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LA RELIGIONE MASSONICA

i.

Per la ferrea legge del segreto giuraio, da cui sono stretti

i massoni di tutti i gradi maggiori e minori; per la diffe-

renza stessa dei gradi gerarchici, onde i massoni dei gradi

inferiori rimangono esclusi dagli arcani della setta, riservati

a quelli dei gradi piu alti; per la pratica gelosa del non

comunicarsi e trasraettersi i misteri piu intimi della mas-

soneria esoterica (Aiu6^Y]ra) altrimenti che a viva voce e colla

tradizione orale; fmalmente per la facilita e prontezza, con

cui la sfinge massonica si cambia, si trasforma, si camuffa,

s'infige nelle sue manifestazioni esterne, alterando, modifi-

cando e rimaneggiando formole, canoni e statuti exoterici,

per acconciarsi ad ogni specie di contingenze e eircostanze,

nell'unico intento di conservare sempre integro il suo ca-

raltere essenziale di societa segreta. che vuole ingannare i

profani sulla natura e sul line delPopera sua; chiaro e che

riesce hen difficile il non incappare in qualche errore, ogni

volta che un estraneo alia setta tenebrosa voglia entrare

nei suoi segreti e determinarne chiaramente il valore, le ten-

denze, gli effetti.

Donde segui nei tempi andati tanta disparita e anche

contrarieta di opinioni tra quelli che con maggior diligenza

si applicarono allo studio della massoneria, e, quel ch'e

peggio, tra gli avversarii piu onesti e sinceri della masso-

neria, non pochi furono quelli che, senza v.olerlo, ne fecero

il giuoco, cadendo nelle insidie tese loro, con dar corpo ad

ombre, ed essere poi tacciati di voler mostrare lucciole per
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lanterne, di calunniare cioe la massoneria anche in cio di

cui, perche sicuramente diraostrato d'altronde, essa doveva

pur dirsi rea convinta.

Ma, poiche tutta la struttura organica delta setta in quanto

all'obbligo del secreto, alia differenza dei gradi, alia tras-

missione orale degli arcani e alia mutabilita degli statuti,

e artificiosamente disposta a occultarsi dinanzi ai profani,

per poter liberamente compiere i suoi veri disegni, ingan-

nando i non iniziati sulla natura e sul fine a cui sono di-

retti ; ogni volta che 1'oculata prudenza del governo supremo
riconosca utile allo scopo il deporre certi riguardi e rivelare

certi secreti, come si trasformano facilmente gli statuti, cosi

si porta naturalmente in piazza quella parte dei secreti mas-

sonici che ormai sarebbe inutile o dannoso il continuare

a nascondere.

Finche pertanto la massoneria trovo il suo tornaconto

in professarsi aliena dalla politica e rispettosa verso la re-

ligione, essa s'interdisse severamente qualunque ingerenza
nella politica che non ha mai giovato ne potra mai gio-

vare alia loggia , protestando che questo dovere fu sem-

pre rigidamente inculcato e osservato edecretando in quasi
tutti gli statuti delle grandi logge Tesclusione di ogni di-

scussione religiosa e politica
l

.

Fu quindi realista sotto i Borboni, celebrando il re tnartire

e il fratello suo adorato Luigi XVIII, e gridando : Vive le

roi! fu imperialista dopo il 2 decembre e sciolse inni di

ringraziamento al Gr /. A .-. D .-. U /. pel fallito attentato del

28 aprile 1855, gridando : Vive I'empereur !
2 come fu fedele

repubblicana sotto la prima e la seconda e lo e sotto la

terza republica.

Ed in quanto alia religione, non solo si mostro. tolle-

rante, ma piena di riverenza, lasciando ampia liberta a cia-

1

Allyemeines Handbuch der Freimaiierei, 2. Aufl. Leipzig 1863-1879,
II, p. 561. GERBER, Die Freimauerei, Verlag der Germania, 1893 p. 27.

2
NOURRISSON, Le flub des Jacobins, Perrin, Paris 1900 pp. 38-40.
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scuno di professare la sua e contentandosi di accordarsi con

tutte le religion! in cio che hanno di comune, cioe la fede

nell'esistenza di Dio e nella immortalita dell'anima, poiche

la massoneria e arnica dell'ordine, della pace e piena di

rispetto per tutto che si riferisce a Dio ed e dovuto alle

leggi. Non ha mai voluto essere una religione, ma soltanto

un'associazione di uomini che, lasciando a ciascuno il suo

culto e la sua fede, si uniscono per adorare il Greatore dei

mondi e per lavorare in comune all'edificazione delle anime

loro e alia felicita dell'umana famiglia
4

. II rnassone in-

somma e un uomo che teme Dio ed e fedele al suo prin-

cipe
2
o, secondo gli statuti generali della massoneria scoz-

zese di Francia ogni massone e necessariamente un uomo
fedele alia sua fede, al suo principe, alia sua patria e sog-

getto alle leggi
8

.

Ora, che tale astensione dalla politica e rispetto verso

la religione, colla soggezione ai principi e alle leggi dello

Stato, non sia stata che una finzione, lo sappiamo con tutta

evidenza non solo dalla professione esplicita che fa pre-

sentemente la massoneria di democrazia repubblicana in

politica e di empieta anticristiana in religione
- - sebbene

d'altronde si tenace e gelosa delle sue intime tradizioni

ma altresi dalle sue esplicite dichiarazioni. Fra le piu no-

tevoli ricordiamo questa del Grande Oratore Gonnard al

banchetto del Grande Oriente di Francia del 18 settem-

bre 1886: Non per fissare unaregola, ma solo per formalita

(non pas de regie, mais de formalisme) fu dichiarato in altri

tempi che la massoneria non si occupa ne di religione ne

di politica. Fu questa forse ipocrisia? lo non la chiamerei

con questo nome. Piuttosto, sotto la pressione delle leggi

1 Nella rulazione della Commissione pei nuovi statuti, votati dall'assem-

blea generate di Francia del 28 ottobre 1854. V. NOURRISSON, 1. c. p. 41.

2
COPIN-ALBANCELLI, Le pouvoir occulte contre la France, 4. ed. Vitte,

Paris 1908 p. 88.

3
Rtylements g6nraux de la magonnerie teossaise pour la France,

/. de Paris, 1865, p. 8.
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e della polizia, ci vedemmo costretti di occultare quello che

era la nostra impresa, anzi I'unica nostra impresa
l

.

Senzache, son uote a tutti le tante dichiarazioni, fatte

negli ultimi decennii, specialmente dalla massoneria fran-

cese e italiana, di voler prender parte attiva e dominante alle

lotte politiche e religiose, come pure 1'azione energica e prepo-

tente esercitata dalla setta nella vita pubblica dei due paesL

Accortasi pertanto nei tempi a noi piu vicini ia masso-

neria esoterica che 1'apostasia scientifica e pratica delle classi

dirigenti dal cristianesimo positive, personificato nella Ghiesa

caitolica, era ormai giunta a tale grado di maturita, da per-

metterle di deporre la sua maschera exoterica e proclamarsl

apertamente anticristiana ed antireligiosa, per condurre la

guerra contro il cattolic-ismo e qualunque altro culto con mag-

giore liberta, universalita ed efficacia; non tardo ad appro -

n'ttarne con rivelare apertamente i suoi intenti sovversivi

di ogni ordine umano e divino, politico e religioso.
II che apparve specialmente nei paesi latini, in quanto

aU'ordine religioso che ci riguarda piu da vicino, coll'av-

venimento della terza repubblica francese per la caduta di

Napoleone 111, e colla abolizione del poter ternporale del

Papa, che attizzo la cupidigia massonica a volerne abo-

lire anche il potere spirituale e con esso distruggere tutto

il cristianesimo.

Gia 1'anticoncilio massonico, apertosi a Napoli contem-

poraneamente ai concilio Vaticano e chiamato negli Atti

uflficiali assemblea dei liberi pensatori, a cui intervennero
700 delegati delle grandi logge degli Stati Uniti; del Mes-

sico, del Brasile, d'Asia, d'Africa e di tutti gli Stati europei,
aveva votato per acclamazione questa dichiarazione : Gon-
siderando che 1'idea di Dio e la fonte e il sostegno di ogni
dispotismo e di ogni iniquiUi ; considerando che la religione
cattolica e la piu completa e la piu terribile personifica-
zione di questa idea, che il complesso dei suoi dogmi e la

1 B. G. 0. dc France, 1886, p. 545.
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negazione stessa della societa; i liberi pensatori assumono

1'obbligazione di lavorare per Yabolisione pronto, e radimle

del cattolicisHio, pel suo annientamento con tutti i mezzi,

compreso quello della forza rivoluzionaria 4
.

Nel nostro articolo L'unita internet della massoneria nni-

versale abbiamo gia indicate. come la massoneria francese

abbia eseguito qaesto programme e, con rigettare 1'antica

formola della credenza in Dio e nella immortalita dell'anima,

proclamata solennemente la guerra al cattolicismo e la pro-

fessione deil'ateismo e del materialismo 2
.

Quanto all' Italia, sebbene anche dopo il 1870 la stessa

formola non sia stata soppressa e continui ancora a fre-

giare i document! massonici coll'altra Dens menmqne ins,

unicamente per non rompere i vincoli exoterici di solida-

rieta colla massoneria anglo-americana; non vi ha alcun

dubbio che la massoneria italiana e insieme intimamente

legata colla francese nel lavoro antireligioso, anticattolico,

antimonarcbico, e fa professione esplicita di ateismo e di

materialismo, cbiamando p. e. 1'Architetto dell'universo uri

segno ideografico e simbolico, dichiarando che ogni religione

rivelata e superstizione e veleno del popoli e proponendosi
di abbattere la citta di Dio e di ricostrnire la cittd del-

I'Uorno*.

Dove pero si manifesta con maggiore evidenza lo spi-

rito anticattolico della massoneria italiana, si e nell'odio al

Papato quale fondamento visibiledeilaGhiesa, e nella guerra

implacabile ond'essa anela a distruggerlo interamente, van-

tandosi di trovarsi in cio d'accordo con tutti i grandi Orient!

e grandi Logge d'Europa e affermando che tra il Grande

Oriente d' Italia e le grandi Potenze massoniche estere

1 DKSCHAMI>S-.TANNKT. Les xooieles secretes, C>. ed. 1882. I, p. 114. Gf.

Civ. Gait., ser. V1T vol. IX pp. 105 segg.
2 Civ. Cutt., 1909. 2. 655 agg.
:J

GRUBER-POLIDORI, O. Mcusz-ini, Massoneria c llicoluzione, Desclee

Roma 1901, pp. 69 segg. Herders Staatslexicon, 2, Auti. 1901, II, p. 876.
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esiste la piu completa armonia di concetti e di azione

contro il comune nemico ]
.

J] che quanto sia vero viene confermato non solo dal-

1'appoggio e dal plauso che la massoneria italiana trov6

sempre presso le logge estere nella sua guerra contro il

Papato
2
,
ma altresi dalle piu chiare ed esplicite dichiara-

zioni della massoneria fuori d'ltalia intorno al carattere an-

tireligioso, anticattolico ed antipapale della setta. Basta con-

sultare 1'opera classica Morale e Dogma del rito scozzese

antico ed accettato, composto dal gran Gommendatore Al-

berto Pike coll'autorita del Supremo Consiglio del grado 33

per la giurisdizione Sud (e Nord) degli Stati Uniti, dove

della Chiesa e del Papato si fa un quadro degno di Lutero

e del Voltaire, e in quanto al cristianesimo se ne spiegano
i misted colle reminiscenze pagane, la messa e i sacramenti

coi riti di Mitra, il culto della SS. Vergine con quello di

Venere, si accomuna Gesu Gristo con Mose, Gonfucio, Pla-

tone e Socrate, e si afferma che i principii della massoneria

sono anteriori all'avvenimento del cristianesimo 3
.

Tale spirito di antagonismo e di odio contro il catto-

licismo ha avuto una recente riprova in un' opera pubbli-

cata da un massone di alto bordo, autore di altri scritti

molto stimati dalla setta 4
. Quivi si afferma che il genio

del cattolicismo (Popery - papismo) e quello della frammas-

soneria sono diametralmente opposti tra loro (exact oppo-

sites), antagonistici all' ultimo grado (antagonistic to the

last degree), che il massone e dappertutto nemico del pa-

pismo (the Mason everywhere is an enemy of Popery), che

1

GRUBER-POLIDORI, p. 257.
* Per la Germania e per la Svizzera, vedi le testimonianze del periodic!

massonici Bauhfltte ed Alpina, presso GRUBER-POLIDORI, p. 256
; perl'Ame-

rica, vedi la lettera del Gr . 0.-. di RomaalF.-. Sherman 33 del 6 marzo 1893

presso PREUSS, A study in American Freemasonry, Herder, 1908 p. 286.

Per la Francia sarebbe superfluo il citare nuove testimonianze !

3
PREUSS, pp 249 segg.

4
J. D. BUCK The Genius of Freemasonry and the Twentieth-Century

Crusade, 2. ed. Indo-American Book Co. of Chicago 1907.
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non si puo trovare dove che sia una negazione cosi com-

pleta di qualunque pretesa affacciata dal clericalismo (cioe

dal cattolicismo) come in confrontarlo colla framraassoneria

(no such complete denial of every claim set up by Clerica-

lism can anywhere else be found as confronts it in Freema-

sonry), perche la massoneria sta esattamente e con prin-

cipii ben defmiti in aperta opposizione al clericalismo (Ma-

sonry stands squarely and on well defined principles for

the precise opposite of Clericalisme) ; talche 1' indifferenza

e indolenza di molti massoni in questa parte deve presup-

porre o ignoranza o follia o vigliaccheria (the indifference and

supineness of many Masons on this point must mean either

ignorance, folly or cowardice)
l

.

Sta dunque, pubblico e notorio, il fatto, confermato dalle

piu recenti manifestazioni della setta, che la massoneria

universale ha per fine la guerra al cattolicismo e non na-

sconde piu sotto false larve il suo carattere essenzialmente

contrario alia Ghiesa cattolica e specialmente al Papato

quale fondamento visibile della medesima, secondo la di-

chiarazione del F.\ Hubbard al congresso di Farigi nel 1897 :

Giascuno di noi, come cittadino, puo avere la sua ban-

diera preferita, ma vi ha un vessillo che ci accoglie tutti,

radicali, progressisti, socialisti, sotto le sue pieghe. Questo

vessillo non si oppone direttamente che allabandiera pa-

pista e servir& di punto di riunione a tutti quelli che la

filosofia umanitaria ha compenetrati dello spirito di soli-

darieta 2
. La massoneria insomnia, per propria confessione,

e Vantichiesa, Vanticattolicismo, la chiesa dell'eresia, che si

propone la distruzione definitiva del cattolicismo 3
.

Quantunque gia noto ai lettori anche dai nostri articoli

precedenti, abbiamo tuttavia voluto nuovamente chiarire

questo carattere della massoneria contemporanea, per aprirci

1 PREUSS, p 424.

2
Compte rendu du G. 0. 2025 sept. 1^97 p. 295.

3 GOPIN-ALBANCELLI, Le poiivoir occitlte contre la France, 4.e ed. Pa-

ris, 1908, p. 89. B. G. 0.. 1895, p. 168.
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la via ad illustrarne un altro carattere, ch'e forse il piu ri-

buttante e abominevole di tutti e basta da solo a

tarle 1'esecrazione universale.

II.

Toltasi la maschera e postasi audacemente alia testa del

moderno laicismo anticristiano, per condurre le milizie alia

guerra contro il cattolicismo fmo a distruggerlo intera-

mente, quale cosa doveva sembrare alia massoneria piu

naturale e piu logica del deporre il vecchio formalismo sim-

bolico e 1'apparato rituale, gia pigliati a imprestito dalle

tradizioni rabbiniche e cabalistiche per occultare con larve

religiose i suoi fini antireligiosi, ed ora resi inutili anzi ri-

sibili e contraddittorii per la sua aperta professione d'irre-

ligiosita?

Quello invece cbe parrebbe incredibile se non fosse una

realta, tanto eccede ogni raisura dipudore e di ragionevo-

lezza, si e il fatto che non solo la massoneria, dopo sco-

perti i suoi disegni antireligiosi, ha conservato il suo ciar-

pame liturgico del giudaismo degenerate, ma anche la dove

ha spiegata in piazza la bandiera dell'ateismo e del mate-

rialismo e percio ha rigettato la formola della credenza in

Dio e nelia immortalita dell'anima, com'e avvenuto in

Francia, oltreche rnaritenere i simboli ed i riti superstiziosi

della vecchia massoneria, si e adoperatn con somma cura

a conservare, riformare e perfezionare il .suo app-arato sacro

di funzioni e cerimonie religiose, e cio ch'e ancor piu mo-

struoso, ha proseguito imperturbabile nel suo fariseismo

teologico, dogmatico e morale, spacciandosi per la religione

ideale, sola vera, pura e perfetta, nell'atto stesso in cui si

rivelava come la sinagoga deU'empieta e della l^cenza. In-

somma, una vera chiesa a rovescio, una contraffazione del

cattolicismo, una religione irreligliosa, degna di aver per
capo la scimmia di Dio, cioe il diavolo !
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Glassico in questa parte e appunto 1'esempio della

Francia.

Dopo aver rinnegata la fede massonica ia Dio e nell'im-

mortalita deH'anima, rigettando qualunque idea religiosa,

come quella che ha preso il suo sviluppo nel cervello del

deboli l e riprovando tutte le religioni, perche affette da

una debolezza sempre crescente e da una decadenza irri-

mediabile 2
;
la massoneria francese voile sostituirsi pro-

gressivamente alle religioni positive, per corapiere felice-

rnenie 1'opera di miglioramento morale dell'umanita, orga-

nizzando nel paese una vasta rete che abbracci tutto il

popolo e in cui i massoni sieno i preti della religione del

1'umanita e della morale indipendente, elaborata nelle

logge - \

Ma poiche il fondo della dottrina massonica e assai

difficile a deh'nirsi e cercando bene e impossible trovarvi

altro che una specie di naturalismo troppo vago, associate

ad idee di ordine e di relazione 4

;
come fare a stabilire

i principii della nuova religione?

Facihssimo! risponde il F.\ Blatin. Basta sostituire

alle concezioni metafisiche di un'altra eta, che le religioni

del passato stendono ancora come un velo davanti agli

occhi delle popolazioni ignoranti, lo spirito scientifico mo-

derno e volgarizzario collo strumento rneraviglioso del sim-

bolismo . E soggiunge: Intendo parlare di quel simbo-

lismo tradizionale che penetra tutti i nostri atti, ch'e Fes-

senza delle nostre cerimonie, che costituisce 1'ossatura piu

solida delle nostre istituzioni, che materializza sotto le sue

forme emblematiche le grandi idee che ci uniscono e le

rende incessantemente present! al nostro spirito.

1 B. G. 0., 1891, p. 633.

2 B. a. 0., 1893, p. 565.

3 Monde Magonniqne, 1880, p. 502. B. G. 0., 1893, p. 567. Gf. Noua-

RISSON, Le club des Jacobins, p. 74.

4
FAVRE, Documents magonniques, presso NOURRISSON, 1. c., p. 75.
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Tale tenacita in conservare le vecchie osservanze rituali

acconciandole ai tempi nuovi trovo qualche opposizione

presso i massoni phi radicali, sicche nel congresso del 1890

il F.*. Domner vi si dichiaro contrario e disse : Se vo-

gliamo contraffare la Chiesa, riusciremo male . Ma gli ri-

spose il F.\ Blatin: II giorno in cui si col pisse il simbo-

lismo, verrebbe definitivamente ucciso il Grande Oriente

di Francia. Se la maggioranza accettasse Fopinione del

F/. Doumer, se potessimo deporre oggi questo cordone,

abolire i nostri tempii e sostituirli con sale simili a quelle

di tutte le societa ordinarie, per diventare semplicemente
un'associazione di discussioni filosofiche e di mutua assi-

curazione, io credo che in quel giorno la nostra associa-

zione tenderebbe a perire .

E il simbolismo religioso con tutto il suo apparato li-

turgico fu conservato dalla massoneria francese, sotto la

dipendenza del grande Gollegio dei riti, che solo ha il di-

ritto d'iniziazione ai gradi 31, 32 e 33 della setta, decide

tutte le questioni dogmatiche, determina, rivede ed approva
i rituali pei diversi gradi e delibera come autorita suprema
intorno all'erezione di nuovi capitoli e consigli e all'aggre-

gazione di nuovi riti.

Gosi avvenne che nel congresso del 1893, dopo com-

piuta la revisione dei rituali degli alti gradi, il Grande Ora-

tore pote dire: Gli alti gradi del Grande Oriente, di cui

si era teste contestata 1'utilita, ormai animati di un nuovo

spirito, sono divenuti un elemento di stabilita, di coesione

e di forza l
.

Quindi, a far penetrare profondamente nelle moltitu-

dini popolari le idee positive e razionali colle formole em-
bleinatiche della massoneria, che sono il contravveleno del

simbolismo religioso , come disse il F.\ Blatin nel discorso

di chiusura al congresso del 1882 2
, egli stesso compilo

i nuovi rituali per le adunanze della massoneria Uanca, a

1

NOURRISSON, 1. c., pp. 84-85.

lot, p. 78.
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cui cioe sono invitati anche i profani, specialmente le fa-

miglie e gli amici dei FF/., per conquistarli con queste

missioni bianche alia setta. Nella compilazione di codosti

rituali il F.\ Blatin si attenne al criterio da lui espresso

nel citato discorso, quando disse: Rispettando le antiche

tradizioni che furono la forza dei nostri predecessori, con-

viene saper recidere le forme antiquate o ridicole, adat-

tare i nostri emblemi alle verita della scienza e della filo-

sofia morale, e formare cosi un complesso in cui 1'eleva-

tezza delle idee e la eccellenza delle dottrine si avvolgano
in formole maestose e commoventi di un simbolismo ra-

zionale, destinato a lasciare una impronta sana e profonda
nella memoria di quelli che vorranno venire a noi l

.

Abbiamo pertanto, tra gli altri, il rituale di cerimonia

funebre per riunione bianca, pubblicato a Glermont Ferrand

nel 1886, in cui, di fronte all'altare e al catafalco che sta

in mezzo al tempio, tra i colpi dei martelli, lo scatto dei

chiavistelli, lo sbattere degli usci, g]' intermezzi della mu-

sica, si forma e si rompe la catena d'unione, si geme al

comando gemissons! si accende il fuoco simbolico, si bru-

cia 1'incenso, si depone 1'acacia e si dice al morto non piu

come una volta: dall'alto del cielo dove degnamente ri-

siedi volgi uno sguardo ai tuoi FF.'. congregati , ma:

va, o caro F. .
,
e dormi ora il sonno benefico del nulla

;

quindi, con una esortazione ad apprezzare 1'atmosfera

razionale e scientifica che godono i massoni
,

si fa circo-

lare il tronco di beneficenza e sotto la volta d'acciaio i

profani sono rimandati in pace
2

.

Abbiamo il rituale di adozione e ricognizione coniugale

dello stesso F. . Blatin, pubblicato dal Grande Oriente di

Francia nel 1895, che contiene le cerimonie del baltesimo

e del matrimonio massonico.

Nella prima, cioe nelFadozione, si predica ai neofiti e

ai loro padririi l'ideale morale, ispirato daU'allruismo

1
Ivi, p. 92.

?
fvt, pp. 93 e segg.
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cosciente, profondamente diverse da quello a cui si atten-

gono ancora le superstizioni religiose , speciahnente il

cattolicismo, che per lunghi secoli ha predicate il disprezzo

degl' interessi terreni, deprimendo lo spirito umano coi ter-

rori piu pazzeschi e bestial!
;
ondeche la morale masso-

nica esalta do che il cattolicismo condanna e i massoni

insegnano ai loro adepti a considerare come altrettanti

flagelli del genere umano i dispregiatori d'ogni moralita,

anche se si chiamino S. Paolo, S. Agostino, S. Tomaso o

Bossuet . Ad una di codeste cerimonie d'adozione, pre-

sieduta a Parigi dallo stesso F.-. Blatin, 1'oratore paragono
1'affezione profonda e sincera, onde la massoneria cir-

conda i bambini, colTimmondo procedere dei svergognati

rappresentanti della morale cosiddetta cristiana .

Nella seconda, cioe nella ricognizione coniugale, il Ve-

nerabile dichiara agli sposi che le cerimonie simboliche

del maritaggio massonico non hanno nulla di comune

con quelle spiegate dalle diverse sette religiose, di cui la

massoneria mira a combattere le superstizioni : quindi

inveisce contro il cattolicismo che proclama la dottrina

liberticida dell'indissolubilita dei vincoli coniugali e pre-

sagisce il momento in cui il nostro organismo economico,

trasformato e finalmente fondato sulla sua base necessaria

di giustizia sociale, potra senza pericolo permettere alle

forme del coiitratto matrimoniale di modificarsi ancora e

di allargarsi... A meglio inculcare questa dottrina del di-

vorzio perfezionato col voto del libero amore, si spezza
sotto gli occhi degli sposi una verga di vetro e, dopo le

consuete pantomime della catena d'unione, del triplice

bacio, della volta d'acciaio formata colle spade sguainate,
1'oratore sciorina il suo predicozzo, si fa la questua e si

chiude la funzione con un duetto del soprano e del ba-

ritono *.

