lovitch granduca di Russia, e dal proprio seguito si reco al

Vaticano per visitare ufficialmente Sua Santita il Sommo Ponte-
flce Pio X. Re Giorgio, di religione luterana, nacque a Copenaga
il 24 decembre 1845, flglio del principe Cristiano di Schleswig-Hol-

stein-Sonderbourg-Glucksbourg, al quale col protocollo di Londra
dell'8 maggio 1852 era stato assicurato il Irono di Danimarca, non
avendo eredi il re Federico VII di Holslein (f 15 nov. 1863), e che

fu poi Cristiano IX, morto a sua volta neH'anno corrente addi 29 gen-
naio. E fratello del presente re Federico VIII, della Regina Alessan-

dra d' Inghilterra, dell' Imperatrice vedova di Russia, Maria Fede-

rowna, e zio del Re Haakon di Norvegia.

Le relazioni del Re Giorgio col Sommo Pontefice non sono nuove,
ma di data assai antica; poiche nel 1876, venuto in Roma con la

consorte e con numeroso seguito, si reco a visitare S. S. Pio IX, col

quale si trattenne lungamente in intimo colloquio. E nel novembre 1892,

celebrando le sue nozze d'argento, ed avendo ricevutelecongratulazioni

di S. S. Leone XIII, gli rispose con una nobilissima e oltremodo cor-

tese lettera, improntata alia piu schietta, rispettosa e cordiale ami-

cizia. Di piu Re Giorgio conosceva gia personalmente 1'attuale Sommo

Pontefice, avendo avuto occasione di avvicinarlo quando era Patriarca

di Venezia. A cio devesi aggiungere, e ne e del resto conseguenza

legittima, la liberta piena goduta dai cattolici in Grecia, ove le loro

istituzioni vivono tranquille e prosperano. Nei giorni durante i quali

il Re Giorgio si e trattenuto in Roma, la stampa e stata sempre in-

certa sulle sue intenzioni circa la visita al S. Padre; ma, anche

prescindendo dalle convenienze diplomatiche, date le circostanze pre-

cedent!, questa non poteva mancare.

Alle ore 15 l

/ 2 di lunedi 26 nov. suddetto adunque Re Giorgio,

accompagnato dalla sua figlia, dal sig. Michele Papparigopoulos, ma-

resciallo di corte, dal sig. G. A. Coundouriotis, capitano di vascello,

e dal sig. Czernowitz, grande scudiere, parti in carrozza chiusa dalla

sua legazione posta in via Balbo, per recarsi in Vaticano. Lungo lo

stradale percorso era in alcuni punti principal! schierata la milizia

e moltissimo popolo, che lo applaud! vivamente. Giunto nel cortile

di S. Damaso gli furono resi gli onori sovran! dalla guardia palatina

d'onore, da un drappello di gendarmi pontifici ;
e fu salutato dalla

fanfara dei palatini e dal concerto del gendarmi che intono 1'inno

greco. AH'ingresso della scala pontificia attendevano S. E. mons.

Bisleti, maggiordomo di S. S., S. E. il principe A. Ruspoli maestro

del sacro ospizio, il march. Giulio Sacchetti foriere dei SS. PP. AA.,
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mons. Grabinski, mons. Scapinelli camerieri partecipanti, il principe

Antici-Mattei, il Barone de Wedel, camerieri segreti, il comm. Rossi

de Gasperis, il comm. P. Pericoli, il cav. L. Bersani, camerieri

d'onore, il comandante la Guardia Svizzera e i Bussolanti di ser-

vizio. Com'e di prammatica, il Maestro del sacro ospizio, dopo che

fu fermata la carrozza, si avanzo per aprirne lo sportello. Discesi

la Granduchessa e il Re Giorgio furono ossequiati da mons. Mag-

giordomo e dai dignitarii della Corte pontificia e dipoi, preso posto

nell'ascensore riservato ai sovrani, salirono aH'appartameuto ponti-

ficio. All'ingresso di questo attendevano gli augusti ospiti mons. Pif-

feri, sacrista, mons. Sanz de Samper e Caccia Dominion!, camerieri

partecipanti, il march. L. Serlupi cavallerizzo maggiore, il conte Sode-

rini, i mous. Tedeschini, Piccoli Noel e i signori march. Mac-Swiney
de Mashanaglas, G. Bisping, conte F. Saedt e conte Sacconi, esente

delle Guardie Nobili. Accompagnati e seguiti dal nobile corteggio,

attraversando le sale degli svizzeri, dei palafrenieri, dei gendarmi,

della guardia palatina, degli arazzi, delle guardie nobili e del Trono,

in ciascuna delle quali si trovavano le rappresentanze dei relativi

corpi sull'attenti, in alta uniforme e raddoppiate per la solenne

circostanza, giunse all'anticamera segreta ove Sua Santita venne loro

incontro. Furono introdotti nella sala del Tronetto e per circa venti

minuti si trattennero in colloquio; terminate il quale, gli augusti

personaggi si congedarono, baciando la mano al Santo Padre, e

presentandogli le persone del loro seguito. Dipoi con lo stesso cere-

moniale si recarono a salutare 1'Emo cardinale Segretario di Stato,

negli appartamenti Borgia, ove erano ad attenderli mons. Misciat-

telli sotto-prefetto dei SS. PP. AA. e mons. Canali che 1'iutrodussero

da Sua Eminenza. Terminata anche la seconda visita discesero nel

cortile di S. Damaso per far ritorno alia delegazione, donde erano

partiti.

3. Nel quaderno precedente demmo un cenno della bella funzione

compiuta a Rio Janeiro per la consegua a S. E. mons. Tonti, Nunzio

apostolico, dei doni inviati dall'Episcopatc e dai cattolici del Brasile

al S. Padre in segno di gratitudine per 1'elevazione alia Sacra Porpora
di mons. Arcoverde. Per adempire 1'incarico ricevuto la mattina del

mercoledii^S uovembre mons. Tonti medesimo e la commissione al-

1'uopo inviata con altri signori brasiliani furono ricevuti dal S. Padre

in udienza particolare nella sala del Tronetto, ove sopra apposito tavo-

lino splendeva il prezicso dono dell'Episcopato brasiliano, consistente

in una ricchissima medaglia d'oro. Essa viene cosi descritta dal-

1' Osservatore Romano del 29 novembre : E contornata di brillanti

e di elegantissime foglioline in oro, rappresentanti i principal! prodotti

agricoli del paese. Nella parte superiore di essa erappresentato in forma
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di colomba lo Spirito Santo; e piii in basso la Cattedra di San Pietro,
circondata da angeli librantisi fra le nubi. Unc degli angeli consegna il

cappello cardinalizio alia Chiesa del Brasile, che e raffigurata nel sim-
bolo della Religiorie. Di fronte alia Cattedra sta ritta una bellissima fl-

gura rappresentante la storia, che, tutta assorta nella contemplazione
del grande avvenimento, tiene nelle mani un libro e una penna, per
tramandarne ai posteri la notizia. II libro e posato sopra un globo
terrestre nel quale vedesi disegnato fra gli altri paesi deH'America
latina il Brasile

; fra il globo e la statua della Religione si ammira
la stupenda baia di Rio Janeiro, sulla quale brillano le cinque stelle

del Cruxeiro. Nel rovescio della medaglia, tra festoni e figure di

angeli, campeggiano tre stemmi
;

in alto quello di Pio X, piu in

basso a destra quello del Card. Arcivescovo di Rio Janeiro, ed a si-

nistra quello della Repubblica del Brasile; nel centre leggesi in forma

circolare Al Santo Padre Pio X, il Clero e il popolo del Brasile

11-12-1905 -- Rio Janeiro 1-4-1906.

II conte Cavalcanti de Alburqueque, fratello dell'Emo Arcivescovo

di Rio Janeiro, si e recato in Roma per la presentazione deH'altro

ricchissimo dono, inviato dai cattolici del Brasile, del quale demmo
cenno nel quaderno precedente.

II giorno 29 il S. Padre riceveva in privata udienza la banda di

Sossano in quel di Vicenza, venuta in Roma, per festeggiare il 25 an-

niversario della sua fondazione. Prima della udienza il S. Padre eraai

degnato affacciarsi alia loggia del cortile di S. Damaso per ascoltare

1'esecuzione di alcuni pezzi di musica
; per i quali poi si congratulo

durante 1'udienza, improntata alia piii grande benevolenza verso an-

tichi suoi figli. Dopo ascoltato 1'indirizzo letlo dal dott. Concato, pre-

sidente della societa operaia cattolica di Sossano, il S. Padre rispose

esortaudo i presenti a mantenersi buoni cattolici, ossequenti ai proprii

superior! e confortandoli con la Benedizione apostolica. Voile inoltre

che tutti si fossero recati a spese sue a Castel Gandolfo, ove fece

loro trovare imbandito il pranzo in quel palazzo apostolico.