Nel gia citato discorso al congresso del 1883 il F.\ Bla-

tin conchiudeva con dire: Negli edifizii, eretti da tanti

1

//'*, pp. 98 segg.



MASSON1CA 15

secoli in ogni parte alle superstizioni religiose e alle supre-

mazie sacerdotali, noi saremo forse chiamati, alia nostra

volta, a predicare le nostre dottrine e, invece delle salmodie

clericali che ancora vi risuonano, a fame echeggiare le

ampie volte e i vasti piloni delle martellate, delle batterie e

delle acclamazioni del nostro Ordine* 4
. Quale visione profe-

tica! II Gran Maestro del-la massoneria italiana installato

nella basilica vaticana a celebrarvi, a suon di martelli sotto

la volta d'acciaio, il culto dell'ateismo ! Ma si puo egli imma-

ginare piu impudente follia? 2

Dopo qiiesto esempio singolare della massoneria fran-

cese che, non ostante la sua professione esplicita di em-

pieta, di ateisrao e di materialismo, pur ha voluto conservare

1'antico simbolismo rituale, rimettendolo a nuovo secondo

le esigenze moderne, per dar forma e apparato religiose alia

irreligione; torna invero superfluo il confermare con altri

esempii la tenacita della massoneria contemporanea in

mascherare dappertutto colle larve del piu grottesco ritua-

lismo il suo spirito antireligioso e il suo earattere anticri-

stiano. Solamente, poiche la massoneria italiana, come ab-

biamo gi& notato, sebbene derivata immediatamente dalla

1
Ivi, p. 111.

8 Nei rituali del F.'. Ragon, che furono soppiantati dai nuovi del

F.-. Blatin, non manca certamente il veleno anticristiano; p. e. nei Bittn-l

d'adoption de je it-ties lonvetons (= louveteanac: lupicini) si nega aperta

mente il peccato originale e si dice che 1'uomo nasce buono, puro, inno-

cente; nei Rittiel de reconnaissances conjugates si rimprovera ai preti di

aver attentato ai matrimonio naturale e civile annoverando I'unione coniu-

gale tra i sacramenti, si dichiara contraria alle leggi della natura e della

ragione 1' indissolubilita del matrimonio e si prediea il divorzio^ nei Hitm-l

d'unc p f

)mp3 funebre si raccomanda la cremazione per rimettere in col-

tura una quantita di terreni preziosi, oggidi improduttivi e malsani.

(1. M. RAGON, Ritnel* ma00?wt<Ue, Collignon, libraire-editeur, Paris). Tut-

tavia le cerimonie massoniche vi sono informate dalla credenza nei Grande

Architetto dell'Universo e nella immortal Ha deiranima, e jxM-cio vi abbon-

dano le invoeizioni e le preghiere. Nei rituali invece del F. . Blatin al>-

biamo veduto come fu soppressa la vecchia credenza e rincarata la dose

dell'odio anticristiano. E cio nei campo wo'erico della muxsoneria hi(nx--i

e azzniTit ! Che sara nei penetrali esoicrici della massoneria rosso, o tirm y
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francese e ad essa strettasi piu intimamente colla sua ul-

tima evoluzione dell'anno passato, mantiene tuttavia rela-

zioni speciali e comunanza di formole coll'anglo-sassone;

dell'importanza che questa attribuisce alia pratica delle

funzioni e dei riti religiosi vogliamo qui recare un docu-

mento non meno autorevole che istruttivo.

Nel Masonic Ritualist del dott. Mackey troviamo una

lettera al molto reverendo fratello gran Gappe llano (most

Reverend Brother Grand Chaplain), in cui si parla di ufficio

sacro (sacred position), di esercizii di divozione (devotional

exercises'), di sacre funzioni (sacred functions), di santa vo-

eazione (holy calling), di ministero dell'altare (ministering

at altar), di ministro di Dio (minister of God), di sacra

Bibbia affidata alle cure di lui (the holy Bible we entrust to

your care) e si dice che, sebbene la massoneria non sia una

religione, e pero in senso enfatico 1'ancella della religione

(though Masonry be not religion, it is emphatically religion's

handmaid) *. Quanto sia mostruosamente falsa quest'ultima

frase per cio che spetta al cattolicismo, i lettori possono

argomentare di leggeri da cio che abbiamo gia esposto in-

torno all'odio e alia guerra accanita della massoneria con-

tro la Ghiesa, e potranno giudicarne ancor meglio da cio

che ne diremo in appresso; qui intanto ci basta di aver

loro offerto un saggio, preso dalla massoneria anglo-sas-

sone, del linguaggio sacro e dell' apparato liturgico, onde

la setta continua a circondarsi, per nascondere con queste
mostre la sua empieta. E potremmo continuare ancora lun-

gamente nella esemplificazione, se il dovere della brevitA

e la notorieta della cosa non ce ne dispensassero
2

.

1 II titolo intero dell'opera e questo: Masonic Ritualist; or Monito-
rial Instructions in the Degrees from Entered Apprentice to Select Master.

By A. G. MACKEY, M. D., Past General Grand High Prie&t of the gen.

Chapter of the United States (emerito grande Sacerdote Supremo Generate
del Grande Gapitolo generate degli Stati Uniti). New York; Maynard Mer-
rill e Go. (Senza data di pubblicazione). Gf. PREUSS, A. Study in American
Freemasonry, pp. 79 segg.

* Vedi i cc. 5 e 6 del PREUSS (pp. 79-116), dove si dimostra appunto



MASSON1CA 17

Vedremo piuttosto in un prossimo quaderno che la mas-

soneria non solo non si riconosce ancella della religione,

ina vuol essere regina e superiore a tulte le religioni, anzi

Tunica vera, sebbene sia la negazione totale di ogni e qua-

lunque religione.

(Continua]

coi fatti e colle dottrine rnassoniche die, sebbene la massoneria protest! di

non essere una religione, perche di fatto e contraria a tutte !e religioni

esistenti, tuttavia si carauffa col simbolismo rituale per poter distruggere il

cristianesimo sostituendovi la propria empieta. Di che si ha un esempio
recente nel periodico The Catholic Fortnighty Review dell' 1 aprile 1908,

dove si riferisce la celebrazione del battesimo raassonico, conferito con gran-Je

solennita in un terapio massonico di New York, co)> rito c lingua francese,

a dodici fanciulle e undici fanciulli, sotto gli auspicii della loggia Clemente

Amitie Cosmopolite! Un altro esempio, meno recente, del battesimo mas-

senice si legge nella liivista della massoneria italiana, (1884 pp. 355 segg.).

Alia loggia Amid veri del virtuosi di Livorno 1'empia e sacrilega cerimonia

fu celebrata il 23 gennaio 1884 sopra sei poveri bambini (lupicini nel gergo

massonico) e riusci inappuntabile con grande soddisfazione di tutti i fra-

telli present! e con ammirazione delle signore che si compiacquero assai

della buona riuscita del Battesimo *. Uno dei battezzati era flglio del Ve-

nerabile, che col maglietto in mano presedette la solenne adunanza. In tale

occasione fu istituila una cassa pei Loivton, cioe di soccorso pei lupac-

chiotti poveri. Fu pure letto un pe2zo di architettnra del noto liturgista

F.\ Blatin sull'eccellenza del simbolisrno massonico.

1909, vol. 3, fasc. 1417. 2 23 giugno 1909.
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L'aspetto sociale.

Da quel che si e ragionato nei precedent! quaderni

ognuno ha potato gia per se stesso agevolmente dedurre

la insussistenza di una affermazione lanciata in pubblico

dagli anticlerical! colla consueta leggerezza ed ignoranza:

la Chiesa, dissero, innalzando sugli altari Giovanna d'Arco,

la bruciata dai preti, voile fare un atto di riparazione. E

aggiunsero sogghignando: troppo tarda riparazione, pero,

dopo cinque secoli!

No, la Santa Ghiesa non aveva nulla da riparare, per-

che nulla la Santa Chiesa aveva da rimproverarsi riguardo

alia nostra Eroina. La sentenza iniqua di Rouen, benche

pronunziata ed eseguita colla complicity di uomini di Chiesa

piu aguzzini del Governo inglese che preti, non potra mai

considerarsi sentenza della Chiesa; giacche questa con re-

golare processo, dopo cinque non secoli ma lustri soltanto,

la giudico contraria a tutte le sue leggi e Tannullo e la di-

strusse, come vedemmo. Inoltre Giovanna d'Arco, in tutta

Tampiczza dell'orbe cattolico, fu sempre conosciuta e cele-

brata per singolare eroina di virtu cristiane e come tale

onorata di pubblici monumenti e di solennita-aventi carat-

tere religiose, quale 1'annua processione di Orleans, non
mai intramessa salvo a brevi intervalii in tempi di violenza

e di terrore: e la Chiesa, lungi dal trovar nulla a ridire,

approvo e concorse anzi a renderle piu magnifiche. Certo

in tutte queste manifestazioni non v'era la ragione di culto

propriamente detto reso a Giovanna, perche i canoni cio

vietano innanzi la decisione deH'autorita suprema; ma vi

era pero la testimonianza irrefragabile del sentimento uni-
1 Vedi Oi villa Cattolica, 1909, 2, pag. 560-578.
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versale, che riteneva la Pulcella d'Orleans degna degli onori

soliti renders! nella Ghiesa cattolica a quelle anime elette,

le quali meritano per la santita eroica della loro vita di

essere imitate in terra ed invocate quali protettrici nel

Cielo. E pero fmo dal 1844, nell'annuale panegirico della

Pulcella, 1'eloquentissimo Vicario della Gattedrale di Ghar-

tres, Edoardo Pie, poi Gardinale e Vescovo di Poitiers,

poteva con universale approvazione dire di lei : Ella e

una santa che non ha altari, che e venerata, quasi invocata,

e pur e perraesso di piangerla, che il sacerdote loda nel

tempio, che i cittadini esaltano nelle vie della citta, modello

da proporre alle condizioni piu svariate, alia figlia dei pa-

stori e alia figlia dei re... alia donna del mondo e alia ver-

gine del chiostro, ai preti ed ai soldati, ai fortunati del se-

colo e a quelli che soffrono, ai grandi ed ai tapini*
1

.

Di tale testimonianza costante del mondo cattolico si

fecero forti innanzi al tribunale della Santa Sede i pro-

motori della beatificazione di Giovanna d'Arco, e a buon

diritto e con esito felice: perocche nel Breve stesso di

beatificazione a quella fama di santita e dato grandis-

simo peso. Golla sua eroica morte, dice il Breve, 1'in-

clita vergine conseguiva 1'alloro immortale: ma la fama

della santit^t e la memoria delle gesta di lei duro perenne
sulla bocca degli uomini, massime ad Orleans, negli onori

di secolare celebrita a lei resi senza interruzione sino al

presente, e vivra in avvenire fresca sempre di nuova lode;

ond'e che a lei pare si applichi appuntino Felogio fatto

di Giuditta: in ogni gente che udira il tuo nome sara

per cagion tua glorificato il Dio (V Israello *. Or questo

linguaggio cosi ampio e magnifico basta da solo a dissi-

2 Oeuvres de Mons. rEveque de Poitiers, 1865. vol. I, pag. 16-17.

2 Sanctitatis eius fama et gestarum rerum meraoriain ore hominum,

praesertim in civitate Aurelianensi vixit usque ad saecularis celebritatis

honores ei nuper exhibitos, vivetque in posterum semper nova laude re-

cens. Et sane in illam apprime cadere videatur impertita ludith laus:, in

omni gente quae audierit nomen tnum magnificabitur super te Deus
Israel (Indith. XIII, 31)*.
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pare ogni sospetto, che 1'autorita suprema della Ghiesa colla

beatificazione di Giovanna d'Arco siasi pur indirettamente

riconosciuta rea di qualche torto alia memoria della Pul-

cella e 1'abbia voluto solennemente riparare. Questo lin-

guaggio infatti, se ben si consideri, viene a significare, che

la Ghiesa non muto mai giudizio intorno all'eroismo di

Giovanna d'Arco e che, per conseguenza, innalzandola,

dopo quasi cinque secoli dalla morte, sopra gli altari, non

ha fatto che autenticare quell'eroismo colle forme del culto,

non ha fatto che dare espressione solenne e, per cosi dire,

ufficiale alia sua ammirazione, alia venerazione dell'orbe

cattolico.

Gaduta 1'ipotesi della riparazione, cade anche il maligno
rabbuffo fatto alia Santa Sede per 1'eccessiva tardanza di

essa. Ma perche dunque si e procrastinata di secoli la bea-

tificazione? Ghi muove tale difficolta si mostra del tutto

novizio in queste cause. Di quanti altri beati e santi non
si sono verificati, di quanti non si verificheranno ancora

in avvenire somiglianti indugi ! E ordinariamente torna dif-

ficilissirao rintracciarne le vere cagioni e conviene piut-

tosto riferirle ad un ordine speciale di provvidenza, di cui

pero a quando a cniando pure alia nostra povera mente

si manifestano gli arcani consigli in guisa sufficiente a sod-

disfarla. Tale essere il caso della Beata Pulcella, ne inco-

raggia a pensarlo il Breve medesimo di beatificazione, che

dopo le parole su riferite prosegue cosi, in nome del su-

premo Gerarca : Per verita solo negli ultimi tempi co-

mincio ad agitarsi presso la Sacra Congregazione dei Riti

il disegno di decretare alia Donzella D'Arco 1'onore degli
altari. Ma cio intervenne molto a proposito, hoc quidem
contigit ex auspicato; perocche in questa nostra et& nella

quale tanti mali e si gravi vede e piange 1'orbe cattolico,

nella quale tanti odiatori del nome cristiano vantano un
falso amore di patria sulle ruine della societa e della re-

ligione, a Noi gode 1'animo di celebrare i gloriosi esempi
della fortissima Vergine, per ricordare a costoro che ope-
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rare e patir forte e da cristiani. Gi arride poi quasi certa

la speranza che la stessa venerabile Serva di Dio, da ascri-

versi ora tra i Beati, impetri alia patria sua, di cui egre-

giamente merito, il vigore dell'antica fede, e alia Ghiesa cat-

tolica, di cui fu amantissima, sollievo e conforto nel ritorno

di tanti figli erranti .

La Provvidenza, che veglia continua al bene della so-

ciet& cristiana, a questo bene indirizzo dunque anche Tin-

dugio frapposto alia beatificazione dell'Eroina francese;

perche, senza reale detrimento per se, gloriosissima e fe-

licissima fin dal suo trapasso nel possesso di Dio, ecco che

Ella ritorna a risplendere fra noi di nuovi fulgori, quando,
come 1'Augusto Poritefice sapientemente osserva, i suoi am-

maestramenti ed esempi, avvalorati dall'mvocazione del suo

potere presso Dio, possono riuscire salutarissimi ai mali,

onde e oppressa la societa in genere e in particolare la

Francia.

Vediamo di lumeggiare anche questo aspetto sociale,

che e 1'ultimo propostoci nel nostro presente studio intorno

alia nuova Beata.

I.

La Beata ed il Patriottismo.

E anzitutto la Beata Giovanna, splendendo ora sugli

altari cinta di tutta la pompa del culto cattolico, inculca

con efficacia certamente maggiore di prima il concetto vero

e cristiano delFamor di patria, in questi ultimi tempi mi-

serevolmente offuscato cosi per opera di settari odiatori

d'ogni ordine, i quali giunsero a gridare abbasso e morte

anche alia patria, come per i traviamenti di quei moltis-

simi, che al patriottismo assegnarono impulsi e fini anti-

cristiani.

La Beata Giovanna d'Arco fu modello inarrivabile di

amore alia sua patria, la quale parve tutta vivere in lei,

come se in lei fosse passata 1'anima della Francia, incarnan-
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dosi, a cosi dire, in lei umile fanciulla, figlia di un contadino,

Ne il suo patriottismo le impedi di essere eroina "di san-

tita e di salire venerata dalla Ghiesa sugli altari: abbiamo

anzi udito Papa Fio X darle del suo patriottismo amplis-

simalode;e ne Faveva elogiata del pari Leone XIII. indi

scende subito una conseguenza di capitale importanza ai

giorni nostri : la Chiesa non e nemica della Patria. Gi ol-

traggiano sanguinosamente i settarii non solo in Italia, ma

e in ogni altro paese, quando per cagione del nostro cat-

tolicismo schietto ed operoso ci chiamano antipatriotti ;
ci

oltraggiano nell'onore e nella fede ad un tempo, giacche

ben diceva Pio X ai pellegrini francesi venuti a ringra-

ziarlo della beatificazione deila Pulcella: se il cattolicismo

fosse nemico della patria, non sarebbe piu una religione

divina; e pero li incuorava a strenuamente combattere sotto

la bandiera della vera patriotta Giovanna d'Arco, leggendo

in quella bandiera scritto: Religione e Patria!

Per Fuomo sinceramente cattolico 1'amore della patria

e un seguito di quella soprannaturale carita che lo con-

giunge a Dio. Ama egli grandemente Iddio, quindi ama

grandemente anche il prossimo per Tddio, e secondo Tor-

dine della carita, del tutto conforme a natura ed a ragione,

piu ama chi piu gli e prossimo, la sua famiglia in primo

luogo, quindi la patria che e un'estensione naturale e so-

ciale della famiglia, quindi Fintiera umanita, Gosi accade

non di rado, col favore delle circostanze e dietro impulsi

speciali della grazia divina, che gli eroi della carita diven-

gano anche eroi della patria; e 1'agiologia cattolica ne no-

vera parecchi, i quali pur nella liturgia sono invocati pa-

dri della patria. Giovanna d'Arco e ella giunta per altra

via alFapice del patriottismo, ove risplende d'una luce si

viva e tutta sua propria?

Gio puo sembrare a qualcuno per la singolarita me-

desima della vita e della morte di lei, che non ha ri-

scontro in alcun altro santo del cristianesimo
;
ed e forse

per tale riflesso che Giulio Lemaitre, ne\YAction Fran-
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, dopo aver affermato motto giustamente che il dono

proprio della Pulcella non era il genio delle lettere o il

genio della guerra, ma il genio del cuore e che in questo

fu incomparabile, soggiunge: Si puo dire che essa ha

tanto inventato e create nell'ordine del sentimento, quanto
un Newton nell'ordine della scienza ed un Gorneille in

quello della poesia. Essa ha in qualche modo inventato

1'amore della patria, sia per 1'attaccamento al cantuccio

della terra natale, sia pel servigio ad un re e ad un si-

gnore: essa e stata, nel tempo suo, un cuore piu largo e

piu amante che qualsiasi altro. Piccola figliuola di un pic-

colo villa ggio della frontiera, ella ha sofferto, e per uno

stesso uomo, quanto potevano soffrire i meschini a cento

leghe dal luogo ove viveva il re che tutti li rappresentava.

Tal legame ella sent! cosi profondamente che ne fu fatta ca-

pace di azioni eroiche, e per mezzo di queste rivelo poi quel

legame a molti uomini del suo secolo e il rese piu reale che

non fosse dapprima: ecco 1'invenzione di Giovanna d'Arco .

Fin qui il Lemaitre; ma noi non possiamo essere del suo

avviso. A noi pare che egli dica troppo poco per un verso

e per 1'altro dica troppo; troppo poco quando sembra re-

stringere alia causa di un uomo la fiamma divampata nel

grandissimo cuore della Donzelletta di Domremy, la quale

amo si il suo re sino al sacrificio di se stessa, ma in lui

impersonando la Francia e in questa la difesa e la gloria

del Regno spirituale e s-ociale di Dio sulla terra; troppo poi

quando in queU'arnore patriottico ravrisa Tinvenzione (M

Giovanna d'Arco. No, Giovanna non invento Famore delta

patria in niun modo: non come virtii morale, perche e virtu

inerente alia natura stessa soci ale dell'uomo e quindi e a.n-

tica quanto 1'umano consorzio; non come eroismo, perche
ancor prima di Gristo schiere elette d'uornini e di donee

spinsero il sentimento patriottico al di la dei termini or-

dinarii, segnalandosi nella storia quali eroi della palria, e

dopo Cristo in numero atiche maggiore e in guisa piu sfa-

villante, dietro 1'esempio del Maestro divino
,
che pianse
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amaramente sulle ruine della sua patria ingrata e ribelle

all'infinito amor suo.

Golse invece nel segno, spiegando mirabilmente i pro-

digi del patriottismo di Giovanna d'Arco, 1'abbate Frep-

pel, poi vescovo di Angers e deputato alia Camera di

Versailles. L'insigne scrittore ed oratore, nel suo primo pa-

negirico di Orleans, a proposito del patriottismo della Pul-

cella notava die avvenne di questa virtu morale come di

tutte le altre : il cristianesimo le ha purificate, nobilitate, tra-

sfigurate... Sull'ordine puramente umano disegno un altro

ordine di idee e di sentimenti: 1'ordine soprannaturale. 11 cri-

stianesimo volse 1'uomo a Dio, perche Tuomo ricevesse da

questo fuoco immortale il raggio della grazia, che illumina

la sua vita, la penetra e la trasforma . E cosi sotto questa
influenza sovrana si compie per la grazia, in diversa misura

comunicata ai singoli, la trasfigurazione deH'amor patrio

del pari che delle altre virtu naturali, le quali divengono
cosi virtu cristiane, eroiche, santita insomma, tali cioe, per
sentenza di Benedetto XIV, da far si che chi le possiede

operi speditamenle, prontamente e dilettevolmente, sopra il

comune modo, per fine soprannaturale, e quindi senza umani

discorsi, con annegazione dell'operante e soggezione degli af-

fetti V
Posta una tale dottrina, che pur e dottrina cattolica in-

dubbiamente vera, quale difficolta ad intendere che la don-

zelletta di Domremy potesse, scorta dalla virtu di Dio, il

quale 1'aveva eletta per salute della sua patria, assor-

gere a grado si eccelso di non piu udito patTiottismo ?

Quale difficolta a capire come e perche il patriottismo di

Giovanna riuscisse si puro, si ardente, si illuminato, si

saldo, e pur negli impeti suoi cosi tranquillo e sereno, si

scevro di esaltamenti, di millanterie, di furori, di odii, di

tutti quei difetti in una parola che sogliono deturpare il

patriottismo pur dei migliori? Poiche allo spirito divino che
la guidava ella erasi abbandonata con tutte le energie del

1 Benedetto XIV. J)e Serv. Dei beatif. ecc. Lib. Ill, c. XXII, n. 1.
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suo essere. del caraltere soprannalurale e divino appari-

rivano anche tutte le sue geste patriottiche improntate, nel

principio, nel fine, nei mezzi; la bandiera che aveva inal-

berata era la bandiera di Dio, la liberta e 1'indipendenza

della patria era per lei la liberta e 1'indipendenza del regno
di Dio: e chiamava a battaglia nel nome di Dio. chiedendo

prim a che le sue schiere per la comunione si unissero con

Dio e gridando poi: avanti! i soldati combatteranno, Dio

dam la vittoria. Bouter les Anglais hors de toute France,

scacciare di Francia 1'inglese fu certamente 1'anelito in-

fiammato e perenne del suo patriottismo: ma come e dolce,

ma come e bello vedere che quegli inglesi, quegli stranieri,

quei borgognoni stessi traditori della patria allo straniero

ella li ama, che innanzi di scagliare lor contro le sue arti-

glierie e le sue spade li prega in nome di Dio piu volte di

andarsene pacificamente e combattuti e vinti si curva sopra

di loro a curarne le ferite come una suora di carita, moili

li piange a dirotto, singhiozzando: ahime, son morti senza

confexsione! Questo patriottismo cosi straordinariamente su-

blime e opera dello spirito di Dio che muove Giovanna

a sua posta e quindi non deve fare meraviglia di vederla

sollevata a tanta altezza di perfezione da sembrare piu di-

vina che umana; perocche come insegno 1'Aquinate, quando
Dio vuol movere per se stesso un'anima, la dispone al-

tresi ad esser facilmente mossa da Lui, coll'infonderle

perfezioni corrispondenti a tale straordinario impulso; e

quelle perfezioni si chiaman doni di Dio, la cui merce air

cuni non parlano, non operano, non vivono piu conforme

alia comune degli altri uomini, ma secondo. istinti e ra-

gioni superiori, in guisa da apparire esseri divini 4
.

Nella pia e pura e impavida fanciulla che a cavallo,

1 S. TOMMASO. Suimna tlieol., 1-2 q. LXVIII, a. 1. Oportet .igitur

inesse homini altiores perfectiones secundum quas sit dispositus ad hoc quod
divinitus moveatur; et istae perfectiones vocantur dona, non solura quia
infunduntur a Deo, sed quia secundura ea homo disponitur ut efficiatur prompte
mobilis ab ispiratione divina.
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balda, armata di tutto punio, guida le schiere a liberare

la patria, il patriottismo non solo appare recinto di tutte

le grazie di una ineffabile poesia, ma coronato e santi-

ficato. Onta eterna a coloro che pur teste fino in Cam-

pidoglio urlavano, che 1'amor di patria e stato sorpassato

e non devesi piu amare la patria ma 1'umanita. Onta eterna

a coloro che nel nome di patria dividono i figli di una

stessa madre, invece di unirli, e dalla patria prendon pre-

testo a calpestar le coscienze, ad incielare le ingiustizie,

ad eternare gli odii, ponendo se stessi e le sette irreligiose

in luogo della patria o alia patria procacciando vitupero di

mal costume, di empieta, d'ostilita implacabile alia. Ghiesa

ed al venerando suo Capo. I cattolici amano la patria

come la Beata Pulcella Tamo, in Dio e per Iddio, non sa-

crificando pero nessuno dei proprii doveri, ne per la patria

terrena rinunziando alia celeste. Ed essi a fronte alta si

proclamano, coll'autorita. di Leone XIII, i migliori amid
del proprio paese

l

; coll'evidenza dei fatti e della storia

dimostrano che nessuna confessione religiosa, nessuna setta

politica diede mai patriotti che attingessero il loro patriot-

tismo a principii cosl elevati e lo sostenessero con presidii

cosl vigorosi, T indirizzassero a cosi alte mete, lo praticas-

sero con cosi sublime virtu, come i cattolici.

II.

La Beata e I'idea nazionale francese.

Un altro importantissimo riscontro dell'opera di Gio-

vanna d'Arco e la costituzione nazionale della Francia

come intendevasi a quei tempi, perche ne risulta piu chiara

e la finalita della missione assunta daila Beata e il carat-

tere sacro di essa. Cio venne attentamente considerato pur
dai teologi contemporanei dell'Eroina e costitui un punto
gravissimo di esame nella causa di beatificazione ai giorni
nostri, non parendo, a prima giunta, verosimile, che Dio

1 LEONE XIII, Encicl. DalValto deiraposfolico seggio, 15 ott. 1890.
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abbia voluto dispiegare tanta magnificenza di doni e di

carismi sopran natural! soltanto per restituire sul trono un

Re, che pur mostrossi, pe' suoi costumi, indegno di tanta

predilezione divina. L'intervento immediato della potenza

di Jehova nelle guerre d'Israello era logico e quasi nor-

mal e in antico, quando le promesse di grandezza terrena e

della stabilita del Regno di David facevano parte essen-

ziale del patto stretto da Dio col suo popolo : ma torna

malagevole 1'intenderlo ora, che dal Vangelo e dato in re-

taggio al popolo cristiano unicamente il regno celeste e

Feterna gloria. Torna ancor piu malagevole ove riflettasi

che, nel nostro caso, non contro un popolo d' infedeli com-

batteva la Francia, ma contro un'altra nazione cattolica;

laonde I'intervento visibile e palpabile di Dio in favore

della Francia e del suo legittimo Re, quale ci e manifestato

dalle geste portentose della Pulcella, si risolverebbe in una

conferma esplicita e solenne data da Dio stesso ai sueces-

sori di Glodoveo ed alia costituzione nazionale dei Franchi;

di che non abbiamo esempio per nessun'altra nazione e

per nessun'altra stirpe di Re, se non risaliamo, come fu

gia da piu di uno scrittore osservato, sino alia Gasa di Da-

vidde. Che altro, nel resto, voile o pote esprimere la stessa

Beata, ripetendo piu e piu volte di essere mandata da Dio y

de par Lieu, per rigettare gl' inglesi d'oltre tutti i confmi

di Francia e restituire Carlo, quale erede legittimo, nella

sovranit& e nel dominio di tutta la monarchia francese?

E la Pulcella riteneva si fermo quel mandate esser da

Dio e Dio averlo affidato a lei, che in Vaucouleurs, tra le

ansie della partenza lungamente osteggiata dal Baudricourtr

diceva a Giovanni di Metz : Mi e duopo andare dal Re prima
della meta di quaresima, dovessi impiegarvi le gambe fmo

alle ginocchia. Nessuno al mondo, ne re, ne duca, ne figlia

del re di Scozia ', ne altri puo ricuperare il regno di Fran-

cia: non v'ha pel regno soccorso se non in me. E sog-

1 Erano stati allora conchiusi gli sponsali tra il figlio di Carlo e la

figlia del re di Scozia, due fanciulli settenni.
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giungeva: Non e in verita impresa da pari mie, ed io ri-

marrei volentieri a filare presso la mia povera madre ; ma

bisogna che parta e la oompia, perche cosi vuole il mio

Signore . E chi e il vostro Signore?chiesele Giovanni di

Metz E Dio, rispose la Pulcella ]
.

Non potrebbe certo piu aperto ascriversi a Dio il pro-

posito d'intervenire direttamente con un'azione portentosa

e soprannaturale nella ricostituzione politica della Francia:

e appunto percio uomini valenti pur nel secolo XV dubi-

tavano della Pulcella; benche altri in molto maggio< nu-

mero e assai piu autorevoli, con a capo il Gersone, si

dichiarassero per lei, riconoscendo nell'elezione fattane da

Dio una singolarissima prova di predilezione alia Francia

ed inferendone il dovere che la nazione francese aveva di

corrispondere ai disegni della Provvidenza. Entrare in

quest'ordine d'idee piu arduo torna ai moderni, i quali

della costituzione civile e politica dei popoli hanno con-

cetti tanto diversi e in gran parte opposti; ma per cio

appunto e necessario rifarci all' idea nazionale di allora, se

vogliamo giudicar rettamente della missione sociale com

piuta da Giovanna d'Arco.

Nel corso del medio evo i popoli cristiani, qualunque
fosse la forma politica del loro reggimento e la loro carta

costituzionale, convennero nel riconoscere la sovranita so-

ciale di Gesu Cristo, ritenendo che non potesse uno Stato,

una Nazione, un Regno, una Repubblica vantarsi d'appar-
tenere alia grande famiglia cristiana ove per legge fonda-

mentale non ponesse il Vangelo, che e il codice del Re uni-

versale Gesu Cristo e 1'espressione vivente e perenne della

sua suprema sovranita. Ne di cio solo paghi, professavano
altresi la loro soggezione alia corona ed allo scettro di

Cristo colla formola ufficiale: regnando Gesn Cristo e colla

proclamazione di Cristo a Re, fatta a voce di popolo. So-

1 Nella Vraie Jeanne d Arc del P. AYKOLES t. II. Pieces justificatives,
L. XXII si pud leggere il testo latino della deposizione del medesimo Gio-
vanni di Novelonpont, detto di Metz, al secondo processo.
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prattutto volevano che i loro Monarch! cingessero la corona

per mano del sacerdote ai piedi dell'altare, come riceven-

dola pubblicamente dal Re Gesii Cristo, a cui in contrac-

cambio i Monarch! promettevano di governare lealmente

secondo la legge evangelica. In questo patto di vassallaggio

dei Re al Supremo Monarca Gesu Gristo reggevasi, puo

dirsi, come in pernio anche il patto politico dei regnanti

coi loro sudditi e colla nazione; perocche in esso ravvisa-

vano i popoli la loro piii valida difesa contro le tirannidi

del Principe, e quest! il suo saldo usbergo contro la ri

bellione dei popoli.

II che tanto piu era sentito tra i popoli di origine franca

e gallo romana, insieme saldamente unit! da secoli a Reims

per il battesimo e per la consacrazione di Clodoveo, ripe-

tuta sempre al succedersi dei Re anche dopo Pipino e Carlo

Magno e nel lignaggio di Ugo Capeto. La semplice pasto-

rella di Domremy si mostra per fermo imbevuta di questa
idea nazionale fin dentro 1'intimo dell'essere; perocche nella

consacrazione fatta dal successore di S. Remigio nella Cat-

tedrale di Reims, coll'olio della santa ampolla, vede 1'atto

indispensabile della trasmissione a Carlo del titolo di Re e

quindi, prima di essa, non lo chiama che delfino, o gentile

delfino, quasi a significare la discendenza sua legittima dalla

gente o famiglia per volere del Sommo Re investita della

successione. Ma il vero Re. il Signore che ha 1'alto dominio

della nazione, per Giovanna, e Gesu; e pero il Signore, il

Sire, il mio Signore, Messire, che sulla sua bocca risuona

continue, non e altro che Gesu : Gesu e dipinto sul suo ves-

sillo in atteggiamento di Monarca del oaondo, e nel suo scudo

e scritto de par le roi du del; percio la Francia e le saint

royaume, e chi combatte questo regno santo combatte (cosi

ella nella lettera al duca di Borgogna) contro il Re Gesu, re

del Cielo e di tutta la terra; e agli inglesi, e ai borgognoni, e

ai cittadini di Troyes, la citta del patto nefasto di cessione del

regno di Francia agli inglesi, e ai difensori delle fortezze che

incontra sul suo cammino intima di arrendersi, di aprire le
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porte e di consegnare le chiavi al Re del cielo, all'Uomo-Dio,

Dio e Figlio di Maria Santissima, Dieu le fils de sainte Marie,

nel cui nome e venuta, il quale e il suo droiturier, vale a dire

il principio, e la sorgente di quel diritto sacro e di quel patto

nazionale, che e tutta la forza di Carlo e il fondamento della

missione di Giovanna contro gli usurpatori d'Inghilterra.

Anche a Baudricourt Giovanna aveva dichiarato che il regno

non spettava al Delfino, ma al suo Signore; e non pertanto

che il suo Signore voleva che il Delfino stesso fosse re e

ricevesse il regno in commenda '. E in sul bel primo pre-

sentarsi nel castello di Chinon, a Carlo disse: 11 Re del

cielo vi notifica per mio mezzo che voi sarete consacrato e

coronato a Reims e che sarete luogotenente del Re del cielo,

che e re di Francia . Poi richiede che Carlo in presenza

dei Principi del sangue faccia rinunzia della corona e la

ceda a Dio dal quale la tiene, perche Dio gliela renda come

a vassallo; e quasi tributo di tale vassallaggio vuoleda Carlo

la promessa di perdonare ai suoi nemici, di essere umile e

compassionevole coi poveri, di ripristinare nella casa reale,

nell'esercito e in tutto il popolo I'osservanza della legge

di Cristo, ossia la tradizione del regno di S. Luigi.

Quanta sublimita non acquista, riguardata sotto questo

aspetto, che e il solo vero, la missione della Beata e come

Tapparenza politica di essa viene ad essere, per cosi dire,

assorbita dalla grande idealita religiosa, la quale tutta la

riveste e I'informa. Chiunque ha occhi in fronte e non li

chiude a bella posta, deve ammirare un disegno di Prov-

denza che nella ricostituzione della Francia secondo il

diritto nazionale, sotto lo scettro de' suoi Principi, in piena

indipendenza dall'Inghilterra, mirava fino dalla meta del

secolo XV a preservarla dallo scisma e dall'eresia, che nel

seguente secolo 1'avrebbe avvolta, se fosse divenuta pro-
vincia inglese. La divina Provvidenza dava cosi un'altra

volta argomento di quella rnaterna tenerezza, con cui ve-

glia sui destini della Chiesa cattolica, apostolica, romana;
1 Process, torn. IT, p. 453.
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giacche con un intervento visibilmente portentoso preve-

niva la iattura immensa che sarebbe stata per la Ghiesa

medesima il passaggio della Francia al protestante.simo,

della Francia scelta e predestinata in sino dalla sua for-

mazione ad essere il braccio armato, lo scudo ed il baluardo

del eattolicismo, e per tal motive insignita del titolo di figlia

primogenita della Chiesa e di nazione cristianissima.

I popoli non meno degli uomini singoli hanno dalla di-

vina Provvidenza un mandate da compiere, per il quale

sono posti in vita e vengono generosamente forniti di tutti

i presidii; felici gli uni e gli altri se fedelmente 16 adem-

piono, sventurati se lo rigettano o lo pongono in oblio!

Alia Francia il suo mandate provvidenziale fu adombrato

fin dal battesimo di Glodoveo per la bocca di Anastasio II

Papa, che congratulandosi altamente col Monarca signifi-

cavagli dover egli essere per la Chiesa sua madre come

una colonna di ferro, esto illi in columnam ferream, e ri-

conosceva che Dio aveva provveduto alia Chiesa, in un

tanto Principe, chi potesse difenderla ed armarsi dell'elmo

della salute contro gli assalti che le dessero uomini pesti-

feri *. Dopo di che i franchi ritennero per propria mis-

sione Tarmarsi di elmo contro i nemici della Chiesa ro-

mana, .giustificando il primo storico nazionale, S. Gregorio

di Tours, che un secolo dopo rnagnificava quali imprese

di Dio le imprese compiute dai franchi, gesta Dei per francos,

e Pelagio II il qaale nella Francia cattolica ravvisava una

fortezza innalzata dalla Procvidenza a difesa d'ltalia e di

Roma, e Papa Santo Stefano che proclamava la Francia

la nazione piu devota dell'Apostolo Pietro fra tutte le nazioni

che stanno sotto il sole, e il grande Innocenzo III che all'Ar-

civescovo di Reims asseverava la propria predilezione per

il regno di Francia, come quello che piu di tutti gli altri

regni del mondo era stato sempre alia Sede Apostolica osse-

qiiente e devoto. Gregorio IX riepilogando la storia di otto

secoli poteva scrivere a S. Luigi: Cos! e manifesto che il

1 Presso i Bollandisti, Ada Sanctorum. Oct. t. 1, pag. 90.
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Redentore ha scelto il regno benedetto di Francia come 1'ese-

cutore speciale de' suoi divini voleri : egli lo porta cinto alle

sue reni a guisa di una faretra, e ne cava ordinariamente le

freccie preferite, quando coll'arco del suo braccio onnipo-

tente vuol difendere la liberta della Chiesa e della Fede,

confondere Tempieta, proteggere la giustizia
!

.

se la Francia avesse sempre mostrato a fatti di sti-

mare questo grande favore di Dio: si scires donum Dei!

La Francia, come per S. Luigi divenne la personificazione

del cristianesimo tra gl'infedeli, che indi ai cristiani die-

dero nome difranchi, cosi in Occidente sarebbe stata a capo
della civilizzazione cristiana. Quando infatti 1'intese a do-

vere fu grande e potente, quando Toblio decadde misera-

mente. Ma in quell' Enciclica che s'intitola : Nobilissima

Gallorum gens e che tanti elogi contiene dell' inclita na-

zione francese, notava con verita Leone XIII, che se la

Francia, dimentica quasi di se, aborrendo talvolta il man-

dato affidatole da Dio, prefer! di prendere contro la Ghiesa

atteggiamento di nemica, non pero mai, per sommo bene-

fizio di Dio, insani lungamente o del tutto, nee diu nee iota

desipuit
2

. Laonde nemmeno ora e da disperare del suo

ritorno, e 1'augusto Pontetice regnante nel rispoudere al

vescovo d'Orleans, che 1'avea vagheggiato come un sogno,
affermo di averne non solo la speranza ma la certezsa

s
.

A tanta fiducia del Papa e nostra deve ora certamente

aggiungere saldezza 1'invocazione della Beata Giovanna

d'Arco, la quale in quella grande idea, trasmessa alle

genti franche col sangue, del dovere affidato alia Francia

di scolta armata del cattolicismo, attinse la luce piu sma-

gliante della sua impresa, onde questa si mostra e realmente

fu tanto superiore ne' suoi fini ad un fenomeno di esal-

tazione patriottica o di fedelta monarchica, quale lo con-

1 Presso LABBE t. XI, p. 366, 367. Epistola Grrgorii IXad S. Ludovicum.
4 E I' Enciclica dell'8 febbraio 1884.
3 Allocuzione di Pio X per il decreto di approvazione dei miracoli

della ven. Giovanna d'Arco (13 die. 1908).
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cepiscono i naturalist!. Gome costoro hanno rimpicciolita

la figura delFEroina! Gome 1'ha immiserita sopratutto il

France, che della sovranita del Gristo sulla Francia e della

magnifica concezione quindi sgorgante del santo Regno,

come di una commenda concessa a Carlo, e del destino

della nazione rivendicata a liberta nei congegni meravi-

gliosi della Provvidenza, per 1'esaltazione del Regno di Dio

sulla terra, non pure non intese nulla, ma fece stoltamente

un formulario scolastico, secondo lui, inculcato da preti

furbi all'innocente Pulcella, la quale venne ripetendolo mac-

chinalmente senza capirlo, finche lo dimentico !

4 Noi pen-

siamo invece, che le Voci superne illuminassero la mente

della Beata ad intendere la sublimita e Fampiezza della

sua missione in guisa da rapirla tutta e da investirla di

quella fiamma, che sempre in sino all'ultimo accompagna
i suoi discorsi e le sue gesta, e gitta talvolta sprazzi di

luce abbagliante, siccome quando nella lettera agli Inglesi

annunzia loro in tono ispirato, che se faranno ragione

alia Francia anch'essi potranno venire con lei la ove i fran-

cesi faranno il piu bel fatto che siasi compiuto giammai

per la Gristianita *, e quando scrive agli Ussiti: se non

vi ravvedete aspettatemi con immense forze umane e di-

vine per farvi subire la sorte che voi avete fatto subire

agli altri
a

. .Noi non entreremo di certo nella interpre-

tazione di questi tesli, che rimangono indecifrabili
;
ma

come pero di mezzo alia loro stessa oscurita, irraggia la

grandezza di mente e d'anima della fanciulla, che nella sua

missione di liberatrice della Francia abbracciava la difesa

armata della Fede in tutto il mondo, per la quale credeva

come Gregorio IX essere stato il regno di Francia special-

mente eletto da Dio !

1 C'est peut-etre de quel-qu'un de ceux 7d (i preti che Giovanna pra-

ticava) que Jeanne tenait sa politique sacre"e, scrive il France col consueto

suo stile beffardo : Pettt-etre, hel modo di fare la storia! (Vie de Jeanne d'Arc

torn 1, pag. 75).
2 Vedi il testo delle due lettere nelFopera del P. Ayroles, la Vraie

Jeanne d'Arc, torn. IV, pag. 44, 45 e pag. 80.

1909, vol. 3, fasc. 1417. 3 25 giugno 1909.
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in.

La Beata arra di unione per la difesa dei diritti di Dio.

Giovanna d'Arco al pari di tutte le anime infiammate

di carita eroica ambiva danqae appassionatamente la di-

latazione del regno di Dio. Era political No di certo, se

a questa parola serbiamo il suo significato comune e or-

dinario; ovvero potremmo anche chiamarla politica, ma
secondo il senso di Pio IX, cbe levando gli occhi suoi pu-

rissimi al Cielo diceva : la mia politica e quella del Pater

Noster. Nel Pater Noster noi supplichiamo ogni giorno che

venga il regno del Padre celeste sulla terra, che si estenda,

cioe, sempre piu, che si faccia sempre piu vivo, sempre

piu sentito, sempre piu potente e glorioso : adveniat regnum
tuum. Questa stessa fu la mira ultima di Giovanna d'Arco,

onde, come vedemmo, di splendori celesti s'illumino il

suo eroismo e per cui merito dalla Ghiesa il nimbo di

Beata. Sarebbe per conseguenza misconoscere la vera gran-

dezza di lei, sarebbe travisare le intenzioni della Santa

Sede e del Papa il mescolare nella glorificazione della

Pulcella la politica umana, qual ch'essa si sia. Ghi disse

la beatifieazione di Giovanna un atto politico menti spu-

doratamente contro Tevidenza dei fatti.

Manon se ne lasciarono ingannare i francesi, poiche con

meravigliosa concordia si unirono tutti senza distinzione di

partiti a celebrare la beata Liberatrice della loro patria.

Dura tuttavia Feco delle feste di Roma, ancora jrisuona 1'eco

delle feste di Orleans, di Parigi, di Compiegne, della Francia

intiera, riuscite maggiori di ogni aspettazione, per la pompa
meravigliosa con cui furono celebrate e anche piu per il

concorso dei popoli e Tunanimita dei sentimenti, tale da
far credere che le divisioni cosi molteplici e cosi profonde
di quel nobile paese come per incanto fossero cessate. Lo

spettacolo veramente portentoso traeva all'augusto Ponte-
fice (lal cuore questa manifestazione di giubilo, in una re-

centissima lettera al vescovo di Orleans: Noi ci ralle-
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griamo di vedere che le feste ebbero tanto splendore e

attirarono tanta folia; ma ci rallegriamo ancor piu di ve-

dere 1'accordo della gente onesta nel custodire e difendere

la religione del loro padri, accordo del quale noi speriamo

che la magnanima Pulcella sara la mediatrice in tutta la

Francia, accordo che spicco mirabilmente nelle vostre ce-

rimonie . Una nota di straordinaria bellezza aggiunse a

quella armonia universale la vivacitk delle manifestazioni

della gioventu francese prima contro il massone professor

Thalamas insultatore della Eroina, poi in occasione delle

feste, nel la capitale stessa, a Bordeaux e altrove, attirando

persino le repressioni ed i rigori dei tribunali e della

polizia. La polizia, scrive un giornale cattolico d'ltalia,

voleva comprimere I'entusiasmo dei giovani, nascondere

lo scandalo insoffribile delle turbe acclamanti per le vie

al Dio degli eserciti e delle vittorie; ma i giovani hanno

resistito, hanno cozzato coi gendarmi della repubblica an-

ticlericale e si sono fatti mettere le manette ai polsi men-

tre snodavano le lingue in onore di un'eroina della Ghiesa,

in onore del Papa '.

fi chiaro che non deve approvarsi quanto vi puo essere

stato di eccessivo e d'incomposto ;
ma questo pubblico

omaggio di anime giovani alia Religione ed al Papa da

grandemente a sperare per 1'avvenire della Francia. Da a

sperare massimamente la bandiera della Fede da quella

generosa gioventu spiegata al sole quasi in atto di sfida

contro le logge tiranne della coscienza francese
; perche

cio diraostra che aH'infuori e al di sopra di ogni passione

politica un sentimento piu nobile e piu universalmente

sentito puo riannodare ancora in santa unita milioni e mi

lioni di cuori non per anco atrofizzati dal massonismo. Si

levi alto quella bandiera che fu la bandiera di Giovanna

d'Arco, e sia ancora, qual fu in mano alia giovane Eroina,

segnacolo di battaglia per la liberta religiosa, in nome del

Re divino Gesu Cristo, in nome de' suoi diritti sovrani ed
1 Nel Cittadino di Geneva del 5 giugno 1909.
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imperscrittibili, in nome della sua sovranita da Dio, cui

pure le repubbliche sono soggette del pari che 'gl'imperi

ed i regni, in nome della sua legge, superiore a tutte

le leggi degli uomini, scritta nel Vangelo e interpretata

dalla Chiesa cattolica. Nessuno ragionevolmente potrebbe

ravvisare in questa bandiera un simbolo di rivolta alia re-

pubblica, a meno che, come osservava Pio X nella sua so-

lenne Allocuzione pronunziata in Goncistoro il 14 nov. 1904

non si volesse affermare che la Repubblica, quale ora

esiste in Francia, e di tale natura che non puo avere

verun commercio colla Religione cristiana*, la quale affer-

mazione in modo doppiamente calunnioso colpirebbe i fran-

cesi, come cattolici, cioe, e come cittadini. No, nessun dub-

bio deve ingenerarsi; no, ne il minimo sospetto od appi-

glio deve darsi a chicchessia, che nel nome di Giovanna

d'Arco si vogliano innalzare vessilli politici, opposti agli

Ordini costituiti. Leone XIII e il suo successore non avreb-

bero potuto in questo proposito fare dichiarazioni piu cate-

goriche o piu esplicite: la religione cattolica non ha nulla

a vedere colle forme di governo e si acconcia ugualmente
bene colle repubbliche come colle monarchic, purche o

siano repubbliche o siano monarchie non pretendano di

sovrapporsi a Dio e di conculcarne i diritti.

Per la beatificazione di Giovanna d'Arco da parte del

Papa nulla e mutato di quelle dichiarazioni solenni, ri-

petute pur nel Goncistoro del 15 aprile 1907: sempre ac-

cettammo, sempre rispettammo la forma di reggimento po-

polare che la Francia si e data. Ma pur troppo dal canto

suo il Governo della repubblica non ha fatto e non fa

continuamente che ostinarsi nel sofisma, in quel Gonci-

storo dal Pontefice sfolgorato, di confondere le nazionali

istituzioni e la costituita forma di regime repubblicano con

Fateismo e la guerra a oltranza a quanto ha di divino *.

1 Cavillatione apeitissima gallicae instituta gentis inductaraque rei

publicae formara cum atheismo confundere nituntur cumque omnigena di-

vinorum oppugnatione .
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Tutto e stato invaso il patrimonio antico e sacro della

fede nazionale, tutto e stato saccheggiato e disperse in nome
della repubblica. Meatrescriv7

iamo, non pure esemplari sacer-

doti, ma Vescovi e Cardinal! son chiamati innanzi ai magi-
strati della Repubblica, perche hanno alzato la voce a difen-

dere quel patrimonio inviolabile, e son minacciati di multe

e di prigionia. Euna grandz pieta ml paese di Francia. Ma
ecco la Pulcella riappare piu fulgida che nel secolo XV,
col suo vessillo spiegato, sul suo cavallo di battaglia, e in-

vitatutti a combattere dietro a lei nel nome di Dio. Ella non

deve piu liberare da stranieri invasori il suolo della patria
?

ma restituire la liberta della coscienza ai suoi concittadini,

cui fa rapita. Ella non deve piu condurre un uomo ad inco-

ronarsi a Reims, ma riporre la corona sul capo, ridare in

mano lo scettro a Gesu Gristo, al Re delle anime, cui fu-

rono sacrilegamente strappati scettro e corona. Gesu Gristo

e Dio, i suoi diritti divini sono indiscutibili, egli e sovrano

sempre, e sempre re della Francia. Si stringano dunque in-

torno alia Beata Giovanna d'Arco le citta e le campagne
della Francia, si faccia intorno a lei 1'unione di tutti coloro

nei quali ancora rimane una scintilla della coscienza fran-

cese, essenzialmente cristiana, si faccia 1'unione grande,

salda, invincibile, come teste proclamava il Vescovo di

Montauban, non gia sopra di un terreno e di un'intesa

politica, e sotto una bandiera qualsiasi di sinistra o di

destra, ma sul terreno della difesa religiosa e sotto la ban-

diera di Dio . La Beata Giovanna d'Arco grida dal Gielo,

che se le schiere combatteranno, Dio dara la vittoria.