4. La festa di S. Cecilia, celebrata ogni anno dal Collegio Cul-

torum martyrum rielle catacombe di S. Callisto, ha attirato, come

sempre, molto concorso di fedeli e di forastieri negli oscuri sotter-

ranei, si preziosi per le importanti memorie cristiane che racchiu-

dono, ove par di rivivere la vita dei primitivi cristiani, e 1' anima

si sente soggiogata e vinta da mistica commozione. Furono cele-

brate le consuete funzioni religiose, e nel pomeriggio il comm. Ma-

rucchi trattenne il pubblico con una dotta conferenza, illustrando la

necropoli callistiana, ed il carme damasiano della cripta dei Papi.

Ugualmente fu solennizzato il giorno dedicate a S. Cecilia, nella

sua Basilica in Trastevere, ove intervenne per la prima volta col
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proprio vessillo e con a capo il suo presidente P. Amelli, priore di

Montecassino, una rappresentanza dell'Associazioue italiana di S. Ce-

cilia, definitivamente costituita nel Congresso di musica sacra tenuto

a Milano nel corrente anno. Questa Associazione ha per scopo di

promuovere la restaurazione della musica sacra, secondo la vo-

lonta del Santo Padre, ed ha ottenuto per protettore 1' Eminentis-

simo Cardinale Rampolla del Tindaro, titolare appunto della Basi-

lica di S. Cecilia, il quale accetto a patto che 1'associazione rae-

desima non si diparta d'un iota dalle disposizioni del Motu proprio

pontificio ; prcposito questo che dara maggior efficacia all' azione

della societa nello svolgimento del programma deliberate.

Nel medesimo giorno alcuni membri della nuova istituzione si

adunarono per la prima volta nel collegio greco, diretto dai PP. Be-

nedettini, ove era ospite il P. Amelli, e discussero sul modo piti

opportune di promuovere in Roma 1'Associazione ceciliana, e prepa-

rare il terreno alia riunione generate, stabilita per 1'anno 1908, in

occasione del giubileo sacerdotale di S. S. Pio X. Alia sera poi gl'in-

tervenuti a detta riunione si recarono a rendere omaggio all* Eminen-

tissimo Protettore, il quale li accolse con la usata sua benevolenza e

cortesia squisita. II Presidente P. Amelli lesse un indirizzo col quale

gli attesto i sentiment! di riconoscenza della societa per averne accet-

tata 1'alta protezione ;
lo prego di gradire 1'offerta della effigie di

S. Cecilia, modellata dalla scuola artistica di Montecassino, ed

espresse le speranze che allietavano tutti di ottenere per 1'Associa-

zione medesima largo incremento in tutte le diocesi italiane, merce

il protettorato dell'Eminenza sua. II P. Amelli ed i convenuti ebbero

in risposta le piii incoraggianti parole di ringraziamento e di bene-

volenza dall'Emo, il quale li esorto a lavorare con costanza perche

le sagge prescrizioni del S. Padre siano per tutto osservate e si pro-

muova in special modo la partecipazione del popolo ai canti liturgici.

6. Roma presentemente ha deflcienza di abitazioni, non tanto a

causa delle demolizioni continue ordinate, quanto per 1'aumento della

popolazione. Nel censimento del 1881 di fatto questa risultava di

490,502 abitanti, mentre al 31 dicembre 1901 era salita a 695,688 ;

il che da la ragione del risorgimento dalla crisi edilizia scoppiata

con tanta rovina flnanziaria nel 1889, quando la febbre della spe-

colazione aveva raggiunto il parossismo. Questo produsse una specie

di accecamento negli Istituti bancarii, negli accollatarii, nei ricchi,

ingolfatisi tutti nella costruzione di abitazioni, oltre le necessarie alia

popolazione di allora, senza prcoccuparsi ne del denaro occorrente,

ne della loro richiesta. Ed avvenne cio che era prevedibile ;
mancato

il denaro si arresto il corso delle costruzioni e centinaia di fabbriche

rimasero interrotte, quali a mezzo, quali appena sorte a fior di terra,
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quali sul punto di essere conipiute ;
e moltissime famiglie che avevano

poste le loro sorti in quelli edifizii furono gettate dall'agiatezza nella

miseria e costrette ad ernigrare; e il prezzo degli affitti subi una for-

tissimadiminuzione. Oggi non solo sono state terminate le costruzioni

rimaste incompiute nel 1889, ma si puo dire rinnovato il periodo di

febbre edilizia, tante sono le costruzioni in via di esecuzione o pro-

poste ed approvate o di prossimo incominciamento
;

e cio perche le

abitazioni pur sempre mancano; e di questa deficienza approfiltano

i padroni di casa, aumentando sempre piu le pigioni. Si sono pro-

mosse agitazioni ;
e si e perfino fatta 1'assurda proposta di uno

sciopero d'inquilini; ma... oh! ironia feroce!... ad ogni comizio

contro i rincari degli affitti hanno risposto i proprietari di case con un

rincaro. E fra questi rincari sono degni di essere tramandati alia

storia due, riferiti dal Corriere d' Italia, n. 105. La Societa dei Beni

stabili, avendo acquistato dalla Banca d' Italia alcuni fabbricati, a

due inquilini rincaro 1'affitto elevandoli per uno da L. 50 a L. 90;

per 1'altro da L. 75 a L. 170 mensili ! Parrebbe che la ripresa febbre

delle nuove costruzioni dovesse restituire di nuovo l'equilibrio nelle

richieste
;
ma di cio e da dubitare fortemente, anzi e da temere una

nuova crisi edilizia simile a quella del 1889, poiche le costruzioni si

fanno su vasta scala soltanto per abitazioni signorili ;
ma non di

queste e penuria, sibbene di quelle per la modesta borghesia, e pel

popolo ;
non pochi son quindi costretti ad agglomerarsi ne'quartieri

piu grandi, con scapito della morale e della igiene.

Qualcosa e stato fatto in Italia per favorire le costruzioni di case

popolari, come dimostra 1' ultimo Bollettino dell'Ufficio del la-

voro: e piu ancora all'estero; per esempio in Inghilterra, in Ger-

mania, in Francia, nella Svizzera ; in alcune localita sono stati preai

anche provvedimenti legislativi per tutelare nelle abitazioni la mora-

lita e la igiene, istituendo ispettorati governativi con 1'incaricodi vigi-

larne 1'osservanza: ma una legislazione che racchiuda nei giusti limiti

le pretese dei proprietarii di case verso gl' inquilini finora nessuno

ha promosso : eppure essa diventa sempre piu necessaria, come lo

dimostrano le agitazioni iniziate in alcuni luoghi e destinate alia ste-

rilita o a promuovere disordini ; que! disordine che gia serpeggia

minaccioso nelle vene dello Stato italiano. Ne sono cosa nuova prov-

vedimenti legislativi di tal natura: basta consultare II parere sul-

I'aumento delle pigioni delle case in Roma pubblicato nel 1826 dal-

1'illustre aw. CARLO FEA, ove sono riportate leggi, e disposizioni so-

vrane date fuori, nello Stato pontiflcio, nel Piemonte, nel Modenese,

in Spagna ecc., allo scopo di frenare la cupidigia dei padroni di casa.

Ve ne hanno di Clemente III, di Gregorio XIII, di S. Pio V, di

Pio VII, di Leone XII, di Carlo Emanuele di Savoia, del Duca di
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Modena, del Re Carlo IV di Spagna, dell' imperatore Federico II per
la Sicilia. Ai tempi di Alessandro VII, strano a dirsi, i proprietarii

preferivano tener vuote le case piuttostoche cederle ad un fitto minore

di quello da loro stabilito !

Se prendesse piega la lega fra gl'inquilini iniziata in Firenze,

come si troverebbe lo Stato di fronte ad essa? Potrebbe farle fronte

senza creare uno stato di cose di una eccezionale anormalita?

6. Martedi 4 corrente nella chiesa di S. Ignazio ha avuto luogo
1'annuale solenne distribuzione dei premi agli alunni della Pontiflcia

Universita Gregoriana, sotto la presidenza dell' Emo card. Merry
del Val, segretario di Stato di Sua Santita, al quale facevano co-

rona, 1'Arcivescovo di Manila, il Vescovo di Vilna, varii Rettori

dei collegi ecclesiastici esistenti in Roma, il P. Querini nuovo ret-

tore deH'Universita. il P. De Maria, prefetto degli studii, i Profes-

sori e molti illustri membri del clero. Precedette la distribuzione

suddetta la solenne professione di fede, fatta dai novelli dottori,

ratificata col giuramento e col bacio dei Santi Vangeli. Furono pro-

clamati 77 dottori, 99 licenziati e 218 baccellieri per la teologia:

38 dottori, 49 licenziati e 85 baccellieri pel diritto canonico: 46 dot-

tori, 56 licenziati e 61 baccellieri per la filosofia. L'orazione di uso

fu pronunciata dal R. dott. Ippolito Trejou, della diocesi di St. Brieuc,

alunno del seminario francese, ed aveva per soggetto L'ispirazione

della Sacra Scrittura, secondo il concetto tradizionale della Chiesa .