S. GLEMENTE ROMANO E IL MIRACOLO

IN UNO STUDIO REGENTS DI A. HARNACK

III.

1 miracoli dell'Antico Testamento.

Per provare die S. Clemente non diede valore religiose

ai miracoli, si studio 1'Harnack di mostrare, che il santo

tacque dei miracoli la dove, se li avesse molto stimati, ne

avrebbe dovuto certamente parlare. Noi, nel nostro secondo

articolo 4

,
abbiamo veduto quanto sia infondata tutta la sua

argomentazione.
Ora in modo diverso lo stesso Harnack si comporta a

riguardo di cio che Clemente afferma circa i miracoli del

Vecchio Testamento. Ecco le sue precise parole : Certa-

mente (Glemente) non ha orrore dei miracoli fa tornare

alia memoria dei lettori i miracoli del Vecchio Testamento.
- Questo e tutto cio che Harnack ci sa dire sopra le dispo-

sizioni delPanimo del Pontefice verso i miracoli del Vecchio

Testamento. E 1'intera sua esposizione sopra S. Clemente

ed i miracoli si chiude, come abbiamo veduto 2
,
cosi: II

Dio vivente, le virtu ed il peccato, questi sono (ad esclu-

sione di miracoli, demoni, angeli) gli esseri che determinano

la vita interna ed esterna. II senso dunque delle parole

dell'Harnack riguardo ai miracoli del Vecchio Testamento,
attesa la frase assai dura della sua conclusione, non puo
essere che questo: Clemente in verita non ha orrore dei

miracoli, ma di essi tratta in modo da non sembrar che

dia loro alcun valore religiose.

Ma troppo sono lontane queste fredde parole dal rivelare

Fanimo di S. Clemente a riguardo dei miracoli dell'Antico

1 Vol. II (1909) p. 527-44.
2 Vol. II (1909) p. 268.
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Testamento. Che anzi si deve dire, che e si grande la stima

che il santo Pontefice ha di quei miracoli, che di essi si

serve come di mezzi principali nei passi piu importanti della

sua lettera, per ottenere Farduo scopo religioso che si era

proposto.

Affermano i Padri ed i grandi teologi, come S. Agostino
l

,

S. Giovanni Damascene 2
,
Alessandro d'Ales 3

,
S. Tommaso 4

,

il Suarez 5
,

il card. Brancato di Lauria 6
,
Benedetto XIV 7

,

che i miracoli possono essere operati da Dio anche senza

il fine speciale di fornire prove ad una rivelazione divina.

Tali diversi motivi sono p. e. 1'utilita del corpo e dell'anima,

una piu facile cognizione deU'esistenza e delle perfezioni di

Dio, premii o pene speciali, la manifestazione della santita dei

suoi servi ecc. Tutti pero, come e notissimo, sono d'accordo

neirammettere che ii fine piu nobile dei miracoli sia di con-

durci ad un ordine superiore, qual'e quello della fede, per

essere a noi segni della rivelazione divina propriamente
delta. Ora per Funo e per 1'altro fine S. Glemente attribuisce

nella sua lettera grande importanza ai miracoli. Vediamolo

brevemente.
m

* *

In tre different! contesti, quel santo autore, il cui spi-

rito era nutrito e formato con preferenza dalla lettura del-

TAntico Testamento 8
,

ci presenta dei miracoli in questo

1 De catech. rudilns c. 21 n. 37 MIGNE P. 1. 40, 337, ed in altri luoghi.
2 Fides orthod. 1. 1 c. 3 MIGNE P. gr. 9

I-,
794 5.

3 Univ. tJieol. Summa II qu. 41 membr. 4 a. 1.

4 Contra Gent. 1. 3 c. 99 ed in diversi altri luoghi delle sue opere.
5 De fide, disp. 4 s. 3 n. 10 ed. Paris. 12, 124.

6 Com. in 3 sent, doctoris subtilis IV disp. 20 a. 8 n. 139-91 p. 506-13.

7 De serv. Dei beatif. etc. 1. 4 pars 1 c. 4 n. 1 ed. Rom. (1749) t>. 47-9.

s
BARDENHEWER, Gescliichte der altkircliliclien Litlerutur I. p. 105.

Una esposizione documentata del vario uso che S. Gleraente fa del V. T.

si trova in: WREDE, Untersiichungjn sum ersten Klemensbriefe (1891)

p. 60-93. LIGHTFOOT, o. c. It p. 515-6, numera 132 passi del V. T. usati

da S. Clemente, fra i quali 110 citazioni propriamente dette.
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contenuti, alcune volte a piu insieme, altre volte in parti-

colare.

Per il fine del nostro lavoro vorremmo certamente in-

sistere meno sulla maggior parte di quei miracoli che S. Cle-

mente riporta dal c. 9 al 13; ma questo stesso fine non

ci permette di tralasciarli interamente. II santo in questi

capi svolge con esempii tratti dall'Antico Testamento il se-

guente pensiero : coloro che erano insigni nell'iimile obbe-

dienza a Dio e nella carita verso il prossimo, in quanto pero

quelle virtu erano radicate nella fede, dal loro Padre ce-

leste furono scampati dai pericoli o inoltre anche destinati

alia salute degli altri. Anzi, mostrare che Dio in premio
delle loro virtu salvo dai pericoli in cui si trovavano quei

padri antichi, fu appunto lo scopo principale di Clemente;

ond'egli solo in secondo luogo intese insistere sul modo mi-

racoloso con cui tale salvezza venne operata. Infatti tra gli

esempi che egli adduce, riferisce il fatto di Rahab che fu

salva per la benignita degli esploratori israelitici, vale a

dire con mezzi naturali disposti, s'intende, dalla divina pro-

videnza. Gio e vero. Tuttavia non puo negarsi, che se Dio

per premiare le sue creature opera miracoli, cio mostra il

beneplacito suo piu chiaramente che non se lo stesso ef-

fetto seguisse da un insieme di circostanze naturali, e per

conseguenza unasalvazione prodigiosa sara un attestato piu

luminoso della compiacenza di Dio per quelle virtu, per cui

premiare voile liberati dai pericoli i suoi giusti, e per essi

il mondo. Gio considerato si potr& ascrivere semplicemente
al caso, che il santo Pontefice elegga quei fatti "nei quali

ad eccezione di un solo certamenle non prodigioso la

salvezza operata da Dio appariva a lui ed ai suoi lettori

senza dubbio miracolosa?

Egli infatti riferisce di Henoch che, ritrovato giusto

per la sua obbedienza. fu da Dio rapito senza che ve-

desse la morte; di Noe, il quale dopo aver dato prove
della sua fede

,
docile ministro di Dio nel predicare la

rigenerazione del mondo, lo salvo dalla ruina, ed in ispe-
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cie libero dalla perdizione gli animali che in buona ar-

monia entravano nell'arca. Egli narra di Abramo che, in

premio della fede e dell'ospitalita ebbe nella vecchiaia un

figlio ,
di Lot che per Fospitalita e per la pieta fu per

ministero angelico, come ben dovevano sapere i lettori di

S. Clemerite, salvato dalla distruzione di Sodoma, mentre

tutta la regione circostante fu giudicata con fuoco e con

zolfo. Anzi nel riferire come solo Rahab con i suoi fu

liberata dalla morte in premio della sua fede e della sua

ospitalita, il che pure si compi con mezzi naturali,il S. Dot-

tore si compiace di esaltare un dono gratis dato, aggiunto

come sembra. quasi in premio specialissimo alia stessa sal-

vazione, vale a dire la profezia. Gome voi vedete, o miei

cari. in quella donna non si manifesto solamente la fede,

ma anche il dono di profezia ,
mediante il quale essa,

come tipo della redenzione per il sangue di Gesu Cristo,

appendeva quale segnale della sua salvezza una fune rossa.

A questi miracolosi premunisce il santo dottore, nello

stesso passo, un esempio di castigo prodigioso: il noto

fatlo della moglie di Lot 4

,
che senza dubbio da lui era ri-

tenuto come miracoloso, ed e inculcato energicamente come

segno divino per mostrare quanto dispiacesse al Signore
la mancanza di concordia. E vero, egli dice, che la moglie
di Lot usci con lui dalla citta, ma, trasformata in statua di

sale, resto fino ai giorni nostri segno visibile del divino

castigo, perche dissent! da lui e non rim'ase nella con-

cordia.E cio affinche a tutti fosse manifesto ehe gliuomini

doppi (fyi>xoi) e che dubitano della divina potenza sono

proposti in giudizio e in segno a tutte le generazioni. Si

noti I'aggiunta di S. Clemente fino ai nostri giorni che

evidentemente non e presa dalla Scrittura. 11 che fa inten-

dere, come 1'autore voglia far risaltare in modo speciale

il carattere di segno divino nel miracolo narrato.

Esalta dunque Glemente le virtu che vuole in questa let-

tera inculcare ai Gorinti, I'umilUt, la carita, Tubbidienza, in-

1 Gen. 19, 26.



42 S. CLEMENTE ROMANO E IL MIRAGOLO

sieme con la loro radice, la fede, mostrando i doni mi-

racolosi coi quali Dio le preinio nei patriarch! antichi, e

incute timore della disunione col fame risaltare il prodi-

gioso castigo. Chi potra pertanto affermare con ragione che

per S. Glemente il miracolo non era uno degli esseri da

determinare la vita (religiosa) esterna ed interna ?

*
* *

Grandissima importanza ha per il nostro studio il modo

con cui S. Glemente si occupa dei miracoli nei due passi

seguenti, perche in questi sono i prodigi piu chiaramente

esposti nella indole loro propria; perche piu esplicitaraente

riferiti ed inculcati per punire quei vizi o provare quelle ri-

velazioni divine che, secondo il fine della lettera, sono di

principale importanza; perche, infine, formano elementi es-

senziali del ragionamento in quei due luoghi della lettera,

che, come abbiamo veduto nei primo nostro articolo, ne co-

stituiscono la parte piu importante.

II brano principale in tutta la lettera e quello che va dal

capitolo 42 al 45, dove 1'autore decide tutta la questione
l

.

Ecco le parole quali si trovano al c. 44, 3: ... e ingiusto

deporre dal loro ufficio uomini i quali furono a cio depu-

tati dagli apostoli, ovvero dopo di essi da altri uomini

provati... >. E quanto sia giusta siffatta decisione lo prova
il santo Pontefice al capo 42 con due argomenti. II primo
e la legittimita dell' autorita degli apostoli, e la pru-

denza con cui essi, mandati da Gesu Gristo, stabilirono la

successione dei superiori ecclesiastici. 11 secondo e la vo-

lonta di Dio che istitui, per mezzo della rivelazione, un
certo ordine della successione sacerdotale del Vecchio Te-

stamento, tipo come 1'autore suppone, di una istituzione

analoga nei nuovo patto. Questa rivelazione divina, istitu-

trice dell'ordine gerarchico, e provata dal santo dottore

in tutto il capo 43, narrando il miracolo che Dio, in con-
1 Cf. Vol. II (1909) p. 271.
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ferma della rivelazione fatta a Mose, opero nella verga di

Aaron.

Una volta scoppio una lite in causa del sacerdozio :

le tribu si levarorio 1'una contro dell'altra, per decidere a

quale di loro dovesse toccare tale onore. Fu allora die

Mose ordino che ciascuno dei dodici capi-tribu scrivesse

su di una verga il nome della rispettiva tribu e che si

consegnassero poi le vergbe. Egli in persona le sigillo tutte

coll'anello del rispettivo capo e le lego in un fascio, che de-

pose sulla mensa di Dio entro il tabernacolo dell'alleanza-

Chiuso il tabernacolo, ne suggello la porta come aveva

fatto delle verghe, poi prese a dire: Fratelli, e eletta da

Dio al sacerdozio ed al suo santo servizio quella tribu

la cui verga germinera. II giorno dopo, di buon mattino,

si raduno tutto quanto il popolo d'Israele, 600,000 uoraini;

Mose fece esaminare i sigilli dei capi-tribu, poi, aperto il

tabernacolo, ne trasse fuori le verghe. II risultato fu che

la verga di Aaron portava non soltanto germi, ma frutti.

Garissimi, che cosa dobbiamo noi pensare del modo
con cui procedette Mose? Forseche egli non lo conosceva

gia prima il risultato? Non v'ha dubbio. II motivo per cui

egli si comporto in questo modo con Israele, fu il pericolo

di una sommossa, non che la glorificazione deirunico vero

Dio, al quale sia gloria per tutta I'etermta. Amen.

Chi fa il paragone fra questo racconto ed il testo della

Scrittura in cui e riferito il miracolo S si accorge facilmente

che il santo dottore ha aggiunto alcuni tratti i quali la non

si trovano, cioe il sigillare in persona il tabernacolo e le

verghe, e cio coll'anello dei capi-tribu, il mostrare illesi i

sigilli nel giorno seguente. Da qual fonte abbia preso que-
sti tratti qui non facciamo questione. Giuseppe Flavio 2

e

* Num. 17, 6-9.

J Cf. Antiq. iud. 4, 4, 2 ed. Niese I (Berlin, 1887) p. 236. Giuseppe

dice solamente che le verghe erano priina state notate (xaxaoYjiryjvaiievcov

i6is dvSpwv) dai capi e dal popolo e che percio facilmente erano state ri-

conosciute. Aggiunge il Lightfoot ad 1. che il modo di esprimersi di Giu-

seppe e oscuro.
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Filone * raccontano il fatto nelle loro rispettive opere; sol-

tanto il primo accenna qualche cosa di simile, ma in modo
molto piu indeterminate. Questo pero e certo, die, cioe, i

fatti aggiunti mirano a mettere in maggiore evidenza che

nel fiorire della verga di Aaron era esclusa ogni impostura, e

quindi era indubitato i'latervento soprannaturale. II santo

dottore rileva admique con queste aggiunte il carattere mi-

racoloso del fatto narrato. Inoltre egli si affretta di dedurre

con gravi parole dal miracolo, che con tanta accuratezza

ha messo sotto gli occhi dei lettori, la dottrina pratica che

vuole imprimere nella mente dei Corinti, di fame risaltare

il valore religioso per le attuali circostanze di tempo e di

luogo.

Dunque dei due argomenti che Glemente riporta per so-

stenere la sua tesi, uno non e altro che un miracolo del-

1'Antico Testamento, ampiamente svolto e proposto con pa-

role solenni come fonte di pratica dottrina a vantaggio dei

fedeli di Gorinto. E si potra ancora ritenere conforme al

vero il giudizio dell'Harnack: S. Glemente. al certo, fa tor-

nare in memoria ai lettori i miracoli dell'Antico Testamento
,

pero essi non appartengono, secondo lui, alle cose che

determinano la vita (religiosa) interna ed esterna ?

L'altra parte della lettera, la piu importante dopo questa
che abbiamo ultimamente esaminato, si svolge dal capo 51

al 57, dove il santo Pontefice si dirige agli stessi ribelli, e si

studia di condurli all'efficace proposito di porre fine allo

scandalo 2
. Per ottenere il suo effetto, egli adduce in campo

due motivi: il timore e la generosita. II timore dei divini

giudizii deve infrangere 1'ostinazione dei ribelli; gli esempi
di generosita devono accendere il loro cuore. A scuoterli

1
Cf. Vita Mosis, ed. Mangey II (1742) 1. 3, p. 161-3; ed. Cohn et Wend-

land IV (Berlin, 1898) 1. 2 (3) n. 21-2, p. 241-3. Filone, secondo il suo co-

stume, aggiunge solamente allegoric sopra la signiflcazione morale del frutto

della verga di Aaron, in quanto era una noce.
* Cf. Vol. II (1909) p. 271.
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col timore al capo 51 mette loro sotto gli occhi due miracoli

da Dio operati in castigo del ribelli a Mose, la punizione di

Dathan ed Abiron, e la distruzione degli Egiziani fra i

vortici del mar Rosso ... quelli che si ribellarono contro

Mose, servo del Signore, si ostinarono nella durczza di cuore.

Tutii sanno quale giudizio Dio pronunziasse sopra di loro:

vivi discesero nell'inferno, dove la morte li tiene avvinti.

Perche Faraone col suo esercito, ed i duci deU'Egitto, i

carri e quei che vi erano sopra, sono sepolti nel Mar Rosso?

Perche i loro cuori stoltamente si indurarono nonostante

tutti quei miracoli e sogni fatti nell'Egitto da Mose, servo

di Dio.

Non esaurirebbe pero tutta la fecondita del pensiero

del santo discepolo degli Apostoli, riguardo al valore re-

ligioso delle punizioni miracolose ora riferite, chi pensasse

che egli, nell'addurre tali castighi miracolosi abbia soltanto

inteso di persuadere efficacemente che il Dio dell'ordine

punisce severamenle la ribellione contro la legittima auto-

rita
; poiche oltre a cio 1'autore voile far risaltare la rela-

zione che essi hanno in ordine a stabilire la fede.

Infatti essendo a tutti noto, come ragionevolmente puo

ritenersi, che la pena di Dathan ed Abiron fu inflitta da

Dio per Tinsubordinazione aH'autorita di Mose, da Dio ri

velata, e sapendo molti che essa fu da Mose predetta come

segno della sua missione, non ci sembra ardito di credere

che S. Glemente abbia supposto che ai suoi lettori la morte

prodigiosa di quei ribelli apparisse anche efficace come

segno di credibilita.

Ma tralasciando tale considerazione, con chiarissime parole

S. Glemente afferma che la morte terribile degli Egiziani

fu loro inflitta specialmente per aver essi rigettati altri mi-

racoli, in quanto erano motivi di credibilita di una rivela-

zione divina. Infatti, da che cosa il santo predicatore della

penitenza deduce la gravita della loro ostinazione? Da cio,

che essi, i pagani, non avevano riconosciuto la divina mis-

sione di Mose e il comando di Dio di liberare il suo popolo,

nonostante i miracoli conosciuti sotto il nome di piaghe di
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Egitto ... Perche essi stoltamenle indurarono i loro cuori

nonostante tutti quei segni e miracoli fatti da Mose....

Gerto in queste parole, come in quelle sul miracolo della

verga di Aaron, S. Glemente mostra chiaro di esser per-

suaso che i miracoli sono evidenti segni di credibilita delle

rivelazioni divine, e cio anche per gli stessi pagani.

Dunque dobbiamo confessare che, come nelluogo piu im-

portante della lettera S. Glemente per convincere 1'intel-

letto ricorre in modo speciale al miracolo della verga di

Aaron, cosi in quest'altro luogo, anch'esso certo di pri-

maria importanza dopo 1'altro gia considerate, il santo Pon-

tefice per iscuotere i cuori non fa cbe ricorrere ad un doppio
miracolo punitivo dell'Antico Testamento. E come nel con-

testo che abbiamo esaminato prima stabilises, col miracolo

della verga, la verity di una rivelazione divina, cosi in questo

giustifica la severita della pena fulminata da Dio nel mira-

colo piu celeb re, forse, del Vecchio Testamento, col grave

delitto di resistere ai segni chiarissimi della rivelazione, ai

miracoli. Gi sia dunque lecito domandare ancora una volta:

E forse sufficiente a ritrarre il pensiero di S. Clemente sui

miracoli del Vecchio Testamento la piu volte citata espres-

sione dell'Harnack: non ha orrore dei miracoli ? Puo
dirsi sereno il suo giudizio quando asserisce che per
S. Glemente i miracoli non erano cose che determinas-

sero la vita (religiosa) interna ed esterna ?

A questa prova diretta, tratta dalla natura stessa delle

cose, ci sia permesso aggiungere un'osservazione: come cioe

1'Harnack cada in contradizione allora appunto quando nega
che dalle espressioni di S. Glemente sui miracoli dell'Ari

tico Testamento debba credersi il santo Pontefice non fare

conto alcuno dei miracoli. Difatti dal ricorclare che fa S. Cle-

mente la pena di morte in un luogo
* certamente impor-

tante della lettera, come castigo stabilito per la trasgres-
sione delle leggt riguardanti il culto divino nell'Antico

1 c. 41.
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Testamento, conchiude 1'Harnack che il santo Pontefice an-

netteva grande valore a siffatta pena, e a quelle leggi del-

1'antico patto.

Quando poi non una, ma piu volte, in luoghi certamente

di non minore importanza, in tratti lunghi esposti con evi-

dente accuratezza, parla S. Clemente i dei miracoli dell'An-

tico Testamento come prove divine della rivelazione, istitu-

trice di un ordine gerarchico, come flagelli inflitti ai ribelli

a questo stesso ordine, quando il carattere miracoloso di

queste prove e pene e dal santo autore, sia perl'indole della

narrazione, sia per la propiieta del linguaggio gravemente

rilevato, allora tanti fatti ed argomenti non danno diritto

all'Harnack di dedurre altro fuor di questo che S. Glemente

non ha orrore dei miracoli e li ricorda ai lettori ? Allora i

miracoli per il santo non appartengono a quelle cose che

determinano la vita (religiosa) interna ed esterna ?

Gome nel secondo nostro articolo sull'atteggiamento di

S. Glemente verso i miracoli in genere, cosi anche in questo

studio sopra il corito che fa dei miracoli dell'Antico Testa-

mento, non sara senza utilita illustrare la nostra argomen-
tazione che si fonda su 1'esegesi dello stesso documento, con

altra argomentazione che consiste nel confrontare il modo

di apprezzare i miracoli tenuto da S. Glemente precatto-

lico >, col modo con cui li considerano i Padri cattolici .

Diversi Padri farebbero all'uopo, ma la restrizione im-

postaci per i limiti del presente studio non ci permette di

esaminarne che uno. Sceglieremo tra loro S. Gipriano, perche

il paragonare il santo vescovo di Roma appunto col santo

vescovo di Gartagine, ci rivela 1'insufficienza dell'argomen-

tazione dell'Harnack in una maniera del tutto speciale.

Infatti S. Cipriano adopera, come e noto, i miracoli del

suo tempo compiuti sotto i suoi occhi, per confermare con

essi le leggi di Dio proposte ed inculcate dalla Ghiesa 2
.

1

A'lemensln'ef, p. 5i nel teslo e nella nota 2.

- Gf. p. e. Z)j Lapsis, n. 2345 ed. HARTEL p. 25i 6.
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Egli poi attribuisce a se stesso e ad altri * diverse visioni,

di cui si servi anche per il bene della Chiesa da lui go-

vernata 2
. Lo stesso spirito apparisce comune in altri

del suo tempo. E questa cosa e molto ben conosciuta dal

nostro eruditissimo avversario. Gome gia accennammo nel

nostro primo articolo, il tempo di S. Gipriano e per 1'Har-

nack quello in cui regnava il criterio grossolano e mate-

riale cattolico nell'apprezzare i miracoli 3
. Ed il largo uso

delle cose miracolose gli apparisce un segno cosi caratte-

ristico per la stessa persona di Gipriano, che questi da lui

viene chiamato, insieme con S. Dionigi di Corinto, visio-

nario 4
. Anzi in un proprio articolo scrisse sopra S. Ci-

priano come entusiasta cose veramente indegne di questo

santo vescovo, asserendo perfino die S. Gipriano tento di unire

in una sola mano la potesta dell'officio e quella dello spi-

rito
,

in maniera tale che in cio non avrebbe avuto nessuno

o pochi successorinella Ghiesa 5
. Dunque lo spirito attribuito

dall'Harnack al santo vescovo di Gartagine nella ineta del

secolo terzo e in grandissima opposizione allo spirito, che

1'Harnack ha creduto scorgere nel santo Pontefice di Roma
alia fine del primo secolo.

Orbene, il santo Primate d'Africa, in uno scritto il cui

fine e similissimo a quello della lettera di S. Glemente, in-

culca molto meno i miracoli del Vecchio Testamento, che

non lo stesso S. Glemente, sia che si consideri il numero

dei prodigi raccontati, sia che si attend a al modo con cui

ne mette in rilievo il carattere miracoloso, sia cjie si rifletta

alia maniera con cui ne esalta il carattere religioso. Quindi e

che secondo 1'argomentazione dell'Harnack, S. Gipriano e al-

meno cosi precattolico quanto S. Glemente, anzi piuttosto

di un'eta un poco anteriore all' eta precattolica. Prendiamo

il documento.

* Cf. p. e. ep. 66 n. 10 ib. p. 734.
*

Gf. p. e. ep. 39, ib p. 582.

3 Cf. Vol. II (1909) p. 270.
4 Mission und Ausbreitung des Christentums ecc. 2* ediz. p. 173.
5
Cyprian als Enthusiast, in: Zeitschrift fur netvtestamentliche Wis-

senschaft ecc. Ill (1902) p 177 91
;

il testo citato si trova p. 185.
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II trattato di S. Gipriano de ecclesiae catholicae unitate l

ha il fine di ridurre gli scismatici all'unita della commu-
nione con il loro vescovo. Ora Cipriano per far conoscere

quanto grata al Signore sia la concordia, adduce un mira-

colo del Nuovo Testamento e uno del Vccchio'7
. Quest'ultimo

e appunto la rairacolosa preservazione dei tre fanciulli

nella iornace : ... e poiche semplici in Dio e unanimi tra

loro erano in mezzo alle fiamme attornianti, Dio li refri-

gerava con la rugiada . Per dimostrare che chi va contro

gli ordini di Dio per la sua temeraria audacia viene punito dal

divino sdegno descrive quasi in tanto spazio in quanto S. Cle-

rnente dipingeilsolotiorire miracoloso della verga di Aaron,

tre punizioni miracolose: la sortedi Gore, Dathan e Abron,
la lebbra del re Ozia, che alia resistenza del sacerdote

Azaria. non voile ubbidire e cedere
,

e la morte subitanea

dei ligli di Aaron per mezzo del fuoco mandato da Dio *.

Dunque quanto al numero S. Cipriano cita tre miracoli di

castigo, e altrettanti ne riporta Glemente. Per raccoman-

dare la concordia, S. Cipriano allega un miracolo di prernio

dell'Antico Testamento, S. Glemente invece ne porta parec-

chi. E percio S. Gipriano, nel suo trattato, sotto questo ri-

guardo vien superato da Glemente.

Del pari quanto alia efficacia nel presentare ai lettori il

prodigio come tale, nessun miracolo e descritto da Gipriano

con tanta vivacita di colori, quanta ne adopera Glemente

nel proporre ai lettori il miracolo della verga di Aaron.

In Cipriano, generahnente, il carattere miracoloso dei fatti

da lui riferiti, spicca piii dalla semplice narrazione, che

dall'affermazione esplicita della loro indole prodigiosa. Gle-

mente invece insiste moltissi no sulla verificazione del mi-

racolo del fiorire della verga aaronica. Resta dunque Gi-

priano in questo scritto inferiore a Clemente anche nel di-

pingere il carattere miracoloso dei fatti che adduce.

II carattere di segno divino e da S. Gipriano illustrate sol-

1 Ed. HARTEL ,1878), p. 209-23.
2 c 12 ib. p. 221.

3
c. 18 ib. p. 226-7.

1909, vol. 3, fasc. 1417. 4 25 giugno 1909.
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tanto qua e la con qualche parola aggiunta alia narrazione,

come, p. e. ammonente e manifestante il Signore ,
marcato

(Ozia) dal Signore offeso
,
mentre S. Clemente moltiplicale

espressioni per esaltare in ogni modo il carattere di segno
divino nel fatto della moglie di Lot, ricorda tale carattere

nel nome stesso con cui introduce il racconto di Mose sul

miracolo della verga d'Aaron
, 1'esprirae di nuovo nella

punizione di Core: per essa il loro delitto si fece mani-

festo
,
e la dove si narra delle piaghe di Egitto, insiste

dicendo che esse erano segni per gli Egiziani, dal cui di-

sprezzo con chiare parole deduce la gravita della loro

colpa. Dunque anche nell'insistere sulla qualita di segno
divino che compete ai miracoli riferiti S. Clemente supera
1'autore de ecclesiae catholicae imitate.

Ora se il modo di esprimersi di S. Cipriano nel suo

trattato non ci d& diritto a concludere che egli non avesse

grande stima dei miracoli, giacche in altri suoi scritti mo-
stra chiaro quanto conto ne facesse, come dal modo, molto

piu vivo ed entusiasta, tenuto da Clemente nel proporre i

miracoli del Vecchio Testamento noi potremo dedurre che egli

non stimasse il loro valore religioso? Chi ardira dedurre dal

tenore della lettera ai Corinti, che S. Clemente fosse precat-

tolicoV Anzi dalle indagini che abbiamo fatto tanto per via

diretta quanto per via indiretta circa il pensiero del santo

Pontefice risulta che nel modo di trattare i prodigi dell'An-

tico Testamento egli non e punto indifferente riguardo ai

fini religiosi del miracolo, ma piuttosto lo stima qual mezzo

di validissima efficacia nella vita religiosa dei tempi suoi.

In un prossimo articolo esamineremo il giudizio del-

1'Harnack sopra il modo tenuto da Clemente nel conside-

rare un miracolo speciale, che fu sempre considerate come
di singolare importanza, vogliamo dire il miracolo della

resurrezione. Vedremo come anche questo giudizio sia del

tutto falso, e come S. Clemente apra degnamente la serie

dei Padri che hanno con energia stabilito e difeso il mol-

teplice valore di questo miraculum miraculorum.

ERMANNO VAN LAAK S. I.

-co, lo ricordo come segno. Cf. LIGHTFOO.T ad J.
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SCHIZZI E PKOF1LI

11.

A casa sua, dove si era recato quel venerdi, prima di

andare in Brianza, il conte Dione era stato avvertito che

nel pomeriggio, verso le sei, sarebbe venuto a visitarlo il

commendatore P... uno dei grandi elettori, come li chia-

mano, del suo Collegio. L'ora era vicina ed il conte si

era ritirato nel suo studio, anche per isbrigare la cor-

rispondenza. Giuntovi, senti che la forza di lavorare lo

lasciava. Signoreggiato da una grande melanconia, si sen-

tiva solo, veramente solo nella piccola citta natale, ormai

troppo angusta per lui che la sentivasi come soffocare il

respiro. liigli aveva bisogno del fremito armonioso del la-

voro umano, che e nelle grandi officine; del tumulto della

vita concitata; di aver negli orecchi la gran voce pro-

fonda, continua, assordante che nelle grandi citta mo-

derne avvolge e inebbria irrompendo per ogni parte, dal

sottosuolo, dai marciapiedi, dalle strade, da tutti i lati scom-

pigliatamente; aveva bisogno di essere travolto in tutto

quel tramestio di uomini, di cose, di affari, che trovava

nella capitale, a Napoli, a Genova, nelle maggiori citta,

e che lo sollevava a guisa di un turbine alia altezza dei

suoi desideri, gli agevolava la circolazione del s.angue, gli

rischiarava le idee, come a Napoleone nelle battaglie il

rombo del cannone. Qui tutto il contrario. La forza intirna,

che, come un arco teso lo lanciava verso una vita piu ricca

e ardente, qui rallentava, si rilassava nella quiete e nel

silenzio circostante, si ripiegava in se e si contorceva, come
fiamma compressa, tormentosamente.
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Pure tante volte soleva recarsi a casa tra Tanno e la sua

dimora nel luogo piu tranquillo della citta tranquilla, non

gli era riuscita mai cosi penosa. Qualche altra cosa, dunque,

lo agitava. Quale? Era 1'assenza di Pietro? Erano ricordi

del passato? Presentiment! del future? Non sapeva, non

cercava; si lascio cadere sul sofa, e si abbandono alia

prima idea, seguendola con inerzia, come un cocchiere che

si lasciasse guidare dai cavalli.

Gli salirono alia mente alcune informazioni contenute

in una lettera del commendatore ricapitatagli in Roma.

Orarnai dunque era certo che alle prossime elezioni avrebbe

avuto un competitore del partito popolare. E dovevano

poi essere proprio i popolari a muovergli guerra? Gome
mai? E vero, egli detestava cordialmente 1'ipocrisia dei

socialisti che gridano alia tirannide e alia sopraffazione,

producendone una peggiore; gridano alia ferocia e sono

brutali contro i loro avversari; predicano pace universale

e agitano le scintille della guerra fratricida, della discordia

civile, della lotta municipale. Ma, cio non ostante, si

era mantenuto sempre amico del popolo, in buone re-

lazioni con la lega nascente, di cui lodava I'operoso sforzo

anticlericale diretto a spazzare ogni avanzo medioevale da

quelle contrade. E poi che pretendevano ? Vincere ? Ma come?

Egli per tre buone legislature aveva lavorato cosi efticace-

mente a vantaggio di tutto il suo Gollegio ! Strade, uffici e ser-

vizi pubblici, tutto era migliorato. A un gran numero di elet-

tori si era largamente prestato in cio di che lo'richiedevano.

Aveva anche fatto tacere tutti i suoi sentimenti anticlericali

per ottenere una riparazione alia chiesa parrocchiale. Co-

m'erapossibile, dunque, che gli elettori, adesso, Fabbandonas-

sero? E poi bisognava aggiungere che il sottoprefetto e il

sindaco del capoluogo erano creature sue, e molte famiglie

miserabili in quelle regioni brianzole vivevano per lui. A

ogni modo, il viaggio che era per fare gli avrebbe mostrato,

forse, meglio la condizione delle cose; e non per nulla si

era fatto precedere, contro il costume, da Pietro, al cui

accorgimento nulla sfuggiva, la cui fedelta non aveva pari.
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Per un verso o per un altro i suoi pensieri andavano

tutti a fmire sempre alle future elezioni, e alia impossibility

che altri gli fosse preferito. Da qualche tempo non pen-

sava ad altro, e, non ostante la persuasione di questa im-

possibilita, pure aveva combinato una riunione di persone

autorevoli per 1'azione elettorale, ma insieme, sicuro della

sua posizione, di altri deputati per organizzare meglio un

partite politico forte, avveduto, vivificatore. E per riuscire

aveva coperto i suoi scopi reali sotto 1'apparenza di una

festa di famiglia, all'occasione del natalizio che ricorreva

del figlio maggiore, Giacinto, da lui adorato, e per I'inau-

gurazione di una nuova magnifica terrazza.

Giusto in quel momento un domestico gli annunzio 1'ar-

rivo del commendatore. L'annunzio, sebbene atteso, lo

scosse, gli caccio quel torpore; ed egli usci a incontrarlo

con grande effusione di animo, con tutta la fine signorilit&

di modi, che in ogni circostanza mostrava in lui il cavaliere

perfetto, con quell'urbanit& che suole distinguere le classi

elevate dalle inferiori, e solleva, per cosi dire, di un grado
nei veri signori, la natura umana.

II commendatore fra tanto, introdotto, entro subito in

materia di elezioni, mezzo in sua mano per trarre il mag-

gior frutto che poteva dalla potenza del conte, a cui faceva

pagare molto caro i suoi servigi non sempre leali. Fece

notare che una mutazione si era introdotta nel Gollegio,

specialmente nei luoghi secondari. Bisogna venire a qualche
accordo con i capi del partito socialista, un accordo segreto,

che si poteva conchiudere facilmente.

II conte nego sdegnosamente. Una sola volta aveva fatto

tacere a forza la voce sdegnosa della sua fiera leah.4, quando

gli era toccato parlare di un altissimo personaggio, e, ce-

dendo alle circostanze, tra le altre qualita reali dovette lo-

darne la mente vasta, lo spirito retto e imparziale, che

sopra gli iriteressi privati o dei partiti, mirava al trionfo

della giustizia e al bene della nazione. Ma non cessava

di deplorare quella da lui giudicata bassezza; e non voleva



54 NELLA GORRENTE

commetterne altre. Egli aveva avuto 1'agio di sperimen-

tare quel che valgano i piu dei nostri deputati, e nella

schiettezza del suo parlare confessava come oggi i citta-

dini sinceri, per dare ai Joro rappresentanti il titolo di legis-

lator!, e spesso anche, solo 1'appellativo di onorevoli, hanno

bisogno di una certa violenza, di un certo sforzo simile^

quasi, a quello che si provava sotto altri governi nel chia-

mar conte o marchese il figlio di un segretario del re. Pure

il nostro parlamento rimaneva, ancora per lui, come quello

di Omero : liwgo, dove gli uomini acquistano onore ;

scuola illustre di eroi
,
tradusse il Monti. E pero amava,

ambiva con grande ardore di sedere alia Camera dei de-

putati, e lo confessava sinceramente, specialmente ora che

la sua posizione dopo tre legislature si era consolidata,

ora che si era acquistata una larga simpatia per le doti e

la cultura singolare, e sperava salire un po' piu in alto.

La madre sua si era opposta con ogni argomento alia

entrata di lui nella vita politica. Bada, gli aveva

detto, bada, Dione! Non ti avventurare in mezzo ai par-

titi. Sarebbe come cadere tra le ruote in moto di una

gran macchina. Ed egli aveva tenuto duro. Si era gettato

tra le ruote in moto. Era rimasto un po' stordito a prin-

cipio; ma presto si era adattato al posto, 1'aveva trovato

confacentesi mirabilmente alle sue inclinazioni e alia sua

forza; aveva anzi qui trovati in se stesso tesori di forza e

ricchezza di sentiment! che non aveva mai sospettato di

avere. Ei si sentiva oramai agitato da tali sogni di vittoria e

idee di conquista che gli rendevano necessaria quella vita.

Pero se, per conservare la posizione, egliavesse dovuto com-
mettereuna vilt&, gli si chiedeva troppo. Una vilt&: mai e

poi mai! E questa parola protferita dalle sue labbra, ma
riflettente un fosco bagliore nella sua mente, come se Fipo-
tesi fosse stata una realt rinfacciatagli da altri, sveglio

tutto lo sdegno del risentimento. 11 commendatore, fra tanto r

dolcemente, blandamente, sorridendo: --Ma, disse, lei co-

nosce bene, il cammino ascensionale compiuto dal popob.
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Andare ad esso non e abbassarsi. Che magnifico cumulo di

forze vive porta con se!

Si, una gran forza e in esso : forza che accenna a

signoreggiare con Impeto di tempesta. Ma non c'e bisogno

di scendere a patti con nessuno, di vincolarsi a un partito,

per essere col popolo, per acquistarselo. Popolo e socialist!

non sono poi sinonimi.

- In teoria e proprio cosi !

- E in pratica, pure. 1 miei uomini, cosi chiamava gli

abitanti del suo collegio in Lombardia, ne fanno fede.

Ancbe dopo fondata quella lega che e la prima in tutta

la regione, gli iscrittivi sono i primi a mostrarmisi ricono-

scenti e devoti.

II commend atore, da bravo opportunista, odorando il

vento, si era abbandonato al partito che sorgeva contro il

conte, ma non voleva scostarsi da lui. Serviva due padroni

per farli servire entrambi a se, e: Gio vuol dire, osservo,

che c'e modo anche di trattare con essi.

- Con chi, con essi? Con i miei uomini si. Son phi di

sei mesi che do lavoro a un buon numero. Con altri, per

loro, no.

- Pure, disse sorridendo, sorridendo sempre, i socialist!

trattano la causa dell'umanita, la causa del popolo.
- La causa del popolo? la causa deirumanita? Cosi

dicono, e forse tale e il giudizio loro sullapropria azione.

Ma non cosi 1'intendono e giudicano gli altri. Tralasciamo

la nazionalizzazione dei mezzi di lavoro, di tutto cio che

frutta : essa e un. sogno dei teorici, e io voglio occuparm i

solo dei pratici, per fondare sui fatti Tapprezzamento. Pra-

ticamente essi ripongono questa causa dell'umanita, nella

rivoluzione, acuta o lenta non importa, nel rovescio dello

stato attuale di cose. Or questo significa tumulto, som-

mossa, sangue fraterno. Uno scopo simile genera a ogni

passo inimicizie, odi, vendette, persecuzioni. Per raggiun-

gerlo e necessario far mutare in certi momenti 1'aratro in

pugnale, la zappa in clava; e necessario esaltare con
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tradimento migliaia di menti ad una specie d'ubbriachezza

politica, gettare in migliaia di cuori pacifici lo scontento del

proprio stato, e spingerli a speranze vane, indefinite, sangui-

nose, a superbia, a ire, a fremiti di indipendenza che essi

ignorano. Or questo si chiama Irattare la causa del popolo?

la causa deH'umanita?
- Se non del popolo d'oggi, almeno di quello di do-

mani, soggiunse Taltro, deferente sempre. E una specie di

sacrifizio generoso che i padri fanno di se stessi pei loro

figli.

- II future e un tempo sconosciuto; e a me non pare

da savio volere innalzare uno stato di benessere dubbio

e incertissimo sopra una catasta di violenze barbare e

inumane, certe e presenti; creare la liberta di domani calpe-

stando la presente; preparare il banchetto della vittoria

sopra una montagna di cadaveri, e, quel che e peggio,

di ingiustizie.

Questi sono eccessi, che anche da loro vengono de-

plorati, forse piu che da altri.

- Oh, caro commendatore, siamo seri. Le pare coerenza

e sincerita il lamentarsi della pioggia dopo di aver am-

massate con intesissima regola nubi e nubi nel cielo?

- Pero la coscienza del popolo viene elevata, e cio e

un gran bene.
- Sia pure. Formare 1'uomo a coscienza, svolgere in

lui la conoscenza di tutti i suoi diritti, fargli conoscere gli

obblighi che hanno gli altri verso di lui, parlargli sempre,

sempre, sempre delle sue miserie, della sua-oppressione,
si chiami pure elevarlo teoricamente, e un falsargli prati

camente e avvelenargli la vita. lo chiamo bene dell'uomo

cio che lo rende migliore, piu felice. Ora questo si ha nella

conteritezza del proprio stato, nella coscienza di avere

adempito il proprio dovere di uomo e di cittadino. Non le

pare?
II commendatore vedeva bene che una grande distanza

separava il conte dai socialist!; capiva chiaramente la ra-
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gione della lotta che costoro gli preparavano, anzi si mera-

vigliava come non gli avessero dichiarato prima la guerra.

Egli s'accorse che la causa del conle era perduta, e si

propose in cuor suo sempre piu d'ingraziarsi gli avversari;

tuttavia si profuse in maggiori espressioni di devozione illi-

mitata, di fedelta, assoluta.

- Dica, gli chiese il conte, dimorer& ancora a lungo qui?
- Secondo... Son venuto per un caso; pero sono sempre

agli ordini.

No: ordini niente. Volevo invitarla a passare un giorno

con me in Brianza. lo parto domani, mi tratterro sino a

sabato prossimo. S'accorgerebbe come mi trattano i miei

uomini e come sono trattati da me.

- Sicuro, disse il commendatore che era informato molto

bene delle cose, ho udito parlare dell'adunanza di martedi,

e se io fossi libero...

Ha udito? Ma come? Se non lo sa nessuno!

Ecco; anche i giornali 1'annunziano. E presento un

foglio socialista. richiamando Tattenzione su un articolo:

La sfida ,
dove si esponevano le idee del conte, le inten-

zioni, il proposito di tenersi Jegati i suoi uomini, per non

farli cadere nella grande infamia socialista, ed altre espres-

sioni dette o scritte in lettere intime alia famiglia.

II conte resto come colpito da un fulmine. Oh ! come

e possibile. diceva tra se, battendo lentamente le sillabe,

mordendo le labbra; come e possibile? Qualcuno, senza

dubbio lo aveva tradito, qualche nemico, qualcuno da lui

maltrattato, certamente: ma chi? Non ci capiva. E si pro-

mettevano rivelazioni maggiori.

Non si era rimesso dallo stupore che giunge un tele-

gramma, urgente. L'apre, senza dimenticare di chiederne

permesso, gettalo sguardo su la firma: Pietro. L'ansiasale.

Legge :

- Tutto sossopra, riunione impossibile ,
e rimase di-

nanzi a quella parola impossibile , smarrito, fisso, come
un catalettico dinanzi alia sua idea. Impossibile !
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11 commendatore colse il momento per congedarsi pro-

mettendo che avrebbe fatto ogni cosa per rivederlo e

lasciarlo contento. 11 conte lo accompagno tutto preoccupato

e freddo, come e Tanimo nei moment! di ansia prima di

aver preso una determinazione, che vede l'oscurit& e non

sa ancora donde uscire. Rientrato nello studio, rilegge il

foglio, come se non 1'avesse capito. Tutto sossopra,

impossibile, che fare? Anche che fare? si chiedeva,

e non se ne era accorto. Che fare? -- Ma si che si far&.

Afferra la penna e gitta su un foglio di carta due righe.

Non gli piacciono; lacera. Scrive di nuovo e di nuovo lacera

foglio. Ritorna alia prima espressione, ricorregge, final-

mente scrive: Faremo riunione immancabilmente, io parto

stasera . Per non aver tempo di pentirsene, chiama subito

un domestico e lo manda per la spedizione, raentre ricon-

fortato, si fa venire innanzi il suo Giacinto.

Oh come lo amava quel suo primo figliuolo e bellis-

simo! Questi gli aveva recato quattordici anni addietro la

piu grande gioia della vita, quella della paternite. Lui amava

piu di tutti, in lui vedeva prolungarsi in certo modo la

sua propria esistenza. Dinanzi a lui il conte sentiva tutta la

energia della vita raccogliersi nel cuore, e nel cuore tutti gli

affetti sparivano, dando il posto ad un solo, 1'amore sconfi-

nato pel suo bambino che prometteva gran cose con quel-

Tingegno e quella seriet precoce, e che avrebbe compiuto
e portato al pieno trionfo Topera paterna.

In questo punto si ode uno strepito come di carrozza

che giunga. Giacinto corre alle finestre apre, e'visto scen-

derne Luigi il cugino, il signorino, il signorino , grid6
contraffacendo ironicamente la voce dei domestic!, ci dara

notizie e corse ad incontrarlo.

Luigi, il nipote del conte, in occasione delle vacanze di

Pasqua, era partito per recarsi, diceva, a casa della madre,
che, disgustata della vita mondana, menava una vita di ve-
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dova onorata, in forma quasi cenobitica, in campagna,

occupata in opere di beneficenza e di pieta. Pero le va-

canze le aveva passate al castello del conte, dove una cieca

passione lo attirava irresistibilmente, ed era stata la ca-

gione dei litigi col fattore e dell'amicizia con i leghisti. E

Pavvocato Favolaro 1'accolse con braccia aperte, perche gli

sarebbe stato utilissimo in quella circostanza. Giacche dalla

direzione del partito aveva ricevuto 1'ordine di finirla coi

riguardi verso il conte, di preparare un urto, una guerra,

e disporre il terreno verso la vittoria di un candidate so-

lista fin dalle prime elezioni. Non pretendeano vincere su-

bito, ma contarsi. E il nipote del conte nel cui cuore an-

davano cadendo ad uno ad uno tutti i nobili sentiment!

nei quali era cresciuto, da bambino, era giunto a rivelare

tutto cio che poteva pregiudicare il conte agli occhi dei

socialisti, consegnare ancbe qualche lettera privata, e dare

tutte le informazioni per T adunanza, gi& stabilita da

tempo, ma tenuta segreta, e diretta alia piu luminosa affer-

mazione della sua potenza. L'avvocato scelse quel momenta.

Aveva stabilito che in un modo o nell'altro doveva dichia-

rarsi uno sciopero giusto in quei giorni designati. Gi fu

1'occasione del viatico alia moglie del fattore, e la colse, come

ne avrebbe colta un'altra qualsiasi. Allora, una volta avviate

le cose, Luigi stimo prudente andar via dal castello.

Intanto capiva bene che non avrebbe piu potuto a lungo
dimorare in casa dello zio. Gon la madre non voleva star

insieme. Erano cosi diversi! E poi la vita di campagna lo

noiava. Sentiva Fonda della giovinezza gonfiargli il petto,

provava quella gran sete che spinge a bere a tutti i rivi

della vita. Quindi aveva stabilito la sua emancipazione,
e vita libera, iscriversi anche al partito socialista, il

quale gli consentiva tutte le aspirazioni del cuore cor-

rotto, e tentare 1'avvenire. Prima si reco dalla madre, senza

avvertirla, anche per poter dire al suo ritorno che era stato

in famiglia. La buona siguora tutta data a opere di carita

al vederlo arrivare, cosi aH'improvviso, trasali, e, madre
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alfettuosa, gli getto le braccia al collo amorosamente.

Luigi, come tutti i figli viziati, corrispose freddamente alia

calda accoglienza materna. Essa, la madre buona, era abi-

tuata a subire dal figlio quel contegno di pietra; pure il

suo cuore ne fu profondamente addolorato. Una donna

che ha un figlio, qualunque cosa accada, non cessera

mai di essere madre. Siccome in quei giorni, dopo una

febbre d'influenza, ella era ancora sofferente, aveva cre-

duto che quella notizia avesse chiamato il figlio alia casa

materna. Ne era quasi sicura, non ostante quella freddezza

di incontro, e comincio a consolare il figlio con sminuire

la gravita del male proprio.
- Veramente, disse il figlio con un certo impaccio, io

son venuto per un certo affare.

La povera madre compresse un sospiro d'amarezza,

mentre Faltro proseguiva: Ecco di che si tratta. Mi oc-

corre vedere un po' il testamento di papa.
- Ma non ha tutto lo zio? --

rispose la madre. Papa
ti lascio sotto la tutela di lui. Io ho dovuto rassegnarmi

a lasciarti in casa sua, inolto piu che i tuoi studi impo-

nevano al mio cuore questa separazione dolorosa. Egli e

tutto per te. Perche non ti rivolgi a lui?

- Ma, allora, non ho piu ragione di fermarmi, e posso

partire.

-Partire?
-

Si, ho lavori faticosi ed urgent! per gli esami. E ne-

cessario, necessario!