L'oratore svclse con molta dottrina 1'argomento meritando larghi

encomii ed applausi. Dopo eseguiti alcuni pezzi di musica dal con-

certo dei Salesiani, furono consegnati i premii.

Come negli anni precedent} anche in questo, la festa dell'Univer-

sita gregoriana e riuscita una manifestazione imponente della vita-

talita della Chiesa cattolica, che riunisce il fiore dei suoi giovani

intorno alia sua cattedra, da tutte le parti del mondo, per farli adde-

strare nell'acquisto della vera scienza e delle virtu di cui dovranno

poi farsi maestri ed esemplari agli uomini.

7. Domenica 2 corrente, nel palazzo apostolico vaticano, nella

sala del trono, alia presenza di Sua Santita, mons. Diomede Panici,

arcivescovo titolare di Laodicea e segretario della S. Congregazione

dei Riti, promulgo il decreto sulle virtu eroiche del ven. Servo di

Dio Gennaro M. a
Sarnelli, dei Redentoristi, discepolo di S. Alfonso

M.a de' Liguori, morto nel 1744 alia eta di anni 41. Erano present!

alia ceremonia gli emi cardinal} Serafino Cretoni, prefetto della S. C.

dei Riti e Domenico Ferrata, ponente la causa, insiemo ai mons. A.

Verde, promotore della Fede, A. Mariani, assessore, F. F. di Fava,

sostituto e molti Padri Liguorini con a capo il loro revmo P. Gene-

rale. Questi appressatosi al trono pontificio ringrazio con brevi ed
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elegaati parole Sua Santita p?r 1'atto pontificio pubblicato ; e Sua San-

tita a sua volta rivolse a tutti un discorso ricco di apostolic! pen-
sieri ispirati dalla solenne occasione. Imparti in fine ai present!

1'Apostolica Benedizione.

Parimente nel successive martedi 9 nel Palazzo Apostolico Vaticano

fu tenuta la Congregazione Ordinaria dei Sacri Riti, nella quale al

giudizio degli Emi e Rmi Signori Cardinal! component! la medesima
furono sottoposte le seguenti materie :

1. Introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione

del Servo di Dio Luigi Solar!, Sacerdote professo della Compagnia
di Gesii

;

2. Introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione

della Serva di Dio Vincenza Gerosa, altra fondatrice dell' Istituto

delle Suore della Carita in Lovere.

3. Concessions ed approvazione dell'Officio e della Messa in

onore del Beato Bonaventura da Barcellona, Laico professo dei Mi-

nor!, fondatore del Ritiro di S. Bonaventura in Roma;
4. Concessione ed approvazione dell'Officio e della Messa in

onore delle Beate Teresa di S. Agostino e Compagne Martiri Car-

melitane Scalze del Monastero di Compiegne ;

5. E finalmente intorno alia revisione degli scritti del Servo

di Dio Abate Mechitar, Sacerdote Armeno, fondatore della Congre-

gazione dei Missionari Armeni detti Mechitaristi.

II.

COSE I1ALIANE

i. La riapertura delle Camere. 2. Visita del Re degli elleni al Re d' Italia.

3 L'insegnamento catechistico riconosciulo obbligatorio dal Governo

italiano. 4. Morte del colonnello Solari.

1. 11 27 novembre furono riaperte le Camere legislative. Erano

present! 250 deputati. Furono respinte all' unanimita le dimissioni

da presidente inviate dall'on. Biancheri, il quale dipoi le ha ritirate.

I ministri presentarono per la discussione i bilanci del 1906 1907,

piu, trenta disegni di legge, secondo rannunzio datone dall'on. Maio-

rana nel discorso pronunziato a Catania, dei quali si e chiesta 1'ur-

genza solo pei seguenti : provvedimenti a favore dei carabinieri, delle

guardie di pubblica sicurezza, delle guardie carcerarie e delle varie

categorie dei reali equipaggi, nonche per le ferrovie; disegni che do-

vrebbero essere approvati prima delle vacanze natalizie. Piii urgent! di

tutti sono divenuti i provvedimenti per le ferrovie, il cui tristissimo

disorganizzamento, cominciato proprio alia vigilia del loro passaggio
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allo Stato, che ha dato finora luogo a scene terrificanti, ed insieme

grottesche (fu promesso una volta L. 20 per vagone a chi ne rintrac-

ciava settanla smarriti !) e tuttora un gravissimo sconcio, e costi-

tuisce un fatto crediamo unico nella storia delle ferrovie.

II ministro degli esteri presento alia Camera il trattato di com-

mercio italo-etiopico e 1'atto generale delle conferenze di Algesiras,

da essere conferrnati. L'on. Massimini, ministro delle flnanze, assi-

curo di aver date energiche disposizioni contro gl'inipiegati della

dogana di Geneva, ove ha sede la presidenza della loro associazione,

che deliberarono 1'ostruzionismo nell'esercizio delle proprie iucom-

benze, per obbligare il Governo a migliorare le loro condizioni, come

ne hanno fatto istanza da molto tempo senza essere stati ascoltati.

E 1'ostruzionismo, nonostante le disposizioni date dall'on. Massimini,

fu messo in pratica a Genova come in altre citta important!, per

atto di solidarieta, con grave danno dei commercianti, e ponendo in

imbarazzo la circolazione delle merci del Regno. II Governo pero

non si lascio intimidire; ed il ministro Giolitti dispose perche fos-

sero licenziati i promotori dell' agitazione presente, dichiarando di

non prendere in considerazione le domande avanzate se non dopo
trascorso qualche tempo dalla ribellione di questi giorni. Tali ener-

gici provvedimenti hanno prodotto 1' effetto, perche 1' ostruzionismo

termino quasi per incanto. Con cio tuttavia non sara rimediato alia

minacciata disorganizzazione dei diversi servizii dello Stato. Perche

non soltanlo i doganieri si agitano ;
ma altresi gl' impiegati di molte

altre amministrazioni governative ; e, quel che e peggio ancora, ad

essi sono da aggiungere oggi gli ufflciali subalterni dell'esercito, i

quali hanno indirizxato una lettera aperta, assai violenta, alia Ca-

mera, al Senato e alia stampa, reclamando imperiosamente provve-

dimenti in loro favore. Cosicche 51 governo trovasi assalito da ogni

parte da schiere di persone anejanti a migliorare le proprie condi-

zioni. Del fatto se siano giuste o no tali lagnanze e tali richieste

non vogliamo occuparci ;
solo dubitiamo che il Governo possa dare

a tutti la desiderata soddisfazione ;
nel caso negative, che e il piii

probabile, rimarra nello Stato un germe di maluraore, che pud risol-

versi in nuove agilazioni.

Nella tornata della Camera del giorno 28 si e avuto lo svolgimento
di una interpellanza sulla politica ecclesiastica, fatta daH'on. Mira-

belli prima delle vacanze estive, essendo la discussione del bilancio

del ministero di grazia e giustizia stata interrotta, per riprendersi

dopo le vacanze. L'on. Gallo ha risposto, affermando prima di tutto

la laicita dello Stato e poi dichiarando che, a differenza di altri Stati,

di fronte alia Chiesa cattolica il governo italiano vuol seguire la via

della liberta e non della violenza e percio rispettera il sentimento
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religiose del popolo nella quasi totalita cattolico, (lo ha riconosciuto

lo stesso ministro) ;
ne riformera la leggedelle guarentige, la quale

dal relatore on. Fani e dichiarata legge fondamentale, approvals per

guarentire la sovranita spirituale del Pontefice. A! tempo stesso pero
Ton. Fani ammette, che il Parlaraento puo, se vuole, modificare la

legge medesima. L'on. Mirabelli naturalmente non si e appagato di tali

dichiarazioni, perche a lui sono un pruno negli occhi le corporazioni

religiose rifiorenti (1'on. Mirabelli forse preferisce veder moltiplicarsi
le case da the e le galere) ed insierae la legge delle guarentige pa-

pali; ed alle insistenze da lui fatte ottenne una risposta dall'on. Gallo

alquanto sibillina e vero, ma atta a fargli comprendere il gergo, ed

insieme concepire buone speranze anche per una legge sul divorzio,

la quale se non prendera proprio questo nome, ed avra una denomi-

nazione piu coperta, tuttavia in sostanza condurra al medesimo

scopo. Forse si chiamera ordinamento della famiglia: la parola or-

dine suona tanto bene all'orecchio !... non stride maledettamente

come quella, cruda, cruda, di... divorzio! e se ne occupera una Commis-
sione appositamente scelta... una Commissione nominata per la ri-

forma del diritto private.
- - Del resto, tutto considerato, ed avuto

riguardo alle condiziotii anormali in cui trovasi la societa presente,

le dichiarazioni fatte dall'on. Gallo intorno alia politica ecclesia-

stica possono con soddisfazione essere accettate, se la liberta che

s'iutende lasciare alia Chiesa ed ai cattolici sara sincera e intera:

se non si riguardera piu con diffidenza e con animo ostile 1'azione

religiosa.