A stento accondiscese a passare quel giorno con la

madre, e la sera stessa ando via. Povera madre! Non po-

teva accompagnarlo e rimase a guardarlo mentre s'allon-

tanava. II suo cuore era amarissimo. Ella sarebbe stata felice

facilmente. Una stanzetta in campagna sarebbe bastata a

soddisfare i suoi desideri limitati, a compiere la sua dolce

vita di sacrifizio e di preghiera. Ma quel traviato non era

soddisfatto se prima non le avesse spezzato il cuore, e fatto

cadere in rovina il sogno piu bello di felicita terrena. E
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nella raente le passava la vita del suo Luigi, tutto un passato

doloroso. Ricordava il giorno quando, morto il marito, si

reco 1'ultima volta in collegio, per ritirarne il figlio. Si-

gnora le disse il direttore, lei ha tutto il diritto della sua

determinazione ;
ma lei mi chiede la rovina del suo Luigino.

Greda a uno che ha esperienza, e non parla per interesse.

Suo figlio ha solo quattordici anni, egli ha fatto la terza

ginnasiale, e un bambino ancora; e un angelo, ma non

e cosi forte da potersi esporre alPurto del mondo, al contatto

con gli altri compagni. Greda, creda pure a chi conosce i

giovani, e ama molto suo figlio... Quelle parole furono

una profezia. E le passavano alia mente i primi tempi,

il primo momento quando il suo occhio di madre lesse

sulla fronte del figliuolo che il cuor di lui si corrompeva.

E non poteva impedirlo. E poi da quel povero cuore il

male si diffuse a tutte le facolta, e ne pervase tutto I'essere.

La pieta verso Dio ando estinta; gli affetti piu sacridifamiglia

e di decoro caduti; tutti i fiori della bonta dispersi, arsi

e bruciati da fiamma impura. Per lui non esisteva altro

mondo che il presente, e in questo mondo non c'era altro

essere animate che lui, non altro ideale che una passione.

Tristo colui la cui corruzione comincia dal cuore e non

viene repressa a principio. E la povera madre sconsolata

riandava i primi tempi, quando il figlio bambino, cresciuto

nel timor di Dio, bello come un raggio di aurora, era

buono come un angelo. Ella sperava ancora nel futuro,

ma pure finora tutte le speranze erano state deluse. Le

era accaduto come a quella donna araba, la quale prese per

diamante un pezzo di ghiaccio, lo ripose accuratamente in

una cassetta su un cuscinetto di seta; lo cerco dopo, frugo,

rifrugo, non rinvenne neppure una goccia d'acqua; ma
solo una piccola macchia. Madre sventurata!

Non e meraviglia se chi aveva gettata via dal cuore la

pieta verso Dio, I'amore verso la madre, calpestasse i do-
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veri della gratitudine e dell'ospitalita, tradendo il tutore,

lo zio, l'ospite. Pero di tutto si mostro ignaro, e il conte,

partito la notte, senza avere appreso nulla dal nipote,

era giunto la mattina al castello, fermo fermissimo nel-

1'animo di tutto tentare anziche rimandare la riunione,

e sospendere la festa cosi appassionatamente ordinata. Ra-

gioni di amicizia, scopi politici, esigenze di famiglia e so-

pratutto puntigli personali lo impegnavano con ogni forza

in queila risoluzione. Prese subito tutte le informazioni che

pote, ebbe un primo colloquio con Favvocato Favolaro im-

baldanzito in cuor suo perche poteva trattare col conte con

una certa superiorita.

Prima condizione posta dall'avvocato per un accomoda-

mento fu la espulsione di Michele da quelle contrade. E

perche il conte esitav7

a, esitava sempre, non vennero ad al-

cuno accordo, e rimasero in appuntamento che si sarebbero

riveduti nel pomeriggio.

II conte rimasto solo in cerca di una soluzione che si

allontanava sempre piu, passo momenti di vera lotta e con-

trasto profondo con se stesso. Oh perche non si era libe-

rate prima di quel vecchio avanzo di un'eta scomparsa?
Tante volte 1'aveva pensato! Non sarebbe stato costretto

a mendicare una grazia a quel petulante dell'avvocato. Fra

tanto quel senso di protezione che si era levato tante volte

nel suo cuore a favore di Michele, ora insorgeva piu ga-

gliardo che mai. II conte comprese che per lui era molto

pericoloso il discutere e ragionare; cerco riTugio in un

atto energico della volont&, e si mosse subito ad affrontare

Michele per congedarlo risolutamente, e spianarsi la via

alia soluzione.

Uscito appena fuori del portone principale, lo incontro,

ma al vedersi innanzi il vecchio servitore venerando, sulla

cui fronte pareva che fossero scolpite le leggi del decalogo,
non ebbe la forza di dirgli vattene

; e, comincio un di-

scorso inconcludente, durante il quale 1'animo gli si agi-

tava piu forte, e le voci della coscienza, rammonitrice mi-

rabile, gli rimproveravano la risoluzione presa.
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Per la prima volta sent! mancar forza alia suavolonta,

e cadde di animo. Ma tosto riprese forza dal suo avvili-

mento stesso, e, superando la grande opposizione interna, in

un fremito di sdegno e di rincrescimento scaglio sul fattore

sbalordito 1'ordine di partenza, come un fulmine.

Michele non ebbe forza di opporre nessuna parola. Con

un colpo di pugnale che vi spacca il cuore non si discute.

Si Jascio cadere su un sedile vicino, come cosa inerte, e vi

resto immobile, con gli occhi vitrei, da ebete, sbarrati sul

padrone paurosamenlu.
II conte, sul principio sent! come alleviarsi di un peso

opprimente. Ma quel contegno, quel guardo fisso, quel si-

lenzio lo torturava. Egli aveva immaginate proteste, sup-

pliche, agitazioni; un alterco, una lotta; un incrociarsi di

voci, come cozzi di spada; e vi si era preparato. Sorpreso,

sconcertato dalla realta impreveduta, provo quasi un bi-

sogno di giustificarsi con la necessita delle circostanze; di

attenuare 1'ordine con qualche compenso; di chiedere anche,

di implorure perdono.
E Michele guardava, guardava con gli occhi vitrei, sbar-

rati, di ebete, con quello sguardo che penetravanell'animo del

padrone come uno stile. E solo quando il conte si fu al-

lontanato, dopo un buon tratto di tempo quell'occhiata ri-

casco a terra cosi grave che parve volervisi seppellire,

mentre egli risaliva dalle profondita del suo stupore sino

ad avere la visione netta delle cose, e la liberty dei propri

atti. Raccolte le forze: ora, disse, bisogna partire; ora

stesso . E rientro in casa a mettere tutto sottosopra, Sulla

soglia sorse a sgomentarlo un pensiero triste: E la mo-

glie? Una notizia cos! funesta sarebbe stata per lei come

un soffio gagliardo su una piccola candela; Tavrebbe spenta

sicuramente.

II conte, d'altra parte, con 1'animo e il pensiero in di-

sordine ando a rinchiudersi nelle sue stanze, voltandosi

indietro ogni momento come se il guardo terribile di Mi-

chele lo seguisse sempre, anche a traverso i muri. E col
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desiderio ardente di impazienza affrettava il niomento

che 1'avvocato ritornasse, per uscire in qualunque modo
da quella situazione incresciosa.

Egli tante volte aveva definite 1'uomo per un ammasso di

contraddizioni, questa volta ne era egli stesso riprova invo-

lontaria. Abborriva quell' intruso di avvocato, e ne sospirava

la venuta. Gli viene annunziato il suo arrivo, e se ne rain-

marica profondamente: sarebbe voluto tornare indietro.

Tanto e vero che nelle angosce tenebrose del dubbio, ac-

canto al desiderio di uscirne, si appiatta quasi sempre
uno sforzo inconsapevole, confuso di non venirne al chiaro.

Altro contrasto stridente era lo sforzo di rendersi e mo-

strarsi contento, gentile, compitissimo con uno la cui sola

presenza gli era insopportabile.

Pareva che prevedesse nella discussione, imminente

una maggiore sconfitta. Egli a tutte le richieste del suo

avversario finiva col cedere, ma restava deluso e scher-

nito, perche 1'altro sempre piu usciva dal rigo e trasmo-

dava nelle pretension], senza curarsi di cadere in evidenti

contraddizioni; e quel che era peggio, senza punto stare

sui convenevoli. Per associazioni di idee, ricordo vari

casi osservati al parlamento, di uomini rustici per i quali

1'essere deputati pare equivalga ad una autorizzazione ad

essere villani e insolenti verso ministri onorati ai quali in

quelle occasioni conviene avere stomaco e passarsela. Era

il caso suo. Ma soffri ora, soffri poi giunse al punto che non ne

pote piu. Aveva oramai capito il giuoco deiravve"rsario ciurma-

tore, 1'inutilita del piu trattare con lui, I'impossibilita di una

composizione decorosa, dopo che si era, la prima volta in

vitasua, abbassato, avvilito con quell'uomo; e un'ondata di

sdegno gli sali in faccia, gli mise un tremito per le membra,
fuoco negli occhi, sudore in fronte, gli tolse nel primo im-

peto anche la conoscenza. Fu cosa di un momento, perche

presto rivenne in se, ma si trovo solo. L' avvocato aveva

varcato la porta non solo dello studio ma di tutto il ca-

stello. Gome? Non sapeva. Pareva che la porta della stanza,
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insorgendo a difesa dell'onore e decoro tradizionale, si fosse

aperta da se, avesse rigettato fuori quel mestatore fastidioso,

e si fosse poscia dietro di lui chiusa per sempre.

Rimasto solo il conte, come uomo uscito da un sdruccio-

levole passo, ebbe 1'idea di ritornare sui passi fatti, e priraa

di tutto ritirare Fordine dato al fattore. In quella risolu-

zione senti un primo sollievo, e si mosse subito a metterla

in atto. Pero Michele era fuori di casa, ed egli penso di

far visita alia inferma. Questa, ignara di tutto, al vederlo

si alzo quanto pote sul letto, e raccolse le forze, come fiamma

a un ultimo scintiUio, offrendo al suo caro padrone in un

sorriso faticoso tutta la riverenza, la gratitudine, 1'affetto

che ancora chiudeva in se. Indi con voce, uella quale era

1'ombra della morte vicina, levando le braccia scarne verso

il cielo :
- -

Ringrazio, disse, di tutto, lei, la contessa cosi

buona, i bambini. Ghiedo perdono a lei, alia contessa, ai

bambini. lo credo in Dio, spero che pel bene che lei ci ha

fatto e ci fa, Dio le renda merito; conceda prosperita alia

famiglia, abbondanza ai campi. Vorrei... vorrei parlare... ma
non posso... non posso...

Queste parole che sembravano venire non dalla bocca,

da cui semplicemente passavano, ma chi sa d'onde, da un

altro mondo, diedero lo stupore al conte, che aveva nella

mente, come un peso assai grave, la memoria e il cruccio

del danno e delFingiuria che era per arrecare. Ringra-

ziarmi penso. Ma giusto oral... Oh essa ignorava, senza

dubbio, ignorava le cose. Ghiedere perdono ! Essa .?... Era

troppo !

In quel momento si ode strepito nella stanza attigua.

Era il fattore che, ritornato, continuava lo sgombro. II conte

fatto un augurio all'ammalata, si reca dal fattore a comu-

nicargli il nuovo proponimento.
Che fai ? gli dice. Smetti, tu non partirai, ne alcuno

1909. vol. 3, fasc. 1417. 5 26 giugno 1909.
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della tua famiglia. Resterete tutti qui, con me, con i miei

figli, ora e sempre.

Questa volta fu Michele che ruppe in una tempesta di

parole. Non voleva saperne di rimanere in quella casa tanto

diversa dai tempi antichi. In quell'ultimo tempo gli era stato

avvelenato il sangue, funestati gli ultimi anni d'una vita

tutta impiegata in servizio dei padroni. L'ordine, ricevuto

ieri, 1'aveva presentito da tempo. Ma perche non gli si era

dato prima? Perche aspettare la raalattia della moglie? Era

la crudelta aggiunta alia ingiustizia. II conte non era il pa-

store che vende la pecorella piu vecchia del suo gregge, o che

la manda a uccidere; era come il lupo che la sbrana. Ma

c'e, c'e in cielo qualcuno che ha cura degli infelici... Non

cosi, non cosi si erano comportati con lui il conte padre,

e il conte nonno...

Tanta liberta non poteva nascere in lui, mansueto come

un agnellino, che da un grande pericolo. Solo il grande
timore genera il piu grande ardire; il camoscio spaventato

salta i precipizi. Nelle sue parole poi che, vibranti di com-

mozione, uscivano come sassi dalla fionda, il conte noto

la fermezza di un animo giustamente offeso, e irremovibile

nella sua determinazione; e in cuor suo gli diede ragione.

Non seppe insistere, s'accorse che tutto gli andava a rovescio,

e si ritiro nelle sue stanze in preda al maggiore sgomento.

Sperava che almeno il sonno gli arrecherebbe sollievo.

Pietro si fece vedere un istante, ma vedendo che il pa-

drone voleva solitudine, si trasse subito indieiro, e, appena
fuori la porta : Poyero conte! esclamo. Povero conte!...

Oh non potra fermare il vento con la rete... Pure forse sara

per bene suo. Ma bisogna esaurire 1'errore prima di tornare

alia veriU, .

La notte era scesa e il conte era ancora li sul sofa,

ingolfato in un mare sconosciuto, smarrito in una regione

oscura, circondato di tristi pensieri e di peggiori imma-
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gini, come colui che in piccolo tempo era stato dalla for-

tuna crudelmente balestrato due volte. Le sue facoltk erano

prostrate come un esercito in rotta, le idee in polvere, le

aspirazioni, i sogrii, gli ardori di azione, di conquista, di

gloria tutti cadenti. Forse non si vede la cagione di que-
sto suo nuovo stato, ma non deve far maraviglia. Siamo
in circostanze speciali che non si giudicano coi casi ordi-

nari. Del resto si puo schiacciare, annientare un uomo,
sia pure forte ed intrepido, con 1' impreveduto, come si

uccide un hue col maglio. Egli era come la ruota di un

opificio alia quale venga tagliata la correggia. II suo era forse

un timore vano da disprezzare come le vane speranze, ma
gli cagionava un tormento senza modo e senza espressioni.

Egli era stato degenere da tutti i suoi antenati; vile, vile,

vile, con queH'avvocato di dozzina; ingiusto, scortese, inu-

mano col servo vecchio e fedele. Egli si era abbandonato

alia corrente che lo trascinava alia vilta, al disonore... E
intanto quali conseguenze avrebbe quel convegno mancato?

A un tratto ebbe Timpressione che i suoi nemici si

fossero riuniti intorno al castello a deriderlo con scoppi

di risa malvage. Voile muoversi, e si affaccio alia finestra.

In basso tutto taceva nel buio. In lontananza si udiva un

garbuglio di voci, una rissa, una zuffa di grida e articola-

zioni diverse. Era una serenata a cui ne i'arte aveva dato

misura, ne la natura di quel popolo dolcezza. Servi a di-

strarlo un istante nel quale pote pensare che la canzone

popolare non .e di quelle contrade.

Mentre si ritraeva, fu attirato da una fiammella ardente

tra gli alberi. Gli sernbro una cosa che egli conosceva ma
nonricordavapiu che fosse, come avvienetaloranelFincontro

di una persona conosciuta molti anni prima, e poi dimenticata.

Penso, penso... si ! capiva... era certo... era Tantica lampada che

la mamma sua accendeva dinanzi all'immagine della Vergine
eretta in una niccnia vegetale di alberi... Una lampada che ar-

deva dinanzi a un altare spezzato... e una Madonna gettataal

suolo. . Ma come poteva essere?... No, non ardeva in fondo ai
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viali, ma nel fondo riposto della sua memoria. Anche

questo pare un semplice e piccolissimo caso di allucina-

zione, rna non riusci cosi semplice pel conte, che fu forzato

a chiudere le finestre e rimettersi a sedere, stanco, mentre

il suo pensiero rientrava dentro se stesso, si affondava

nel passato come un minatore che scenda nella sua cava.

La memoria e una voragine che una sola parola un

fatto lievissimo puo smuovere sino dal fondo. Ed ora le

ombre dei suoi antenati popolarono la sua fantasia. Erano

vissuti in altri tempi, si erano sempre tenuti lontani dalle

novita, erano stati pii, ma grandi sempre. Egli li rivedeva

dominare e risplendere nel loro castello circondato di raggi

come un faro neH'oscurita dei tempi. La storia della sua

famiglia gli apparve come un solco di luce nelle tenebre
?

solco luminoso che si perdeva lontano, loutano, nel monte

dei secoli. Ma quel solco a un tratto, vicino a lui, si arre-

stava. Egli ne era separate; egli che aveva voluto essere

non la continuazione della sua stirpe, ma il principio di

una razza nuova. E pure i suoi genitori avevano fatto tanto

per avere in lui un erede non solo delle sostanze e del

nome, ma delle idee, della gloria, della grandezza loro. E

qui riando con un senso di maravigiia tutta la sua esistenza:

Tinfanzia, la giovinezza, il collegio, i compagni, i superiori,

i servi, Michele, tutto tutto cio che I'accompagno nei primi-

anni. Oh come questi anni primi erano diversi dagli ultimi.

Pareva che neppure fossero suoi. Ma una grande tenerezza

invase il suo cuore a quel ricordo. Gome era felice quando
nessun rimorso gli turbava 1'anima nessuna preoccupa-
zione !... Poi era entrato nella vita piu larga del mondo si

era gettato nella corrente delle idee, delle aspirazioni mo-

derne. Pensava gli effetti strani provati quando aperto il

cuore allo spirito nuovo, questo si era in lui incontrato

con il vecchio. Era il cozzo non di due eta ma di due

rnondi
;
ed egli si era andato allontanando sempre piu, sem-

pre piu dal passato, aveva gettato ad una ad una le idee,

le pratiche antiche, dimenticati i consigli materni, distrutti
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a uno a uno tutti gli avanzi, che potevano richiamargli

al pensiero le memorie incresciose contro cui combat-

teva. Era tutto un dramma ampio, vasto, lento, il cui ul-

ultimo epilogo era stato il caso di Michele. Povero Michele!

Sent! che gli mancava la terra sotto i piedi; oramai non

potea cancellare dalla menie 1'orma indelebile di quelle

figure terribili.

Sarebbe questo il rimorso? -- Si domando paurosa-

mente egli che se n'era sempre burlato - - sarebbe il ri-

morso ?

E per difendersi da qualunque nuovo assalto, ando al

letto, si svesti lento, lento, quasi per non risvegliare i fan-

tasmi che potevano trovarsi nella stanza; spense la luce,

si corico, pose la testa sotto il guanciale per proteggersi

meglio, e vi rimase a lungo a lungo immobile, perche qual-

siasi movimento poteva essergli pericoloso.

Finalmente, dopo una piccola eternita, sent! frastuono

confuso intorno al cast^llo. Questo frastuono era leale, do-

vuto all'agitazione levatasi repentina, perche la moglie di

Michele era morta.

Egli timoroso, timoroso sporse un po' la testa. Non osava

ancora aprire gli occhi, ma si chiedeva con grande ansieta:

E come faro io a soffrire una notte simile a questa? Gome

potro io vivere, trascorrere un altro giorno in questo ca-

stello? Non puo essere, non piu, non phi .

Si alzo con un fermo proposito.

Era 1'alba.



IL PALAZZO VENEZIA

IN ROMA

La demolizione del palazzetto di Venezia, annunziata e

differita ma sempre imminente, ha richiamata 1'attenzione sul

palazzo principals, che nel bel cuore di Roma rappresenta ono-

revolmente e per vari titoli le glorie della repubblica di Venezia

e non foss'altro le ricanta col vocabolo stesso che di neces-

sita ricorre a ogni tratto sulla lingua di t.utti. Questo nel corso

dei secoli ha vedute molte vicende, mutato molti padroni e piu

volte destino; ma dal cardinal Pietro Barbo, che lo edifico e

seguito ad abitarlo volentieri anche dopo la sua esaltazione al

pontificate, fino agli altri papi e agli ambasciatori veneti, e poi

a quelli dell'impero d'Austria, che oggi vi risiedono, sempre fu

nobile soggiorno di gente d'alto affare. Su questo superbo mo-

numento vanta ancora qualche diritto il medio evo, che gli

lascio la sua impronta nella severita del profile turrito e nel

cornicione merlato, onde esso domina dall'alto il tumulto di ca-

valli, pedoni, vetture elettriche ed automobili, che gli si affac-

cendano a' piedi. Lo riguarda pure come cosa sua il primo

rinascimento, che niostra quivi la grazia dei primi germogli

sbocciati appena dalle forme dell'arte gotica. Ed i secoli poste-

riori non lasciano di comparire anch'essi nello sfarzo piu pomposo
dell'adornamento interno. II palazzo Venezia deve allo spirito

conservatore delle potenze, che successivamente lo j>ossedettero,

la buona ma rara ventura d'essere scampato a troppo radicali

trasformazioni e di custodire nel robusto recinto delle sue grosse

mura alcuni capitoli autografi della storia dell'arte italiana e dei

grandi avvenimenti politici che a questa parallelamente si svolsero.

Esso meritava quindi per molti titoli 1'onore della splendida

monografia, ispirata e promossa dalla jmunificenza imperiale di

Francesco Giuseppe II, il quale voile assicurata alia storia una

idea compiuta di tutto Fedifizio, avanti che la demolizione del

palazzetto ne avesse per sempre cancellata questa parte, sia pure
secondaria e voluta compensare colla eopia fedele da rico-
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struire in altro angolo della piazza s. Marco. II lavoro fu dis-

tribuito fra diversi storici: Ermanno Egger prese ad illustrare

la costruzione del palazzo, Massimiliano Dvorak la sua deco-

razione interna e quella della basilica di s. Marco
;
e Filippo

Dengel la storia del palazzo stesso L
. Dell' esecuzione dell'opera

diamo conto in altra parte del periodico; qui ci basti richia-

mare alcuni tratti piu interessanti. della storia di questo ma-

gnifico edifizio, il quale e negli occhi di tutti, senza che tutti

o fors'anche senza che molti abbiano pensato di rendersi conto

de' suoi fasti precedenti.

11 palazzo di s. Marco fu principiato da Pietro Barbo cardi-

nale nel 1455, forse anche prima cioe fin dagli anni 1441-52,

e fu poi continuato dal Barbo fatto papa col nome di Paolo II

(1464-1471). Allorche il giovane e splendido signore veneziano

in eta di ventitre anni (1440), creato cardinale dallo zio Euge-
nic IV, lascio il primo titolo diaconale di s. Maria Nova per

passare a quello presbiterale di s. Marco (16 giugno 1451), tosto

provvide ad arricchire e restaurare la veneranda basilica, e al

medesimo tempo in cambio della raodesta abitazione annessavi

pel titolare penso di erigere una dimora rispondente al suo genio

singolarmente inchinato alia magnificenza, allo splendore di

corte principesca, al godimento delle arti belle, ed insieme ad

una singolare larghezza verso il popolo ed i bisognosi. Pietro

era nato con ammo regale.

Non sembra per altro che sulle prime il Barbo avesse idea

d'una fabbrica cosi grandiosa; anzi dall'esame della muratura e

dalla differenza di grossezza nei muri pare si debba argomen-
tare coll'architetto Barvitius 1

(1823-1901), che il cardinale si

restringesse a ricostruire 1'abitazione del titolare di s. Marco, oc-

cupando lo spazio corrispondente alia pianta della gran torre

fino al portone orientale che oggi mette alia chiesa. Fatto papa,

amplio il disegno a dieci tanti, e ne anco lo lascio compiuto.

Comprate adunque e demolite diA^erse casette per sgombrare

1 Der Palazzo di Venesia in Rom, bearbeitet von PHILIPP DENGEL,
MAX DVORAK und HERMANN EGGER, Vienna 1909, fol., VlII-176pag. con 84 il-

lustrazioni nel testo e 35 tavole.
1

Ap. EGGER. Der Palazso di Venesia, p. 10.
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10 spazio, fu posto mano ai lavori del colossale palazzo, concepito

e disegnato in proporzioni veramente romane. La prima parte fu

quella che fronteggia Fodierna piazza Venezia
; quivi il Barbo,

che sollecitava i lavori a suo potere, ancora prima della sua esal-

tazione ebbe modo di allogare le sue ricche collezioni di oggetti

preziosi, gemme intagliate, cammei antichi, bronzi, avori, cera-

miche, oreficerie, quadretti bizantini, stoffe oriental! e tappeti di

Fiandra, altari portatili e mosaici, reliquiari, tra 1'altro un pre-

zioso crocifisso, tutto un museo artistico. L'inventario che ne fu

compilato nel 1457 ci da minuto ragguaglio, e mentre fornisce

un'idea preziosa della coltura dell'epoca umanistica in pieno

fiore, ci conserva la memoria di quel che fosse uno dei primi

musei che il mondo civile abbia veduti. E 1'idea ne appartiene

ad un principe della Chiesa, che salito al trono papale continue

con amore costante 1'opera a grand i spese iniziata dianzi. I

tesori del museo sono andati dispersi, pur troppo ;
ma restano

le ampie sfogate e magniflche sale, che lo accolsero gia sotto

i ricchi soffitti a cassettoni, tra le pareti dipinte a fresco, tra

i delicati intagli delle porte e dei caminetti in marmo.

Altre feste videro le mura del novello palazzo di s. Marco

e maggiori dignita di comparse quando 1'autore suo divenuto

papa, seguito la fabbrica e vi faceva frequente residenza, mas-

sime nella state, che il rione della Pigna, dov'esso si trova,

era riputato luogo d'aria salubre. Tanto piu gradevole doveva

riuscire il soggiorno nell'ampie sale ben riparate dal caldo per

le muraglie grosse, ricinte di loggiati ariosi, col palazzetto che

per le arcate aperte sul fragrante giardino prendeva egli stesso

11 nome di giardino di s. Marco o giardino dei melangoli. Anzi

le numerose bolle datate apud S. Marcum fanno intendere

che nei sette anni del suo pontificate Paolo II vl dovette ri-

siedere piu spesso ancora che in Vaticano.

Frattanto il palazzo di semplice residenza del titolare della

basilica era salito di grado e annoverato tra i palazzi apostolici,

e giustamente; poiche la maggior parte della fabbrica era

stata condotta a spese della Camera apostolica, avendovi post!

il Barbo come cardinale da 15 niila ducati d'oro, e 116 mila

come papa. Gio per altro non era bastato per altro al compi-
mento dell'opera, ne rnorto Paolo H si trovo altri che vi si sob-

barcasse.
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Dal palazzetto presenziava il papa le cavalcate e i tratteni-

menti popolari del carnevale, che fin allora si solevano tenere

in piazza Navona, a Campo di Fiori, al Testaccio e al Campi-

doglio, e dal 1466 in poi si trasportarono in parte sulla via

Flaminia, la strada diritta oggi denominata il Corso e che prese

tal nome appunto dalle corse svariate di cavalli sciolti (bar-

beri), bufali, asini, oltre le gare di giovanetti, di uomini, di

vecchi e persino di giudei, separatamente. Nel 1468, la sera della

vigilia di Natale, 1' imperatore Federico III fece il suo solenne in-

gresso in Roma per la porta Flaminia e incontrato dal sacro

collegio, corteggiato dai magistral!, da nobili e popolo innu-

merevole, al lume di tremila flaccole, pel Corso tutto parato a

festa venne al palazzo di s. Marco e di la per la strada papale,

che passava precisamente sotto le finestre che oggi guardano
sulla via detta del Plebiscite, si condusse a s. Pietro, prego
a lungo sulla tomba dell'apostolo, e fu ricevuto solennemente

dal papa.

Tre anni appresso, al 1 aprile 1471, un ospite illustre, Borso

d'Este duca di Modena, venne a Roma per ottenere dal papa
la sospirata investitura del ducato di Ferrara, accolto egli pure
a grande onore. II palazzo di s. Marco aperse in quella ricor-

renza le sue magnifiche sale per un solenne convito, ordinato

in suo onore, tra fiori e suoni e apparati festosi. Oltre un mese

si prolungarono i festeggiamenti, le corse, le cacce: a' 18 di

maggio Borso d'Este parti da Roma per le sue terre : tre mesi

dopo era morto. Ma prinia di lui, cioe a' 26 luglio 1571, papa
Paolo II colto da improvviso malore era morto egli pure, in Va-

ticano. I frammenti del monumento, erettogli dal nipote car-

dinale Marco Barbo e scolpito da Mino da Fiesole, giacciono ora

dispersi nelle grotte della basilica vaticana.

Delle grandl opere murarie concepite sopra vasti disegni e

accaduto troppo spesso che non venissero condotte a termine

durante la vita di chi le aveva intraprese, e spesso ancora che

restassero incompiute senz'altro, mancando nei successor! quel-
1' idea e quell'amore che al primo autore le aveva ispirate. Tale

fu anche la sorte del palazzo di s. Marco. II successore di

Paolo II fu Sisto IV, francescano, della famiglia popolana della
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Rovere di Savona, titolare mentre fu cardinale dell a chiesa di

s. Pietro in Vincoli
;

al quale non manco animo grande e inchi-

nato a fabbricare, che anzi imprese saviamente e con felice lar-

ghezza il riordinamento edilizio di Roma e ne trasformo 1'a-

spelto. Ma egli non era legato ne alia basilica ne al palazzo di

s. Marco da quei titoli che 1'avevano resi cosi cari al suo pre-

decessore, figlio della Laguna.
Sisto lego il suo nome in eterno alia cappella palatina del

Vaticano, la quale era destinata ad accogliere i capilavori

della pittura religiosa del quattrocento e le piu insigni crea-

zioni di Michelangelo. Eresse ancora la chiesa di santa Maria

del Popolo, che divenne un altro santuario non meno della

sua devozione alia Madre di Dio che del suo amore per le arti :

secondato in cio dai cardinal! nepoti e da altri, che concorsero

a riunirvi tesori di pittura e di scoltura della piu felice eta

del rinascimento. Provvide a selciare molte delle principal! strade

di Roma, con immense vantaggio della nettezza; rhinovo in oc-

casione del giubileo del 1475 quasi tutte le chiese e cappelle

della citta; costrui sul Tevere il ponte che porta tuttora il suo

nome e fu pei quartieri di la dal flume un vero benefizio;

ridette alia citta 1'acqua Vergine; costrui in Vaticano la biblio-

teca, una caserma per la guardia del palazzo, e questo stesso

rinnovo in gran parte, facendo iasieme important! lavori alia

basilica di s. Pietro; apri la strada che dai fossati di Castel

s. Angelo menava alia porta del Vaticano (oggi Borgo s. An-

gelo). E con questi esempi desto in Roma un tale ardore e tale

una gara di fabbricare, massime tra i nepoti cardinal! Riario e

Giuliano della Rovere, il futuro Giulio II, e tanti altri prelati e

principi, che la citta muto aspetto. Ma il palazzo di s. Marco fu

lasciato da parte.

Sisto IV abito per lo piu in Vaticano; in estate e in autunno

talora nei dintorni di Roma; nel palazzo di s. Marco una volta

sola brevemente nella ricorrenza della testa titolare, rimessa

nel 1481 a' 3 di maggio per via della Pasqua. La festa mede-

sima porse occasione anche ad altri papi di visitare colla ba-

silica 1'attiguo palazzo ;
e soleva essere celebrata colla tradizio-

nale solenne processione, con tripudii popolari di fuochi d'arti-

fizio e girandole ed altre allegrie, a cui prendeva parte pure il

famoso busto colossale e mutilate di Madama Lucrezia, incuf-
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fiata, inghirlandata e iinta di belletto, che poi 1'arguzia sempre

viva del popolo romano faceva enlrare in discorso con Pasquirio,

con Martbrio, coll'abate Luigi, altri personaggi del medesimo ceto.

Ciascun papa aveva i suoi gusti e i suoi edifizi prediletti.

Nel pontificate d'lnnocenzo VIII, che s'aveva fatta costruire la

villa del Belvedere in Vaticano e la Magliana a cinque miglia

da Roma verso Ostia, il palazzo di s. Marco vide alcune volte

il papa nella festa de' 25 aprile, secondo il consueto; e nel 1492

ospito il duca Ercole di Ferrara per tre settimane. Ma il suc-

cessore d'lnnocenzo non ci entro come papa pure una volta.

Alessandro VI prefer! sernpre le stanze del Vaticano, che por-

tano il nome del suo casato, 1'appartamento Borgia, oppure il

Gastel s. Angelo. E quando Carlo VIII re di Francia scese in

Italia ed il papa a' 31 dicembre 1494 si trovo a malincuore co-

stretto a dargli il passo per Roma nella spedizione di lui con-

tro Napoli, gli assegno per ospizio appunto il nobile palazzo

di Paolo 11. Questo servi allora piu di caserma che di reggia

ed ebbe anche a patire dai maltrattamenti soldateschi.

Qualche poco si riebbe poi a tempo di Giulio II, quando fu

abitato dal cardinale nipote Galeotto della Rovere, che il papa
visito quivi parecchie volte, tenendovi anche concistoro e varii

festeggiamenti. Ma tanto piu dimenticato resto sotto i tre papi

seguenti, Leone X, Adriano VI e Glemente VII; nessuno dei

quali sembra che 1'abbia mai visitato; cosi almeno risulterebbe

dai diarii dei maestri pontificii delle cerimonie, dal Dengel mi-

nuziosamente esaminati. II centro della vita e dell'eleganza di

Roma nel gaio cinquecento s'era gpostato verso altri quartieri,

e pare che st'uggisse 1'aspetto medievale dei merli e delle torri.

La via Giulia, novamente aperta, e la citta Leonina s'adornavano

di nuove case, nuovi palazzi, di piu larghi spazii, d'aria e di luce.

Roma s'ammodernava. E se nei tristi giorni del tremendo sacco

1'anno 1527, Clemente VII ebbe per un momento il pensiero

coraggioso di rifugiarsi nel forte palazzo di s. Marco per es-

sere in mezzo e infondere animo a' suoi cittadini, prevalse pero la

maggior sicurezza di Gastel s. Angelo ;
e il palazzo di Paolo II

torno a servire di caserma alle orde sfrenate di Carlo V. Pas-
sata quella burrasca cosi disastrosa, fu posto mano ai primi ri-

pari da papa Glemente stesso con diligenza continuata poi da
Paolo III, della casa Farnese. II quale come riprese il nome del
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secondo Paolo, cosi riprese in grazia il palazzo di lui e ne inizio

un nuovo periodo di vita onorata.

Nel lungo tratto, che era corso fra i due Paoli, il superbo
monumento dell'architettura quattrocentesca sarebbe di mano
in mano rovinato in piena decadenza, se non avesse avuto altro

uffizio che di palazzo papale. Ma per buona ventura esso era sem-

pre stato al medesimo tempo la dimora dei cardinal! titolari

della contigua basilica di s. Marco. Questi pensarono a con-

servarlo, in parte anche ad abbellirlo
;
e meritano di essere ri-

cordati anche per questo titolo nella storia della civilta. Tra i

piu insigni fu Marco Barbo (f 1491) nipote o parente di Paolo II,

che continue la fabbrica, arricchi la basilica e il capitolo, e dopo
molte legazioni nei paesi del nord, lascio fama di prelato dotto,

pio, singolarmente generoso e limosiniero, disinteressato e au-

stero, tanto che rifiuto risolutamente le pratiche simoniache

onde si proponeva di procurargli la tiara. Uomini siffatti non

mancarono mai alia Ghiesa, neppure nei tempi sciagurati del

rinascimento profano.

N'abbiamo un'altra flgura nei cardinale Domenico Grimani

-(f 1523), figlio del doge di Venezia, celebrate per dottrina e pel

senso squisito dell'arti, di cui aveva adunati preziosi lavori, oltre

ai codici e manoscritti d'ogni lingua. Ma, quel che piu onoro la

sua porpora non meno che il tempo in cui visse, il Grimani

fu uomo di profonda pieta, di grande magnificenza nei dare e

nei soccorrere i miseri. A lui deve il palazzo di s. Marco re-

stauri ed abbellimenti. E molto pure deve al veneziano Fran-

cesco Pisani (f 1570), che vesti la porpora per cinquantatre
anni ed intervenne ad otto conclavi, a cui tocco di riparare a

sue spese, quando pure il palazzo gia era passato in proprieta

della repubblica, i danni di un gravissimo incendio, che distrusse

nei 1569 tutto 1'angolo nord-ovest (via del Plebiscite e via degli

Astalli), risparmiando appena il vivo delle mura. Ma 1'eruditis-

simo porporato, munifico figlio della Laguna, di buon grado

spese per la patria, e poteva, poiche dai vari benefizi, ond'era

investito, ritraeva un'entrata di 20 000 ducati annui, che rispon-
derebbero in moneta odierna a circa 240 000 lire, senza compu-
tare il valore forse quadruple, che aveva il danaro a quel tempo.
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Assunto al trono Paolo III Farnese, che inizio la riforma

lungamente desiderata e apri al pontificate romano un'era nuova,

con un governo piu felice assai che quello dei papi Medicei suoi

prossimi predecessori, anche il palazzo s. Marco torno ad essere

testimone di notevoli avvenimenti nella storia ecclesiastica, per

parecchi decenni. Un Paolo 1'aveva chiamato in vita, un altro

Paolo lo richiamo in servizio attivo, come sua ordinaria resi-

denza estiva. II che e tanto piu notevole in quanto che egli

stesso era allora occupato a condurre innanzi la fabbrica stu-

penda, principiata quand'era cardinale e che oggi ancora porta

il suo nome e la gloria "d'uno dei piu perfetti palazzi che sieno

al mondo : il palazzo Farnese.

Paolo III e la sua corte sentivano il bisogno di sfuggire 1'aria

greve e malsana del Vaticano nella stagione eanicolare
;
ad av-

vicinarsi al centro lo moveva inoltre un giusto riguardo verso

tutti coloro che per venire a corte dovevano fare il lungo tratto

da Castel s. Angelo fino a s. Pietro, tutto scoperto e sferzato

dal sole, quando non era neanco il parziale riparo del gran-
dioso colonnato, che fu poi costruito un secolo dopo. Adunque
il papa Farnese alia fine di maggio e d'ordinario in giugno
scendendo dal Vaticano, con grande contento del popolo e di

tutta Roma veniva ad abitare a' pie del Gampidoglio. Anzi sul

Campidoglio stesso amo stabilirsi, in un palazzotto a modo di

torre, fatto costruire accanto alia chiesa d'Aracoeli e oggi de-

molito per far luogo al monumento a Vittorio Emanuele. Di la

scopriva un bel prospetto su tutta Roma e su la campagna, e

respirava la tramontana refrigerante. Un lungo corridoio coperto,

dall'Aracoeli al palazzetto di s. Marco, gli permetteva di scen-

dere alia principale residenza quando i concistori, le udienze,
o altra funzione lo richiedesse. Le funzioni solenni erano spartite

tra le basiliche d'Aracoeli e di s. Marco.

Quivi era una sala regia destinata al ricevimento degli

ambasciatori dei sovrani, come quella del Vaticano. In quelle

sale furono trattati alcuni de' piu gravi eventi del secolo XVI:

per es. i provvedimenti contro i pericoli dei Turchi
; 1'incontro

di Paolo III con Carlo V, che ebbe luogo poi nel 1536 con so-

lennissima pompa; le disposizioni per la riforma della curia e-
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nienteraeno che la convocazione del concilio di Trento; la prima

approvazione della Compagnia di Gesu data con lettere aposto-

liche a S. Ignazio di Loiola apud s. Marcum a. I. D. MDXL
quinto Kal. octob. Di la fu spedito Tomaso Gampeggi vescovo

di Feltre al colloquio di Worms (1540), e nel 1544 i cardinali

Morone e Grimani legati del papa a Gesare e a Francesco re

di Francia, per conciliare la pace; ivi ancora a' 26 giugno 1546

fu segnata la lega tra il papa e Carlo V per reprimere il pro-

testantesimo nella guerra Smalcaldica, ecc. Intorno alia dimora

estiva del papa adunque si svolgeva gran parte del governo
della Ghiesa. Ora la sua presenza regolare nel centro di Roma
e naturale che portasse vita e movimento in tutto il quartiere,

e dovesse provocare anche un rinnovamento edilizio. In prepa-

razione dell'ingresso trionfale di Carlo V, dopo la guerra di

Tunisi, il papa fece spianare e ripulire tutta la strada che il

corteo doveva percorrere dalla via Appia al Foro romano, e di

la alia salita di Marforio, a s. Marco, indi a ponte s. Angelo.

Fu Paolo III inoltre che ringrandi la piazza di s. Marco, apri

la via che mena al Campidoglio, regolo la via Lata (principio

del Corso verso piazza Venezia). Nel popoloso quartiere in vi-

cinanza della residenza pontiflcia si stabili nel 1541 S. Ignazio,

prima presso la chiesetta di s. Maria della Strada in una pic-

cold casa, che poco stante il cardinale Odoardo Farnese sostitui

con la bella fabbrica della casa professa, mentre la magnificenza

del cardinale Alessandro, nipote del papa, inizio nel 1568 sui

disegni del Vignola la chiesa del Gesu. Gosi Roma veniva as-

sumendo il suo presente aspetto, grazie a quelle superbe co-

struzioni che i magnati della Ghiesa e gl'interessi della religione

suscitavano dalle fondamenta.

Giulio III, succeduto a Paolo III, torno egfi pure a palazzo

s. Marco varie volte nell'estate, sebbene egli amava molto la sua

nuova villa su la via Flaminia, designata col nome di Vigna di

papa Giulio. Insieme coi papi a ogni modo abitava ordinaria-

mente in palazzo il cardinale titolare della basilica, per solito un

veneziano, e a questo tempo era Francesco Pisani, dianzi ram-

mentato. Circa il 1551 appunto deve essere accaduto il gra-

zioso fatterello seguente. Si celebrava Tonomastico del Pisani;

molti cardinali erano convitati ad un solenne banchetto. A un

certo punto fu introdotto un giovinetto d'undici anni, per nome
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Silvio, il quale aveva singolar talento in sonare la lira e im-

provvisare versi con molta grazia. Era tra gli altri il cardinale

Alessandro Farnese, il quale, chiamato a se il fanciullo, gli pose
in mano un mazzetto di fiori ingiungendogli che dovesse pre-

sentarlo a quello tra i cardinali, che gli sembrasse dover diven-

tare papa. Silvio rimase cosi un poco perplesso; poi guardatosi

attorno, porto i fiori al cardinale Gian Angelo Medici, milanese.

Al tempo stesso il giovinetto poeta comincio a improvvisare sulla

lira le lodi del Medici con uno slancio cosi spontaneo, che il

cardinale credette quello fosse uno scherzo combinato avanti, e

quasi se 1'aveva per male. Allora fu pregato egli stesso di pro-

porre a Silvio un tema d' improvvisazione ;
e perche in quel mo-

mento appunto 1'orologio della sala batte 1' ore, questo tema

scelse il Medici. E Silvio improvviso con tale felicita da rima-

nerne tutti stupiti. I fiori di quel gran cardinale, che era Ales-

sandro Farnese, parvero un pronostico non solo pel papa fu-

turo, ma altresi pel giovinetto inconscio che li recava al destino

e insieme stringeva in pugno il simbolo olezzante delle sue virtu.

II cardinale Medici divento papa nel 1559 e fu Pio IV, zio

di S. Carlo Bonomeo. II giovane poeta studio dappoi per pro-

tezione del duca di Ferrara, ed ebbe diverse cariche da Pio IV,

da S. Pio V, da Sisto V; da Clemente VIII nel 1599 ebbe la

porpora e fu il cardinale Silvio Antoniano. Di lui si noto che

tra si bei doni di natura fu sempre umile, che dispense lar-

gamente al poverelli, che ebbe gran divozione alia Madre di

Dio e collo studio continuato si abbrevio la vita.

L'austero e severo papa Paolo IV amo le austere fattezze

del palazzo di s. Marco ;
ma ebbe breve pontificate. Anche Pio IV

tenne cara questa residenza e molti dei piu important! negozi

ecclesiastic! furono da lui spediti nel palazzo medesimo, che

egli poi nel 1564 cedette in dono alia repubblica di Venezia

per sede degli ambasciatori della serenissima presso la corte

pontificia. Questa data segna un punto notevole nella storia del

nostro monumento.

Nella storia della diplomazia europea alia repubblica di Ve-

nezia spetta il posto d'onore. Essa fu tra le prime nazioni che

mandasse ambasciatori alle corti straniere, e mandava uomini
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di grande accorgimento, esigendo con severissime leggi che si

mantenessero sciolti da ogni altro interesse fuori quello dello

stato; e al ritorno ragguagliassero il senate esattamente sulle

condizioni del paesi e del popoli presso i quali erano stati ac-

creditati. Gosi avvenne che si maturassero uomini di consu-

mata prudenza e ne nascessero quelle relazioni scritte. e piu

ancora i cosidetti dispacci che oggi sono meritamente consi-

derati non solo quali preziose fonti storiche, ma anche per la

forma veri capilavori di letteratura politica.

Con tutto cio ed e una nuova prova dell'austerita di que-

sto istituto della diplomazia veneziana 1'onorario assegnato

a' suoi ambasciatori era scarso assai. Con 200 ducati mensili

1'oratore veneto, che era equiparato agli ambasciatori reali, do-

veva provvedere alle proprie spese, a tutto il suo seguito e ser-

vizio, alia pigione della casa e, ben inteso, alle spese di rappre-

sentanza. Solo a principio del suo triennio riceveva una somma
di 300 ducati per comprare gli undici cavalli occorrenti nelle

comparse solenni; piccoli sussidi provvedevano a' corrieri e a

modeste gratificazioni pel segretario e pel coadiutore. Eppure
Roma era tenuta nel secolo XVI per la piu. splendida e piu

dispendiosa corte d'Europa; la repubblica voleva comparire

onorevolmente in quel convegno di tutte le potenze. Gli amba-

sciatori percio non di rado si lagnavano della scarsita degli ono-

rari, dell'esorbitaiiza delle spese; ma il senato rigido, tenace,

non sentiva ; onde, spirato il triennio, gli ambasciatori non ve-

devano 1'ora di essere liberati da quella fbrzata spogliazione,

che vuolsi concorresse all' impoverimento dell'aristocrazia ve-

neziana, e con cio pure alia lenta decadenza dello stato.

In tale condizione di cose torno gratissimo al senato ve-

neto il dono del palazzo di s. Marco fatto alia repubblica dal

papa Pio IV con breve del 10 giugno 1564, colla sola riserva

che una parte dovesse servire di abitazione al cardinale tito-

lare, quando pero questi fosse veneto di nazione. Nel breve

stesso il papa mostra desiderio aperto che qualora i cardinali

che vi abitassero non avessero fatti i debiti restauri, la repub-
blica per gratitudine prenderebbe sopra di se questa cura, e

non di restaurare soltanto la fabbrica, ma ancora di condurla a

termine. Venezia venne cosi ad avere in Roma per i suoi rap-

presentanti il piu superbo palazzo tra tutte le nazioni, non sen-
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z'invidia degli altri ambasciatori, che a quei tempi albergavano

in case a pigione. Ma altrettanto n'andava altero il senate,

poiche come scrisse il Duodo ambasciatore veneto nel 1714,

sapeva benissimo che il il palazzo e il decoro della rappresen-

tanza della Serma patria in faccia alii ministri degl'altri principi

ed all'universale del mondo, che ammira un si distinto dono

delli sommi ponteflci .

Pei restauri necessari il senate subito stanzio 10000 du-

cati, ma non li pago se non in parte e a stento, allora e poi;

tanto che continue furono le rimostranze degl' inviati veneti a

Roma e le richieste di danaro per urgenti riparazioni. Ed una

volta, come gia sopra s' e rammentato, dopo il grande incendio

del 1569 essendo la repubbliea scarsa a denari a cagione della

guerra contro i Turchi, il vecchio cardinale Pisani si sobbarco

egli all'ingente spesa della ricostruzione necessaria.

Anche ceduto in dono alia repubblica. continue il palazzo

per parecchio tempo ad accogliere i papi in estate, ospiti ono-

rati e augusti. Pio IV ci torno due volte negli anni che so-

pravvisse; nel 1566 ci venne pure S. Pio V, il quale per altro

in appresso amo meglio cercare refrigerio nella vigna del cardi-

nale d'Este a Monte Cavallo, ove certamente spirava aria piu

vibrata che giu in piano nel quartiere di s. Marco. Gregorio XIII

accetto egli pure piu volte 1' invito, massime per riguardo della

sua gente di corte, ed in s. Marco ricevette solenni ambascerie,

obbedienze, ordino legazioni, tenne coricistori, e spedi affari di

ogni maniera. Di la pero egli moveva non di rado per i colli tu-

sculani, ora alia villa di Mondragone, ora a quella del cardinale

d'Hohenems, ed in Roma stessa alia villa d'Este a Monte Ca-

vallo, meritamente lodata dai medici per la salubrita dell'aria .

Di modo che la tendenza all'alto prevaleva; il colle del Quiri-

nale guadagnava sempre piu di credito ; e Gregorio si risolvette

di costruire per Testate un palazzo, che i suoi successori con -

tinuarono poi e diversamente ampliarono. Gosi sorse ii palazzo
del Quirinale.

Salito al trono Sisto V, questo divenne senz'altro regolare
dimora dei papi nella calda stagione. 11 Peretti anzi fece por-
tare al Quirinale da s. Marco quell'arredo e mobilio che ancora

vi restava; regalo al convento d'Aracoeli il palazzotto tanto

caro gia a Paolo III, e demoli un tratto della galleria che

1'univa a s. Marco. Qui invece Gregorio XIV risiedette una parte

1909, vol. 3, fasc. 1417. 6 26 giugno 1909.
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note vole del dieci raesi del suo pontificate, tenne diverse fun-

zioni, anzi fini i suoi giorni a mezz'oltobre del 1591.

Con cio volgevano al termine i fasti e i tristi della residenza

papale in s. Marco. L'ultimo papa che ci abito fu Clemente VIII,

Aldobrandini, che pero ci si trovava a disagio e non a torto

preferiva i poggi di Tuscolo. Ora nell'estate del 1597, scampato
ad una flera febbre, che 1'aveva colto in s. Marco, appena pote

se ne parti, a' 29 agosto, dicendo al legato veneziano: Vi rinon-

ciamo il vostro palazzo di 8. Marco et questa sera se n'andamo

a Montecavallo per non ci tornar mai piu . E cosi fu di fatto.