Fra i disegni di legge vi e pure quello pel Riposo festivo. pre

sentato dall'on. Cocco-Ortu al Senato. Questo disegno contempla

tutte le imprese industrial! e commerciali
;
ma fa molte eccezioni,

anzi troppe. Eccettua le ferrovie, la navigazione, 1'agricoltura, la

caccia, la pesca e tutte le Industrie esercitate dallo Stato, nonche

tutti i casi di forza maggiore. Ha disposizioni special! per i negozii

di vendita di generi alimentari, di barbiere e parrucchiere, e di

quelli nei quali si vendono oggetti di uso pei villici. Veramente non

si comprende perche fra le eccezioni vi sia quella delle Industrie

dipendenti dallo Stato. Queste ed altre eccezioni saranno germi di

malcontento.

II Senato si riuni il 28 in alta corte di giustizia per giudicare

una contravvenzione addebitata al sen. Onorato Gaetani per non

avere assicurato alcuni operai chiamati a restaurare un portico del

castello di Sermoneta. Pero avendo il medesimo fatta una oblazione

di L. 100, uguale al massimo dell'ammenda imposta in tali casi,

fu dichiarata estinta 1'azione penale e condannato il senatore solo

alle spese.
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2. Come abbiamo detto nelle Cose romane, il Re di Grecia e stato

in Roma dal giorno 23 al 28 novembre, ospite del Re Vittorio Ema-
nuele III nel palazzo del Quirinale. La visita ufficiale da tui fatta

al Re d' Italia, sebbene abbia avuto certamente carattere d' intima

amicizia, pure si puo giustamente supporre che anche la politica vi

abbia tenuta la sua parte. Basta che si dia uno sguardo alle condi-

zioni present! della penisola balcanica verso la quale tendono le aspi-

razioni del popolo ellenico, e nella quale si dibattono in lunghe e

sanguinose lotte popoli di stirpi diverse, contendentisi fra loro il

primato. Sono ancora fumanti le stragi di greci per opera del po-

polo bulgaro teste compiute; in Macedonia le potenze non si sono

ancora decise ad intervenire in favore di una piuttosto che di

altra nazionalita
;
la questione cretese non e del tutto sciolta, seb-

bene, per opera soprattutto dell' Italia, la soluzione secondo i de-

siderii del Greci sia ben avviata
;

le relazioni tra Grecia e Rumania
furono di recente interrotte

;
in una parola, la questione ellenica e

viva e trovasi in uno stato di fermento assai pericoloso : ne puo
sembrar fuor di proposito che Sua Maesta il Re Giorgio, dopo aver

visitato Parigi e Vienna, si sia recato a Roma a patrocinare gli

interessi dei greci nei Balcani, a tentare la soddisfazione dei loro

desiderii sulle regioni reputate dalla madre patria sangue del suo

sangue. E questo ammette anche la stampa seria la quale nella pre-

sente occasione ha cambiato tono, limitandosi ad affacciare ipotesi,

contrariamente al solito suo sistema di spiattellare i resoconti di

tutti i colloquii intimi, come farebbe un testimonio oculare.

La visita del Re degli elleni all'Italia servira a rendere piu cor-

diali le relazioni fra i due popoli, italiano e greco, congiunti fra loro

da si stretti vincoli di parentela ;
relazioni finora state alquanto so-

spettose per causa appunto della condotta delle potenze protettrici,

fra le quali e compresa 1'Italia, nella questione dell'Europa orien-

tale. L'accoglienza ricevuta dal Re Giorgio, cordialissima, sia da parte

delle autorita, sia da parte del popolo, e stata appunto il mezzo che

ha rasserenato tali relazioni. II Re Giorgio fu accolto con gli onori

resi sempre ai Sovrani, ospiti ufficialmente del Re d'ltalia; ricevi-

menti, pranzi, caccie (compresa una rivista militare, in trentadue-

simo, fatta nelle respettive caserme) si avvicendarono nei pochi giorni

di sua permanenza in Roma, ed ovunque il Re Giorgio si recava era

accolto con espansione di simpatia, destata soprattutto dalla sua

grande affabilita. Due ricevimenti ebbero ciascuno una nota caratte-

ristica; quello dato dal Re Giorgio al corpo diplomatico nell'appar-

tamento degli Imperatori al palazzo del Quirinale la sera del 23, al

quale ricevimento non presero parte i rapp'resentanti della Bulgaria,
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della Serbia e della Rumania: fatto questo considerate da alcuni di

una certa importanza, potendo essere interpretato non solo come pro-
testa contro la Grecia, ma anche contro 1'Italia per averne accolto

il Re. Del resto pero 1'importanza medesima non sarebbe tale da destare

apprensioni o far temere conseguenze, tanto piu che dopo si sono date

spiegazioni. L'altro ricevimento degno di nota e quello dato dal Muni-

cipio di Roma nel palazzo dei Conservatory la sera di domenica25;
ricevimento a cui presero parte anche gli assessor! e i consiglieri

cattolici, con le decorazioni pontiflcie sul petto. Poiche era stato sta-

bilito 1'intervento dei consiglieri cattolici ad un ricevimento officiale,

noi troviamo degno di lode 1'essersi essi presenlati senza rispetto

umano, con le decorazioni che li tnanifestavano legati con i sacri

vincoli della fede cattolica alia Maesta del Vicario di Gesii Cristo.

Uno spiacevole incidente ha disturbato alquanto la cittadinanza di

Roma durante il soggiorno del Re degli elleni : lo sciopero dei tram-

vieri, divenuto quasi diremmo un male cronico ; poiche alia distanza

di solo quattro mesi si e rinnovato per protestare ancora una volta

contro la societa. Questa volta pero forse nemmeno i tramvieri co-

noscevano bene la ragione dello sciopero, tanto esso apparve infon-

dato e inconsulto ; si potrebbe supporre che abbiano colta 1'occa-

sione della impossibility in cui si trovava il municipio di concedere

le guardie pel servizio provvisorio, essendo necessario un maggior
numero di queste alia tutela dell'ordine, per recare un danno sicuro

alia societa medesima, se non avesse ceduto alle pretese degli scio-

peranti. Comunque sia, partito il Re Giorgio, anche lo sciopero ter-

mino, risolvendosi in un disastro pei tramvieri, che dovettero ritor-

nare al lavoro in condizioni peggiori di prima.

3^ II consiglio comunale di Alessandria composto, come e noto di

socialisti, si e dato a far guerra contro la Religioue; e fra i prov-

vedimenti anticristiani presi vi fu 1'abolizione nelle scuole elemen-

tari dell' insegnamento calechistico. A questa disposizione per altro il

consiglio provinciale scolastico si oppose dichiarando obbligatorio pei

comuni tale insegnamento ; ma il Consiglio suddetto non si dette

per vinto e fece ricorso al Ministero della pubblica istruzione, il

quale ha dato torto al consiglio comunale e ragione al consiglio

scolastico col seguente importante decreto :

II ministro della pubblica istruzione. veduto il ricorso del comune di

Alessandria contro la deliberazione 1 dicembre 1905 del Consiglio provin-

eiale scolastico di Alessandria per 1'insegnamento religioso nelle sue scuole

elementari; esaminati gli atti e sentito il parere della Commissione esecu-

tiva; ritenuto in fatto che nell'adunanza del 21 febbraio 1905 il Consiglio

provinciale scolastico di Alessandria deliberava d'invitare il comune a rispet-

tare le disposizioni che riguardano 1'insegnamento religioso, e ad attenersi
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alle norrae statuite dal calendario scolastico, approvato dal detto consiglio

scolastico nella seduta 12 ottobre 1904 : che il consiglio comunale di Ales-

sandria, nell'adunanza del 13 luglio 1905, su proposta della giunta delibe-

rava che a decorrere dall'anno scolastico 1905-906 Finsegnamento religiose

non fosse piu irapartito nelle scuole del comune
; che il consiglio scolastico,

con decisione del 1 dicembre 1905 richiamandosi alle altre sue precedent!,

non approvava la deliberazione del comune, perche contraria all'articolo 3

del regolamento 9 ottobre 1895; che contro tale "decisione ha prodotto ri-

corso il comune di Alessandria, assumendo che Fart. 2 della legge 15 lu-

glio 1877 ha implicitamente abrogate 1'articolo 315 della legge 13 novers-

bre 1859 e che percio il comune non puo ritenersi vincolato obbligatoriamente
all'osservanza della norma regolamentare, la cfuale, in quanto eccede la por-

tata della legge, deve ritenersi spogliata di ogni forza coattiva; chiede quindi

che in riparazione dei provvedimenti emessi dal Consiglio provincial sco-

lastico sia approvata la deliberazione 13 luglio 1905, con la quale il comune

dichiarava di non essere tenuto a fare impartire F insegnamento religiose

nelle sue scuole elementari. Considerate che Fart. 3 del regolamento gene-
rale scolastico, approvato col r. decreto 2 ottobre 1895 n. 623, interpreto

ed armonizzo gli articoli 315 della legge 13 novembre 1859 (Casati) e 2 della

legge 15 luglio 1877 n. 3961, statuendo che i comuni debbano provvedere
anche alia istruzione religiosa degli alunni quando i genitori lo chiedono.

Se il ministero avesse reputato illegittima tale disposizione, avrebbe avuto

il modo di abrogarla, provocando un apposito decreto reale; ma e assurdo

richiedere che, per via di ricorso gerarchico, il ministero dichiari incosti-

tuzionale nei rapporti del comune ricorrente qu.^lla disposizione, la quale
mantiene in pieno vigore come norma generale, e di cui deve quindi esigere

la esatta osservanza come ben decise il Consiglio scolastico provinciale.

Per tali motivi decreta : II ricorso del comune di Alessandria contro

la deliberazione 1 dicembre 1905 del Consiglio scolastico provinciale d'Ales-

sandria per Finsegnamento religioso nelle sue scuole e respinto. II prefetto

presidente del Consiglio scolastico provinciale di Alessandria e incaricato

dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, ctddi 20 agosto 1906.

Per il ministro : Fir. CIUFFELLI.

L'on. Bissolati ha chiesto schiarimenti al Ministro della P. I.

circa 1'insegnamento religioso nelle scuole
;
ma ci sembra che schia-

rimento migliore di questo non lo potesse avere.

4. Nella villa del Bordasso presso Parma e morto il giorno 23 no-

vembre il colonnello Stanislao Solari, notissimo per le sue scoperte

benefiche intorno all' agricoltura. Egli era nato a Genova nel gen-
naio 1829 e di soli sei anni fu dal padre, capitano mercantile,

condotto nei viaggi marittimi, essendo di salute gracile e soggetto
a sbocchi di sangue ;

ne le speranze di risanarlo e rinvigorirlo

andarono deluse. Educato nel collegio militare di marina di Ge-

nova ne usci col grado di guardia marina e prese parte a diverse

battaglie dal 1848 al 1868, anno in cui si ritiro dal servizio mili-



COSE ITAL1ANE 751

tare col grado di capitano di vascello. Di qui incomincio la sua vita

tutta dedicata all'agricoltura, che lo rese meritamente celebre per la

seoperta dei mezzi di rendere razionalmente feconda la terra e remu-

neratrice oltre ogni aspettativa. Di tale seoperta la Civilta Catto-

lica dette ampio conto nel vol. 4. della Serie XVI alle pag. 201,

720 e segg. Dopo 22 anni di prova, di studi, di fatiche, di lotte,

cioe nel 1891, sicuro ormai del suo sistema di agricoltura, lo con-

segno all'Italia, con una lettera indirizzata al Ministro di Agricol-

tura, come sigillo della sua grande opera della restaurazione del-

1'agricoltura e del miglioramento della classe agricola. Dal 1892 in

poi il Solari, lasciato ad altri di continuare praticamente 1'opera sua,

si dette agli studii sociologici per illustrarla scientificamente e pub-
blico successivamente diverse opere fra le quali : Economist! e socio-

logi di fronte all' agricoltura (Parma 1892) ; La natura e gli effetti

dell'errore agricolo nell'odierna question sociale (Parma 1894 -- Con-

seguenze (id. 1896) la Nuova fisiocrasia (Parma 1901) e finalmente

il Diritto di proprietd. nelle quali sono condensate quasi tutte le

teorie sociali e filosofiche dell'Autore.

La vita operosa del Solari fu coronata con una fine edificantis-

sima, come edificante era stata la sua vita di cattolico sincero ed

esemplare. Confortato con tutti i Sacramenti della Chiesa cattolica,

con la Benedizione del S. Padre, attese serenamente la morte, con-

servando lucide le facolta intellettuali, sicche fino aU'ultimo mo-

mento pote seguire le preci dei moribondi. Alle parole Asperges me,

hyssopo con le quali il sacerdote lo benediceva, spiro 1' anima sua

benedetta.

III.

COSE STEANIERE

(Notizie Generali). 1. SPAGNA. Nuovi minister!. 2. MAUOCCO. Invio di navi

dall'Europa. 3. GIAPPONE. Dissidio con gli Stati Uniti.

1. (SPAGNA). II ministero liberale spagnuolo, presieduto da Lopez

Dominguez, si era imposto un programma anticlericale, in specie

riguardo alle Congregazioni religiose, contro le quali stava orga-

nizzando provvedimenti odiosi, senza alcuna intesa col Vaticano ;
cio

che feriva il sentimento della maggior parte del popolo spagnuolo.

cosi fedele alia Religione di Gesu Cristo. Necessariamente tale po-

litica doveva urtare in scogli e vi urto. Quando nessuno se lo aspet-

tava, perche aveva ottenuto allora allora un voto di tiducia alle

Camere, all' improvviso il Ministero suddetto rassegno nelle mani

del Re le proprie dimissioni che furono accettate. L'incarico di com-

porre il nuovo Ministero fu aifidato al Moret, militante nello stesso
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partito liberate del Lopez, ma piii moderate, gia ministro al tempo
della guerra di Cuba. Ma anche il Moret, appena presentato alia

Camera il nuovo ministero, ba dovuto ritirarsi, di fronte alle dimo-

strazioni ostili ricevute, e a quelle clamorose fatte invece al suo

antecessore, la cui caduta era a lui attribuita. II Re, accolte le

dimissioni anche del Moret, dette il nuovo incarico politico al pre-

sidente del Senate, Montero Rios, del partito liberale; ma questi

avendolo riflutalo, fu definitivamente accetlato dal marchese Vega
de Armijo. 11 ministero da lui ccstituito e composto nel seguente

modo : Presidenza, march. Vega de Armijo - Affari esteri, Pere? Ca-

ballero - Interno, Romanones - Finanza, Reverter - Lavori pubblici,

De Federico - Guerra, Weyler - Marina, Dubian - Istruzione pubblica,

Jimeno - Giustizia, Barroso. In generale peraltro si dubita assai

della stabilita anche di questo ministero. II partito liberale e disgre-

gato ;
e causa della disgregazione e la questione religiosa, messa in

campo dagli anticlericali. La Spagna e uno Stato eminentemente cat-

tolico e F inizio di uua lotta religiosa doveva di necessita apportarvi

perturbazione profonda. II partito conservatore sta pronto per rac-

cogliere le redini del potere.

2. (MAROCCO). II Marocco dopo essere stato Fanno scorso causa

ed oggetto di un grave confiitto diplomatico, richiama di nuovo Fat-

tenzione delle potenze, non solo perche si avvicina il momento di

mandare ad effetto le riforme stabilite ad Algesiras, ma anche perche

le sue condizioni interne sono peggiorate. Mentre Fautorita effettiva

del Maghzen s'estende poco oltre le mura di Fez ed il Pretendente

batte la campagna ad est, il brigante Raisuli fa da tiranno nel

nord-ovest. Egli s' impone non solo fino alle porte di Tangeri, ma
dentro Tangeri medesima, ove i notari ricevettero ordine di non ro-

gare contratti senza sua licenza. II governo centrale dando prove di

debolezza di fronte alle violenze esteriori, ne essendo sicuri gli stra-

nieri resident! nelle citta del litorale, gli Stati incaricati d'invigilare

Fattuazioae delle riforme, cioe Spagna e Francia, si sono commosse

e di comune accordo hanno deciso di spedire cola alcune navi. Tale

spedizione ha per scopo una semplice dimostrazione
;
ma questa po-

trebbe anche mutarsi in un vero sbarco di milizie, come in generale

si sospetta dai politici degli Stati interessati.

3. (GIAPPONE). Da qualche tempo sono sorte divergenze tra il

Giappone e gli Stati Uniti, avendo le autorita di San Francisco

nella California proibito ai fanciulli giapponesi di frequentare le

scuole ordinarie americane. II Presidente e intervenuto a far da

paciere, ma le autorita suddette si ostinano nel rifiuto, di che si

offendono sempre piu i giapponesi, dando all'incidente una grande
e pericolosa importanza. Si annunzia esser stato ordine dal Ministero
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della Mariaa americana di preparare i piani per un pronlo armamento
di tutte le navi delle flotte americane dell'Atlantico e del Pacifico,
allo scopo di sbarrare la via alia flotta del Giappone, qualora fosse

iniirizzata per un'azioae alia costa del Pacifico. Net Giappone tut-

tavia non se.nbra si voglia fare un casus belli della questione di

S. Francisco. Una delle cause di avversione contro i giapponesi in

America e 1'essere essi mDlto laboriosi ed al tempo stesso parchi e

percio meno esigenti nel prezzo di mano d'opera; di piu in America
esiste ancora potente il pregiudizio della diversita delle razze umane.

SVIZZERA (Nostra Corrispondenza). \ . II trionfo del governo cattolico di

Friburgo. 2. Le elezioni cantonali a Zugo.

1. La vittoria dei conservatori-caltolici nelle elezioni del 2 dicembre

nel cantone di Friburgo, preannunciatevi nella mia lettera precedente,
e tale che mi chiamerei in col pa di non segnalarvela immediatamente.

Essa ha superato ogni previsione : il sistema di lotta che 1'opposi-

zione segue da vari anni non poteva subire da parte del popolo con-

danna piu schiacciante. II partito liberale-radicale pel vecchio Gran

Consiglio contava tredici rappresentanti : nel nuovo non ne contera

che otto: esso perde cinque seggi in quello stesso distretto del Lago,
dalla popolazione in forte maggioranza protestante, che sembrava

fin qui la sua cittadella inespugnabile, e dove i conservatori-demo-

cratici (questa seconda denominazione si riferisce ai protestanti alleati

ai cattolici) non avevano presentato, cosi come I'altre.volte, lista

propria se non per tener deste le proprie forze e contarsi. In tutti

gli altri sei distretti le maggioranze conservatrici cattoliche segnano
un aumento notevole; le minoranze liberali-radicali, una corrispon-

dente diminuzione. Nella Gruyere, dove il radicalismo faceva asse-

gnamento per una riescita almeno parziale, la differenza media fra

le due liste e di 500 voti. Quindici anni sono la citta di Friburgo

dava ancora preponderanza ai liberali-radicali
;

il 2 dicembre questi

non vi hanno raccolto che 640 voti contro 1500 ottenuti dalla lista

conservatrice cattolica, la quale ebbe la prevalenza circostanza ri-

levante in tutti i quartieri, e specialmente in quelli operai. Vero

e che i socialisti avevano proclamato 1'astensione
;
ma il controllo

dei voti dimostra che 1'astensione venne osservata da 150 aderenti

al massimo; gli altri appoggiarono tutti la lista radicale.

La sconfitta degli avversari e tanto piu grave in quanto che fra

i caduti nel distretto del Lago sono precisamente coloro che piu acca-

nitamente combattevano il governo: ravvocato-giornalista Bielmann,

r Nota. La Direzione del periodico, nel pubblicare le relazioni de' suoi corrispon-

denti esteri, come si affida alia serieta delle loro informazioni e rispetta la conveniecte

libertu de' loro apprezzamenti, cosi lascia loro la responsabilita de' fatti e delle opinioni

comunicate.

1906, vol. 4, fasc. 1356. 48 7 dicembre 1906.
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capo del partito, il redattore Gutknecht del Murtenbieter e 1'ex sin-

daco di Friburgo avvocato Bourgkecht, che con ogni possa ostacolo

il ralliement degli element! conservatori-liberali al grosso delle vec-

chie schiere conservatrici. II consigliere di Stato Weissenbach, che

in seno al governo rappresenta la minoranza, venne rieletto nel di-

stretto della Sarina (del quale la citta di Friburgo fa parte) col mas-

sirao dei voti, essendo egli stato accolto, come concessione, dalla

lista conservatrice. Ma il Weissenbach non fece mai mistero del suo

biasimo per certi metodi di combattimento de' suoi anaici, che con-

dussero il partito alia piii disastrosa delle sconfitte: una sconfttta

che ha riscontro soltanto in quella toccata nel 1856, all'epoca della

liberazione dall'oppressione radicale durata nove anni filati.

La valorosa Liberte commentando 1'esito della giornata del 2 di-

cembre, scrive fra 1'altro: Noi desideriamo che gli avversari com-

prendano la lezione degli avvenimenti, ossia facciano ritorno a sens!

piu equanimi verso il regime conservatore, che si associno al pro-

gramma di progresso del nostro governo. Vi e posto per tutti i buoni

friborghesi nella famiglia friborghese... II nostro programma nulla

cela che debba incutere esitanza ai caratteri leali ed alle coscienze

rette. Noi pratichiamo piu e meglio di chicchesia la tolleranza; ma
al momento in cui la societa e scossa ne' suoi fondamenti da dot-

trine sovversive, nessuno sosterra che abbiamo torto di cercar di

rinvigorire nelle nostre popolazioni le sane tradizioni .

Queste parole dicono chiaramente che da parte dei vincitori non

v'ha ne rancore ne propositi di prepotenza. So anz! che nessuno piu.

dei capi conservator! nutre il desiderio di vedere in Gran Consiglio

un gruppo notevole di deputati d'opposizione, rispondente alle forze

ehe realmente questa possiede nel corpo elettorale. Ma ha da essere

opposizione seria, inspirantesi, sebbene da un diverse punto di vista,

al bene del paese e non restringente la sua azione alia denigrazione

inspirata ad odio di partito ed a meschine viste personal!.

Tutti i capi conservator! ebbero splendide votazioni e i deputati

di destra da 99 sono saliti a 104.

2. La domenica precedente avvennero le elezioni generali anche

nel cantone di Zugo, che insieme con quelli di Friburgo, Uri, Svitto,

Unterwalden, Lucerna e Vallese costituisce il nucleo saldo degli stati

eonservatori-cattolici della Confederazione. A Zugo, per merito della

maggioranza conservatrice, e stato introdotto il sisteiua della rappre-

sentanza proporzionale. I uostri amici conservano in Gran Consiglio

la maggioranza pur perdendo due seggi (ma solo per pochi voti) di

fronte ai liberal! ed al partito operaio (social isteggiante) riuniti. Essi

conservano pure la maggioranza nel Consiglio di Stato (governo) :

deputati al Consiglio degli Stali a Berna, vennero confermati i con-

servator! cattolici Hildebrand e. Schmidt.
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AUSTRALIA (Nostra Corrispondenza). 1. Tasse pubbliche. 2. Giubileo

della Conferenza di S. Vincenzo de' Paoli. 3. II Parlamento federale. Di-

scorso del Governatore generate.

1. Chi vuol farsi un' idea chiara delle somme rilevanti sborsate

dai cittadini cattolici dell'Australia per il mantenimento delle scuole

e degl' istituti di carita non ha che da considerate le spese di qual-

siasi dei sei Stati onde si compone la federazione; perocche, fatte le

debite proporzioni, i cattolici di Australia sottostanno da per tutto agli

stessi gravami. Nello Stato del Nuovo Galles del Sud e stata fafta

la statistica di queste spese durante il quarto di secolo 1880-1905.

La statistica si divide indue parti: la prima parte tratta delle tasse

volontarie che i cattolici si sono imposte per il mantenimento delle

scuole cattoliche, e degli istituti cattolici di carita; la seconda, delle

tasse governative che i cattolici sono costretti a pagare per il man-

tenimento delle scuole dello Stato (puramente laiche), scuole di cui

essi non si servono mai ovunque riescono a mantenere una scuola

cattolica.

I. Tasse volontarie. Istruzione.

Ediflcii, aree, ecc. per le scuole elementari e supe-

riori, e 29 conventi (unendo scuole superiori per con-

vittori ed esterni, e 1'insegnamento nelle scuole ele-

mentari) Sterline 126,750

43 conventi (scuole superiori per gli esterni, ecc.) 43,000

114 conventi (centri per i maestri delle scuole ele-

mentari) 100,800

846 scuole elementari .
- 207,600

19 collegi 400,000

Mantenimento 2,227,975

Totale . . . Sterline 3,106,125

II. Tasse governative. Istruzione.

Unitamente a questa somma enorme spesa direttamente, si ha da

tener conto delle contribuzioni dei cattolici di circa il 26 per cento

al reddito per il mantenimento e 1' amministrazione delle scuole

dello Stato, contribuzioni che rappresentano un totale di lire ster-

line 3,278,973.

I. Tasse volontarie. A scopo di carita.

14 istituti di carita per bambini .... Sterline 55,000

4 istituti di carita per adulti 57,000

5 ospedali per bambini

Mantenimento

Totale . . . Sterline 1.024.119

II. Tasse governative. A scopo di carita.
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Qui pure i cattolici al reddito dello Stato per il mantenimento

degl' istituti di carita appartenenti allo Stato stesso, hanno contri-

buito lire sterline 1,276,293.

Cosi si vede che nel solo Stato del Nuovo Galles del Sud (inclu-

dendo le contribuzioni dei cattolici per le spese delle aree e degli

edificii scolastici dello Stato, lire sterline 727,000 non computate di

sopra) il gran totale delle tasse pagate dai cattolici per 1'istruzione

e le opere di carita negli ultimi venticinque anni ammonta a lire

sterline 9,412,543, pari a lire italiane 235,313,575.

2. Nel luglio scorso si celebro nel Nuovo Galles del Sud il Giubileo

di argento della Societa di San Vincenzo de' Paoli, e Sua Eminenza

il Cardinale Moran, Arcivescovo di Sydney, parlo con eloquenza del

zelo e dello spirito di abnegazione dei cattolici di Australia, siccome

e dimostrato da cio che essi hanno fatto in favore della carita e

dell' istruzione. II sistema d' istruzione laica del Governo e stato

introdotto per far danno alia Chiesa cattolica, e Sua Erainenza in-

dico i risultati di cotale sisteraa. Egli disse che nel 1879, quando
fu introdotto il sistema della scuole pubbliche, c'erano 140 sacerdoti

nella diocesi, 63 fratelli laici, 184 suore, e che il numero totale dei

bambini cattolici nelle souole religiose rette da suore e fratelli laici,

era 4680, calcolando i 300 bambini del solo orfanotrofio cattolico

allora esistente. Oggi, dopo un quarto di secolo, i cattolici hanno 200

sacerdoti, e da per tutto se ne chiedono altri; hanno 200 fratelli laici,

e 1200 suore. Gontano ormai 8 orfanotrofii, mantenuti tutti dalla

carita dei fedeli, e nelle scuole parrocchiali ci sono 23,000 scolari.

3. La seconda Legislatura della Gonfederazione australiana cesso

di essere il 12 ottobre, e Je elezioni dei nuovi deputati si faranno

nella priraa meta,del prossimo dicembre, 1906. Durante la cerimonia

di proroga, il governatore generate, Lord Northcote, lesse un di-

scorso in cui voile riassumere i risultati ottenuti dai lavori del pas-

sato Parlamento. Ecco alcuni passi piu important! del suo indirizzo:

Signori : Sono lieto di potervi esonerare da gravosi lavori resi piu

ardui dall'obbligo di chiudere quanto prima la sessione per facilitare

le elezioni. Fortunatamente posso rallegrarmi col popolo di tutta I'Au-

stralia delle piogge abbondanti e tempestive di cui siamo stati favo-

riti. La prosperita del nostro paese nella produzione, nello scambio,

nella finanza, nei risparmii supera qualunque altra goduta da che e

stata fondata la federazione.

La seconda legislatura della federazione, benche incominciasse

sotto il peso di gravi difficolta, pel fatto che esistevano tre parti ti indi-

pendenti, si e, durante le ultime due sessioni, mostrata feconda di leggi

pratiche di gran valore per il paese. Coll'accettazione durante la nuova

Camera delle altre responsabilita couferitevi dalla costituzione, il Go-

verno entrera nel pieno godimento dei suoi poteri.
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E stata fatta una legge per la conservazione delle industrie au-

straliane, la repressione dei monopolii distruttivi, e per impedire
che nei nostri porti entrino merci straniere. La legge vieta contratti

o combinazioni intese a ledere 1' industria o il commercio in danno
del pubblico, e tende a raantenere una concorrenza giusta, attiva

e sana nel mondo industriale e commerciale.

E stata data forza di legge, salvo qualche raodiflcazione, a certe

pregevoli relazioni della commissione regia incaricata di fare un'in-

chiesta suH'organismo delle tariffe doganali e del loro effetto sulle

industrie australiane. Rincresce ai miei consiglieri che il tempo non
abbia perraesso di fare piu ampie relazioni, benche si riconoscessero

pienamente i bisogni di altre industrie e il desiderio di provvedervi.
Come un primo passo verso la conclusione di relazioni commer-

cial} di preferenza colla madre patria, si e proposta ad alcuni mani-

fatturieri una tariffa di vantaggio nei mercati della federazione. I

miei consiglieri confidano vivamente che i loro sforzi conducano a

relazioni commerciali piu strette e favoriscano il sentimento di unita

tra il Regno Unito e le dipendenze autonome.

Si e conolusa una mutua concessione di preferenza coll' Africa del

Sud, da cui raccoglieranno beneficii tutti e due i paesi. Gio dara

un'altra lezione obbiettiva della potenzialita del commercio di prefe-

renza tra i varii paesi dell' impero.

E stato fatto un contratto per una nuova linea di piroscafl co-

struiti special mente per portare la posta dall' Australia in Europa,
e viceversa. Questi piroscafl saranno australiani, inalbereranno ban-

diera australiaua. faranno un servizio postale piii celere, e offriranno

comodita assai maggiori a prodotti soggetti a guastarsi.

La relazione estremamente pregevole della Commissione imperiale

per la Difesa fa si che il governo possa rivedere ed esaminare tutto

il nostro sistema di difesa, in modo da ridurne considerevolmente il

costo secondo che era stato prima stimato delle nostre fortificazioni

con un raggiustamento degli armamenti delle fortificazioni medesime.

Ma, unitamente alle raccomandazioni della Gommissione imperiale

per la Difesa, si propone di provvedere alia protezione dei nof.tri porti

e del commercio delle coste per mezzo di torpedini e sottomarini,

alcuni dei quali, essendo possibile, saranno costruiti in Australia.

Alterazioni important! nelle eondizioni, in cui gli Australiani ser-

vono nella squadra imperiale, sono state suggerite dal comandante

navale in capo, le quali provvederebbero un corpo di uomini alta-

mente addestrati da servire sulle nostre mari di difesa ed anche atti

ad esser promossi nella Regia Armata.

Rilevanti aggiunte sono state fatte nei dodici mesi scorsi, tanto

alia forza degli allievi militari e dei tiratori, quanto ai magazzini delle
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armi e del materiale da guerra, che al presente non si puo avere in

Australia.

Si fara un' inchiesta accuratissima nelle spese delle forze di terra

e di mare, a fine di assicurare quella economia ragionevole che puo
accordarsi coll'alta efficacia delle nostre truppe. Si crede con molto

fondamento che il risultato netto della riorganizzazione che si va

era effettuando sia per essere di grande vantaggio all'Australia.

La legge relativa alle marche industrial! compie la legislazione

sull'argomento delle patenti, marche di fabbrica ecc., e fa si che ]'Au-

stralia approfitti della convenzione internazionale per la protezione

della proprieta industriale.

E stata approvata una legge che provvede alia fondazione di un

ufficio meteorologico, e consente accordi con gli Stati per lavori di

questo genere eseguiti finora da essi Stati. Di siffatta istituzione

1'intento e di favorire gl'interessi dell'agricoltura, della pastorizia,

del commercio, della navigazione, pubblicando anticipatamente notizie

intorno al tempo, e registrando avvenimenti meteorologici.

Ai miei consiglieri spiace di non potervi informare che sia stata

firmata la convenzione che provvede all'assetto future delle Nuove

Ebridi, o che sia stato proclamato il protettorato unito su quel gruppo
di isole sia da parte dell'Inghilterra come della Francia.

Ai miei consiglieri spiace pure che non sia stato possibile met-

tere in atto la loro proposta di una tariffa postale unica in tutta

la federazione, introducendo il francobollo di dieci centesimi in Au-

stralia e nelle altre parti dell'Impero Britannico.

Vi ringrazio in nome di Sua Maesta dei fondi copiosi concessi

per i servigi del paese.

E stata indetta per 1'aprile del 1907 una Conferenza imperiale.

alia quale prenderanno parte i primi ministri delle dipendenze auto-

nome sotto la Corona. I vostri ministri hanno gia inviato una lista

di argomenti importanti per la discussione.

Si terrain Londra una Conferenza della Navigazione, ir. cui 1'Au-

stralia sara rappresentata, per conoscere i mezzi piii acconci a uni-

ficare le leggi dell' Impero intorno alia navigazione.

Essendo stata votata una somma di denaro per incoraggiare una

.buona immigrazione, si spera che presto incominciuo a Londra le

prime operazioni necessarie per fare conoscere a tutti i molti van-

taggi eccezionali che 1'Australia porge a coloro che cercano una

nuova patria, e che tale immigrazione sia nella misura guarentita

dalle present! attrattive per i coloni offerte dagli Stati.

lo ora dichiaro questa Camera prorogata fino al 1 ottobre 1906.



UNIONE POPOLARE FRA I CATTOLICI D'lTALIA

Pubblichiamo due document! perveuutici aH'ultira'ora, raccoraan-

dandoli vivamente all' attenzione dei leltori. La Direzione della C-
vilta Cattolica, aderendo pienamente all" Unione Popolare. si riserva

di ritornare quanto prima sopra questa iraportantissima istituzione.

1. Circolare deU'Ufficio centrale.

* Se vuoi comprendere cio che ti e insegnato, adoprati a trailurlo in

atto. Questo monito dell'antica sapienza fece suo la Conimissione prepa-
ratrice deWUnione Popolare fra i Cattolici d 'Italia destinata ad inte-

grare le altre due Unioni, economica ed elettorale allorehe delibero di

fondare un Ufflcio Centrale proniotore <H cultnra c di azione saddle.

Oia la Coraraissione e lieta di poter annunziare la costituzione di tale

I'fflcio, destinato ad essere lo strumento maggiore per attuare i flni del-

1' Unione e ad attrarre con il dispiegamento delle sue attivita il popolo ita-

liano ad ascriversi pronto e numeroso al grande sodalizio nazionale.

Lo scopo deirUnione Popolare e gia designate dal suo Statuto: quello

cioe di promuovere la difesa e 1'attuazione dell'ordine sociale e della ci-

vilta cristiana secondo gli insegnamenti della Chiesa, educando la coscienza

religiosa, morale, civile del popolo italiano*. E, per usare concetti e frasi

della venerata Enciclica del Ponteflce Pio X, 11 fermo proposito*, una

grande e salutare opera suscitatrice ed educatrice di idee e di attivita so-

ciali quella, a cui intende 1' Unione Popolare, mirando a comporre un centro

comune di dottrine, e stringere gli animi dei cattolici italiani in un unieo

sentire, a formare nei singoli aderenti una salda coscienza cristiana ed in-

citarli ad entrare liberamente nelle varie istituzioni, dirette sotto 1'alta vi-

gilanza della Chiesa, a ristorare tutto in Cristo.

Nel programma ordinatore dell'Ufficio Central?, che presto sara pubbli-

cato, sono indicati i modi, con i quali praticamente si vogliono conseguire,

al contatto e nell'attrito dei problemi di attualita e delle lotte quotidiane

della vita sociale, i flni altissimi delY
1

L
T

nione Popolare. In esso si cerco di

tesoreggiare le esigenze concrete del nostro paese, i presidii pratici dell'eti

moderna e le esperienze dei popoli cattolici, che ci precedettero in questo

compito salutare di rinnovamento cristiano. Qui basti annunciare che YUfprw
Centrale con ogni zelo porgera himi. indirizzi, esempii di pratici esperi-

menti, sussidii di pubblicita scritta ed orale ai volonterosi, che ne lo richie-

deranno, in servigio delle loro libere imprese ; che, di fronte a question!

piu ardue e minacciose, le quali tocchino la coscienza di cattolici e di cit-

tadini, in ispecie gli interessi material! e morali delle moltitudini, prece-

dera con 1'iniziativa di agitazioni legali per la soluzione cristiana dellc

questioni medesime
;

che infine di mezzo alia molteplicita o al disgrega-



760 UNIONE POPOLARE

mento dell'azione coilettiva, esso porgera a tutti la prima e massima virtu

di coordinazione, fornita dal concetto finale della difesa e fioritura della ci-

vilta cristiana indissolubilmente congiunta con 1'integrita della fede e la

missione storica della patria i taliana.

Semplice funzione suscitatrice di idee e di volonta per un rinnovamento

pratico nel campo sociale e civile, la quale pur bastera, per mezzo di questo

Ufficio, alia ricostituzione vitale delle forze cattoliche degli Italiani, se questi

rammenteranno, che sempre nella storia le idee si convertono nei fatti,

che la presente invidiata potenza dei cattolici di Germania risale ad una

profonda rigenerazione delle anime, e che anche oggi, fra tanto bisogno
di concordi opere redentrici nel popolo italiano, la parola di resurrezione

parti dal Pontificato.

Firense, 1 Dicembre 1906.

Prof. GIUSEPPE TONIOLO, Pisa Prof. GIUSEPPE ROSSELLI, Fi-

rene CARLO TISSONI, Savona Prof. Gomm. NIGCOLO REZZARA
,

Bergamo EMILIAXO AVOGADRO CONTE m COLLOBIANO E DELLA

MOTTA, Torino Can. Prof. DOMEXICO ARTESI, Fermo Sac.

Prof. CARLO DALMAZIO MINORETTI, Milano Mons. LUIGI CERUTTI

Murano (Venezia) Can. EMILIO COTTAFAVI, Reggio d'Emilia

Cav. EMANUELE AREZZO, Palermo Cav. GIUSEPPE GIGLIO THA-

MONTE, Palermo DUCA DI SANTA SEVERINA, Napoli.

L' Ufficio centrale dell' Unione Popolare comincia a funzionare in Fi-

renze, Via del Corso 3, col di 3 dicembre 1906.

Differendosi la scelta definitiva di un Direttore, tale Ufficio e com-

posto: del Prof. Giuseppe Rosselli di Firenze; dei Sacc. Dott. Riccardo De

Micheli e Benedetto Galbiati di Milano ;
e dei cooperatori : Sac. Prof. Attilio

Caldana di Vicenza e Dott. Luigi Capalti di Roma. In seguito, coll'espan-

dersi della propria attivita, I' Ufficio Centrale si giovera di altri cooperatori.

L''Ufficio stesso annovera come consultori : i Sacc. Proff. Giovanni

Rossignoli di Novara e Carlo Dalmazio Minoretti di Milano e Prof. Giuseppe
Toniolo di Pisa, per la parte dottrinale; il Cav. R. Arnoldo Biirgisser e il

Comm. Niccolo Rezzara per la parte ammini strativa ed organizzatrice della

Societa.

Si provvedera alia ascrizione dei Soci nelle varie localita d'llalia con

apposite norme per mezzo di delegati ; frattanto e aperta 1'inscrizione diretta

alia Sede Centrale in Firenze (Via del Corso 3) per chiunque aderisca allo

Statute e versi il contribute sociale di almeno una lira all'anno.

La Commissions ordinatrice della Unione Popolare rimane in carica,

flnche sia costituito il grande sodalizio nazionale e questo abbia scelta la

propria presidenza.

2. Lettera dell' ErfiO Card. Segretario di Stato.

I component! 1' Ufficio Centrale dell'Unione Popolare fra i Catto-

lici d'ltalia, alcuni giorni prima dell'inaugurazione dell'Ufficio stesso,

ayvenuta il lunedi 3 corrente, inviarono al Santo Padre una lettera

esprimente i loro sentimenti di sudditanza filiale ed implorando la
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Benedizione Apostolica. A tale lettera il Santo Padre faceva cosi

rispondere dall'Emo Card. Segretario di Stato :

lllmo signore Prof. Giusej)pe RosselU

Firenze

Da pensiero assai nobile ed opportune e sembralo al Ponteflce essere

stati animati gli egregi Signori component! con la S. V. Illma 1'Ufficio cen-

trale dell'Unione Popolare fra i cattolici d' Italia, allorquando alia vigilia

dell' inaugurazione dell'ufficio istesso, aperto quest'oggi ai lavori dell'altis-

simo suo compito, hanno sentito il duplice bisogno di portare alia Persona

del Supremo Gerarca 1'omaggio della loro riverente sudditanza e di implorare
sui loro ardui lavori, come arra di felice successo, 1'Apostolica Benedizione.

Sua Santita, che da lunga data anela a tradurre in atto 1'elevatissima

idea del risorgimento cattolico del popolo d' Italia e della cristiana civilta,

saluta oggi con 1'augurio del piu lieto avvenire 1'auspicato inizio di codesto

importantissimo ufflcio, bene prevedendo che quanto la missione di esso si

innalza sopra gli scopi di ogni altro sodalizio, altrettanto, per lo zelo ed il

valore di chi e stato chiamato a fame parte, si distinguera per copia di

frutti e per profonda efficacia di propaganda.

A Lei pertanto ed ai suoi illustri Collegia la Santita Sua porge ampia
lode per 1'animoso e fervido slancio onde si sono accitti a dare organica

opera al riflorimento pratico ed integrale della coscienza cattolica del po-

polo, ed invocando su di Loro il presidio delle Grazie celesti, imparte, come

testimonianza di auspicio, 1' implorata Benedizione Apostolica.

Colgo poi con piacere 1'opportunita di raffermarmi con sensi di ben di-

stinta stima

di V. S. Illma

Roma. 3 dicembre

affmo per servirla

R. Card. MERRY DEL VAL.

L'OBOLO PI S. PIETRO

flvvertenza.

II prossimo fascicolo del 1 sabalo di gennaio ripor-

tera la nona lista delle nuove offerte per YObolo che sara

presentato durante le feste natalizie al Santo Padre. Ci

facciamo premura di rammentarlo alia generosita de' nostri

lettori, perche le loro oblazioni possano essere registrate

in tempo e pubblicate pel 28 del corrente mese di decembre.
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