D'allora in poi i diritti e 1'uso effettivo rimasero spartiti tra

gli ambasciatori e i cardinal! titolari, con discreto ac^ordo
;
dire

costante e perfetto accordo, sarebbe troppo. Erano veneziani

bensi gli uni e gli altri, ma erano sempre uomini. Quul me-

raviglia che nascesse talvolta qualche contesa? Cosi avvenne,

p. es., tra il cardinale Delflno e 1'oratore Renier Zeno negli

anni 1621-23 per conto della scala nobile, dell' aula regia

che 1'uno e 1'altro rivendicava a sa: contesa che dopo avere

fornito argomento a ciance senza fine per tutti i salotti di

Roma, termino di diritto, per intromissione di Gregorio XV, coi

un decreto del senato veneto che ne stabiliva 1'uso in comune,
e termino di fatto, quando al Deltino successe il cardinale

Priuli e il litigioso Zeno fu richiamuto.

Avvenimenti grand! e piccoli seguitarono a circondare il fa-

moso palazzo. II Dengel ne ha diligentemente raccolto un bel

nuinero nella sua interessante storia, che riesce cosi un trat-

talo bene abbozzato della vita cittadina di Roma, e quasi un

riverbero della grande vita religiosa e politica del governo della

Chiesa. Tale e per esempio la storia cara e semplice di quel

piccolo oratorio della Madonna delle Grazie, chiamato volgar-

mente la Madonnella, che sta in piazza Venezia neH'angolo tra

il palazzo e il palazzetto. Quivi era un tratto di corridoio oscuro

chiamato il passetto ,
e serviva di scorciatoia per arri vare a piazza

s. Marco. Nel 1657 per difesa nel varco mal-icuro vi fu posta una

Madonna; una povera lavandaia prese ad accendervi una lampa-

dina e mantenerla del suo. e ci veniva a pregare ogni jiiorno;

un chierico la sera vi cantava le litanie. Principii semplicis-

simi. Poco stante avvenne che un nobile giovane, aspettato
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quivi in agguato da un malandrino, scampo la vita. La rico-

noscenza per la grazia ricevuta attiro doni e devozione alia

Madonna del passetto e furono posti begli stucchi nella volta

(1669). Gli ambasciatori veneli concorsero ad ornare e ringran-

dire il nascente sanluarietto, ridotto ad oratorio nel 1677; i

canonici di s. Marco naturalmente accamparono i loro diritti;

la cappellina sail di credito e acquisto decoro, massirae"quandD
il marchese Francesco Ruspoli vi spese 3000 scudi nel prezioso

altare erettovi ex voto .

Ecco un altro tratto che s'aggira intorno al nostro pa-

lazzo e dipinge in qualche modo le misere condizioni della

sicurezza pubblica in Roma nel secolo XVII. Siamo al 1678,

sotto Innocenzo XI. La mano ferrea deJl'inesorabile Sisto V

era passata da un pezzo; di piu gli ambasciatori godevano

sempre del diritto di asilo nelle loro residenze; e di questo si

prevalevano largamente ladri e malfattori, intralciando impu-
nemente Topera della polizia. Ad ogni modo la citta era mal-

sicura; quindi e che Fambasciatore veneto Girolamo Zeno

provvedeva alia guardia del proprio palazzo per mezzo della

sua gente, facendo fare la ronda per le slrade e bettole circon-

vicine. In una di queste perlustrazioni avvenne che le genti

del veneto s'abbattessero presso s. Marco in alcuni sbirri pon-

tificii. Ne nacque un diverbio e tosto una baruffa, in cui due

dei pontificii restarono feriti. Lo Zeno fece subito al papa le

sue doglianze, ma non voile licenziare i colpevoli dal suo ser-

vizio. II papa disgu>tato gli ricusa le udienze. E la signoria

di ripicco richiama il suo rappresentante, che a
f

primi di gen-

naio del 1679 se ne parte con tuiti i suoi.

Incaricato provvisoriamente degli ioteressi di Venezia, il

cardinale Pietro Ottoboni, veneziano egli stesso e titolare di

s. Marco, intraprese alcuni necessari restauri al palazzo, con-

tinuati poi da Giovanni Lando, inviato speciale dall'anno 1684

in poi. Al Lando venne fatto di riannodare le buone relazioni

tra la signoria e il papa, restando pero abolito il diritto di

asilo presso le ambasciate; e la pace venne poco stante con

fermata quando FOttoboni medesimo nel 1689 fu eletto papa,
col nome di Alessandro VIII.

La gigantesca fabbrica pero, la cui muratura come in molte

altre costruzioni del rinascimento non era di solidita pari al-

Teleganza delle fonn3, avreb'ja ricliiesti radicali rastauri, qiial
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la serenissima non si risolvette mai d' intraprendere. Gli am-

basciatori domandavano; la signoria faceva del sordo o s'ap

pigliava a mezze misure. Intanto il palazzo invecchiava, e

rendeva immagine dell' invecchiante repubblica. In un nuovo

eontlitto, sorto tra la Santa Sede e Venezia per un incidente

sbirresco poco dissimile da quello pur dianzi riferito, tenne la

gerenza degli affari dal 1732 al 1734 il cardinale Angelo Maria

Quirini, vescovo di Brescia, del titolo di s. Marco, il quale nel-

rammodernare pomposamente la sua basilica profuse 40 000

scudi, con infelice e magniflco sperpero ;
e molti ne spese non

molto felicemente altresi pel palazzo, nella cui facciata setten-

trionale allora furono allungate le finestre a destra del portone,

sopprimendovi la quattrocentesca croce di pietra, che da a

quelle di sinistra un piacevole e severo aspetto arcaico.

Ma se cogli anni scemava la potenza effettiva della repub-

blica in Europa e sccmavano le sue ricchezze, non scemava

pero il fasto de' suoi rappresentanti. La storia del palazzo nel

secolo XVIII registra i piu pomposi ricevimenti che 1'amba-

sciata vedesse mai, e che parvero memorabili a tutta Roma.

Furono feste e luminarie senza eguali per Fesaltazione al trono

pontificio d'un altro veneziano, Clemente XIII, Rezzonico;

Undici anni appresso (1769) durante il conclave onde usci

papa il cardinale Ganganelli, Clemente XIV, venne a Roma

Leopoldo I granduca di Toscana, e cinque giorni dopo inaspetta-

tamente 1' imperatore Giuseppe II suo fratello : visite e viaggi

che il tatto e la diplomazia odierna stenta forse a comprendere.
Ma lasciando il colore politico e le seconde intenzioni che vi po-

tevano essere annesse, alia splendida signoria sembrarono occa-

sioni da comparire con decoro e magnificenza suprema, in balli

e conversazioni che i sovrani, e massime 1' imperatore Giu-

seppe, che fingeva di viaggiare in uno stretto incognito, gusta-

rono intinitamente. E il palazzo intanto si sfibrava. I denari

erano spesi in musiche e torchi e festoni e simili frasche. Basti

dire che venendo nel 1784 a Roma il re Gustavo 111 di Svezia

e 1'arciduchessa Amalia di Parma, s'era pensato di dare loro

lo spettacolo d'una corsa di barbed a' 13 di gennaio. Ma 1'am-

basciatore Andrea Memmo dovette con sua mortificazione

disdire e rinunziare a questo divertimento, perche il belvedere

sovrapposto al palazzetto, donde quei signori avrebbero dovuto

godere lo spettacolo, non era sieuro da rovina; e il piano sot-
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tostante, sebbene restaurato da poco tempo, non pare che fosse

abbastanza riparato dal freddo e dal vento. Dello svanito spetta-

colo i principi furono compensati con un banchetto di 114 coperti,

ove splendevano 400 candele essendovi i piu singolari orna-

menti, che Parigi, Londra, Dresda, la China e Roma sommi-

nistrar possino in quest'anni, ne' quali il gusto e giunto al

sornmo grado . Cosi un diario del tempo \

La vecchia repubblica omai doveva rassegnarsi alle mor-

ficazioni . Nel 1785 bisogno che papa Pio VI per via della

nunziatura le facesse intimare di mettere mano una buona volta

a riparare un angolo cadente del palazzetto. 11 Memmo lo pun-
tello con travi

;
ma non ando oltre. Finalmente nel 1788-89 la

signoria consent! gli occorrenti restauri. raccomandando pero

espressamente di stare nei limit! del puro necessario. Erano

gli estremi soccorsi. Pochi anni appresso il palazzo cambiava

padrone, e lo cainbiava poco tempo dacche nel linguaggio po-

polare era cominciato a chiamarsi non piu il palazzo di s. Marco,

ma palazzo di Venezia. Questo nuovo vocabolo infatti ricorre

molto raramente nei document! tra il 1564 e 1797; dopo d'al-

lora divenne usuale, cioa appunto quando piu non combinava

con la realta. Gaduta la repubblica nel 1797 sotto le arm! di

Napoleone Bonaparte, Pietro Pesaro ambasciatore in Roma, di-

venne cittadino
,
si puo pensare con qual gusto per un pa-

trizio veneziano! II palazzo Venezia divenne Casa nazionale

e al Pesaro fu inlimato lo sfratto; al che egli non s'acconcio

Be non all'estremo e di malissima voglia. Geduta Venezia al-

1'Austria colla pace di Gampoformio nel 1797 anche il palazzo

dell'ambasciata in Roma passo all' impero, che ne prese possesso

nel gennaio del 1798 e lo ritenne fino al 1806. Le truppe fran-

cesi frattanto, nella breve occupazione che ne avevano fatta, lo

avevano scelleratamente sciupato; 1'ambasciatore austriaco mar-

chese Ghisilieri, gentiluomo pieno di beneficenza e di squisito

senso artistico, ottenne dal gabinetto di Vienna i primi fondi

per i restauri. Ma dal 1806 al 1814 il palazzo ricadde in mano
dei francesi, cioe del napoleonico regno d' Italia

;
finche alia ca-

duta di Napoleone nel 1814 ritorno all' Austria, che lo possiede

tuttavia, essendo stato riserbato al governo imperiale con espressa
clausola nella pace del 3 ottobre 1866, colla quale Venezia e

il Veneto erano ceduti al regno d' Italia.

1 Gracas ap. DENGEL, p. 133.



RIVISTA DELLA STAMPA

1.

LA BASILICA DI S. SlLVESTRO NEL CIMITERO DI PRISCILLA !

.

II ch. comm. Marucchi ha pubblicato recentemente una in-

teressante monografia sulla basilica papale del cimitero di Pri-

scilla che merita qui un particolare ragguaglio per le antiche

e sempre preziose memorie del primissimo cristianesimo. Quanto

aH'origine storica, la delta basilica, ricavata entro la casa ru-

stica degli Acilii Glabrioni non posteriore agli esordi del se-

condo secolo, probabilmente esisteva gia prima di Costantino

come tranquillo luogo di riunione dei fedeli. Venne poi abbel-

lita da S. Silvestro, il quale pare fece Tabside e ridusse i'edi-

ficio alia forma basilicale, e da lui e da altri quattro papi suoi

successori fu scelta come luogo di sepoltura.

Passando a dire delle ulteriori vicende di questa basilica,

1'A. fa la storia dello sterro e della ricostruzione terminata nel

novembre 1907, iadi da una descrizione accurata degli avanzi

rinvenuti, li confronta con le indicazioni topografiche per fame

identificazioni ;
tenta aiiche una ricostruzione topografica piu

ampia delle tombe storiche, seguendo 1'itinerario Salisburgense.

La basilica papale, cliiamata per ragione di brevita basilica

di S. Silvestro, non e una chiesa isolata, ma un gruppo intero

di vari edifizii, in cui quello del cenlro si deve riconoscere come

il principale. Infatti, oltre che tutti gli altri appaiono manife-

stamente aggruppati intorno a lui, li si vede dinanzi all'abside

un gran bisomo, il quale non puo essere altro che la tomba dei

due santi Felice e Filippo su cui era eretto 1'altare; di piu,

sotto la navata destra vi e il cubicolo di S. .Grescenzio, al quale

si giunge per una scala posta a sinistra nella navata centrale;

sotto la navata sinistra e Faltro cubicolo, considerate dal Ma-

1 0. MARUCCHI. La basilica papale del cimitero di Priscilla ritrovata

ed in parte ricostruila dalla Commissione di Archeologia sacra. Ro:i:a,

Spithover, 1908, in 8.
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rucchi come tomba di papa Marcellino; dietro Fabside, dove si

vede un canale di scolo dinanzi ad un altro piu piccolo edifizio

pure absidato, e un'altra scala che conduce ai primo piano del

cimitero e di la, passando pel piano secondo, si scende per una

grandiosa scala appositamente costrutta, ad una conserva di

acqua posta proprio sotto 1'abside della chiesa soprastante. Due

altri edifizii si vedono a sinistra della chiesa ed un terzo si-

tuato avanti la chiesa, ne ostruisce col suo abside F ingresso.

In queslo ultimo edifizio, ossia chiesa anteriore, si vedono, oltre

molte formae nel pavimento, due scale antiche, chiuse in tempo

antico, per 1'una delle quali si scendeva alFipogeo degli Acilii,

per Faltra al cimitero comune aggiunto all' ipogeo primilivo.

La tomba di S. Silvestro dovette stare nella chiesa anteriore,

che era la prima cui si arrivava salendo dalla Via Salaria, e

quindi, secondo Findicazione dell'itinerario Salisburgense, vi

doveva essere, ad pedes S. Silvestri, anche quella di Siricio;

dove poi fossero le tombe degli allri papi, di Marcello, di San

Liberio, di S. Celestino e di Vigilio non si puo determinare

con certezza.

Commentando ampiamente le iscrizioni riferentisi a quel
santuario ed alle tombe dei papi quivi sepolti, FA., naturalmente,
studia in modo particolare i pr ziosi indizii, i quali, accennando

al battesimo amministratovi dai papi ed ancho all'apostolo San

Pietro stesso, vengono a confermare la sua tesi prediletta, oramai

giustamente accettata da quasi tutli gli archeologi, cioe che

precisamente in quel gruppo cimiteriale si deve riconoscere la

antichis.sima memoria di S. Pietro aposlolo, il luogo, ubi Petrus

baplizabat ,
la sedes, ubi priiis sedit S. Petrus .

Queste ultime parole sono tolte dai celeberrimo papiro di

Monza e il Marucchi coglie 1'occasione, per dare in un para-

grafb speciale un ampio e nuovo cornmentario di queslo docu-

mento prezioso. La considerazione di quel document non si

puo stafcare da quella dei pittacii delle singole ampolle, dai

quali fu ricavato, e che ne formano il commentario autentico.

Ora da questo confronto risulta, che tutti gli oiii, contenuti in

una stessa ampolla, sono tolti da un gruppo di tombe topogra-
ficarnente circoscritto. 11 pio pellegrino che li raccolse, o chi

per lui. dovette volta per volta essere andato in una sola di-

rezione e avere raccolti gli olii da quelle tombe, che cosi in-

contro sul suo cammino. Dal che viene escluso che la sedes

uln prins sedit S. Points, fosse in im'altra direzione di versa da
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quelle altre tombe ricordate sullo stesso pittacio ;
e come queste

anche la sedes doveva stare sulla Via Salaria, e, con massima

probabilita, sulla Salaria Nuova, perche tutti gli olii di questa

ampolla sono raccolti precisamente in quella direzioae a nord

della Salaria Nuova. Quindi resta esclusa certamente la Via No-

mentana col coemeterium Agnetis mains. L'argomento pare strin-

gente e decisive.

Ma 1'A. questa volta va un passo avanti. Cerca stabilire che

col nome di sedes ubi prius sedit S. Petrus, non si deve intendere,

come finora si e da molti creduto, una cattedra materiale, ma
bensi il luogo ovvero la regione dove 1'apostolo S. Pietro eser-

cito per la prima volta il suo santo ministero. Questa proposta

appena presentata, desta subito viva simpatia. Tanto piu, che

Tidea d'una cattedra materiale venerata in un cimetero sotter-

raneo, risponde poco alle usanze di quel tempo. Un olio de

cathedra neanche risponde all'intento di Giovanni pellegrino,

di raccogliere cioe, olea sanctorum martyrum qui Romae in

corpore requiescunt. come neanche all'esecuzione del suo intento,

siccome non prese olio ne alia Platonia, dove avevano riposato

un tempo i due Apostoli, luogo allora molto venerato, ne dalla

chiesa di S. Sisto, dove quel papa fu arrestato per poi essere

condotto al martirio, mentre prese bensi 1'olio delle tombe vi-

cine ad ambedue i monumenti. In questa nuova ipotesi si spiega

anche bene, anzi ineglio, la parte corrispondente della notula .

. Infatti sarebbe cosi premessa uaa indicazione topograflca, cara

a tutti i cristiani, oleo de sede ubi prius sedit S. Petrus, e ven-

gono poi le iudicazioni delle tombe, le quali si trovano in tutta

la regione piu o meno collegata, alia quale il nome. riservato

prima ad un luogo piu ristretto, si era pian piauo coll'esten-

dersi del luogo stesso, estesa anche essa. Anzi cosi il passo

della notula si spiegherebbs meglio. Intatti non dice Giovanni:

oleo sedis, ma bensi oleo de sede; la quaie espressioae, oltre che

nel linguaggio di Giovanni si presta benissimo ad una signifl-

cazione locale,
-- quas olea adduxit de Roma, dice egli alia

fine, sembra in opposizione con quelle altre (oleo) S. Vitalis ecc.

Si direbbe, che nel concetto di Giovanni 1'olio tolto dalla tomba

di un santo e bensi diventato 1'olio di un tal santo, e che per
lui il legame che unisce tale olio ad un tal santo noa e piu

locale, ma bensi personale; e sembra naturale, poicKe quello

che si cercava, anche per mezzo d'una visita locale, era sempre
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1'unione col santo stesso, e cosi 1'olio, tolto dal luogo del santo,

si trasformo subito nell'olio del santo stesso.

11 M. ha poi ragione di notare, che sedes ubi sedit, invece

di sedes in qua sedit accerma piuttosto ad un luogo, dove S. Pietro

esercitava il suo santo ministero, che ad una cattedra mate-

riale, sulla quale fosse seduto. Lo stesso si dica per Yubi nel

pittacio corrispondente. Anche in questo pittacio tutto si spiega

benissimo nello stesso modo, supposto che si legga: Sedes ubi

prius sedit S. Pelrus ex oleo, ovvero anche se il pittacio lo per-

mettesse: de oleo. Laddove nell'ipotesi che si debba leggere, col

Sepulcri, et oleo, confesso che la spiegazione non sembra cosi

soddisfacente. Infatti allora la spiegazione piu naturale sarebbe

una coordinazione della sedes cogli olii dei Santi, e non gia

una subordinazione degli olii dei Santi ad un luogo detto sedes

S. Petri. Tuttavia resta in questa ipotesi strano, che si ponga
la parola oleo ovvero et oleo dopo la indicazione della sedes

ubi prius sedit S. Petrus. Quello che tolse dal Ia sedes ubi erai

S. Petrus non era dunque olio? Che cosa era allora? Un po'

di terra? Ma sarebbe strano di mettere la terra insieme all'olio;

e poi Giovanni non lo dice, mentre avrebbe dovuto avvertirne

se realmente avesse fatto cosi. E come si vede, anche in questa

ipotesi, si arriverebbe piuttosto ad un luogo piu circoscritto della

sedes, ma niente costringerebbe a veder ivi accennata una cat-

tedra materiale. Comunque sia, o che la memoria della sedes

si supponga essere dell'olio ovvero un po' di terra, resta sempre
a spiegare perche Giovanni qui dice: sedes, ubi prius sedit S. Pe-

trus, non gia sedis, ovvero de sede, come disse sopra oleo sci

Petri apostoli; eppero sembra piu naturale di intendere per

questa sedes, posta al nominativo insieme al pronome relative

ubi invece di in qua, una indicazione d'un luogo dentro il quale,

piuttosto che una cattedra materiale dalla quale Giovanni abbia

raccolto il suo prezioso tesoro.

Cosi, mentre non si puo dire forse, che tutte le difficolta

contro la nuova ipotesi proposta dal Marucchi per 1'interpreta-

zione della sedes ubi prius S. Petrus siano pienamente sciolte,

tuttavia crediamo di poter asserire che la spiegazione di questa
sedes nel senso d'una cattedra materiale, in confronto con quella
nel senso del luogo dove S. Pietro esercitasse prima il suo sacro

ministero, ritiene pochissima probability.
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II.

LA SOCIETA TEOSOF1GA.

Le onde fangose del inovimento teosofico sono arrivate anche

ai nostri lidi, e qua e la in Italia, segnatamente in Roma, si

sono costituiti dei centri di diffusione. Persone piu o meno

istruite e avide di novita, ufficiali, militari, signori e signore

anche di alto e nobile casato, come sappiamo da fonti indubitate,

ban fatto buon viso alle idee teosofiche, e si studiano di trarre

anche altri al loro sentimento. Gia se ne son visti i cattivi

frutti nel'abbandono delle pie pratiche. e nella falsa interpre-

tazione del culto e della dottrina cattolica, che dimostrano co-

loro che aderirono alia Societa teosofica. 11 male quindi vuol

inelter radice, e conviene combatterlo e rintuzzarlo.

Per questa ragione e perche 1'inganno col durar piu a lungo
non cagioni piu gravi pericoli, il P. Busnelli ha adunalo in

un nitido volumetto *, quanto pareva bene far conoscere intorno

ai propositi e ai principii generali della Societa teosofica, riser-

bandosi di trattar le questioni speciali in altra par.te. Si e oc-

cupato in ispecie dell'opposizione stridente fra i placili della

teosofia e il cristianesinio, perche lo scopo era sopraltutto di

illuminare e prernunire coloro i quali si credono, col passare

dal cattolicismo alia teosofia, di guadagnare di gran lunga piu

di quello che di fatto perdono, nella speranza che la sapienza e

scienza indiana li abbia a rendere assai migliori cbe non la

europea, cristiana e cattolica.

Onde con una ragionevole e temperata larghezza smaschera

di proposito il fallace programma della Societa teosofiru, addi-

tandone Fideale panteistico e maligno, e la dottrina antiscien-

tifica, antireligiosa e anticristiana a cui s'informa. Ragiona poi,

in distinti capitoli, dei principii fondamentali del sisteina teo-

sofico, quali sono 1'unita di tutte le religioni, 1'esoterismo e il

misticismo. All'unita di tutle le religioni i teosofi non arrivano

se non falsando il concetto di Dio, del culto religioso e della

rivelazione primitiva, la quale non era gia, come essi spacciano,
la prociamazione del panteisuio, ma la promulgazione delle piu
sostanziali verita di salute.

1 G. BDSNELLI S. I. Manuale di teosofia, Parte prima. 2" ed. Roma,
Civilta Cattolica*, 1909, in 16, p. V1II-208. L. 1.
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A stabilire poi 1'esoterismo, o lato occulto delle religion!, i

teosofi hanno racimolato argomenti d'ogni parte, da' bisogni

dell'uorno, dalle religioni del paganesimo, dalla lettura dei libri

del Vecchlo e del Nuovo Testamento, e dalla storia della Chiesa.

Ma i loro pretesi argomenti sono castelli campali in aria, e

quanta siano sfianoati logicamente, storicamente e scieritifiea-

mente viene dimostrato in parecchi capi con I'esame delle au-

torita e delle prove recate dai teosofi, fatto su i libri piu accre-

rtitati, e le fonti dei Padri e degli scrittori piu recenti.

Infine a cbiarire di qual natura voglia essere il misticismo

teosofico, 1'autore lo contrappone al cattolico, di che risulta

esser quello non altro fuorche gnosticismo, spiritismo, occul-

tisnio e inagia, concludendo in ultimo che col movimento teo-

sofico si attenta alia vita del cristianesimo e del cattolicismo,

sotto il mentito colore di procacciarne rammodernamento e il

rinnovamento.

Tali sono le important! question! trattate in questo smascbe

ramento in forma popolare dell'errore teosofico, sebbene la So-

ciela teosofica sia sullo sfasciarsi per le marachelle della Pre-

sidente Besant, e per i grandi scandali morali di uno de' suoi

piu attivi membri, il Leadbeater.

Ma 1'idra risorge. Ed ora sta per costituirsi la nuova So-

cieta Mistica Teosofica Internationale. Scopo principale di que-

sta, oltr^ il teosofismo, vorrebb'essere rendere meno antifiloso-

fico e piu morale Tideale teosofico, liberandolo dal fal^o misti-

cismo, dallo psichismo o spiritismo, dalla ricerca di sensazioni

di ogni genere e dalle arti occulte. Onde, djpo gli ammaestra-

menti del caso Leadbeater, si propone, quasi prima fossero stati

dimenticati, di mettere in rilievo i principii seguenti : 1. II

vero progresso spirituale e inseparabile dalla moralita; 2. Ogni

insegnamento die disdegna o viola il codice morale comune a

tutte le nazioni civili, sotto pretesto di conoscenze piu estese

od occulte, e contrario alle leggi della vera vita spirituale;
3. 11 principio della fratellanza universale non impedisce af-

fatto Fesercizio legittimo della giustizia ne 1'esclusione di qual-
siasi persona la cui presenza nella Societa nella qualita di so-

cio e perniciosa *.

Godeste massime, come ognun vede, sono lodevoli, e se ve-

ramente si praticassero e non rimanessero pure deduzioni e

suggerimenti dello scandalo del Leadbeater, salverebbero la So-
1

Ultra, Rivista teosofica di Roma. Giugno, 1909, p. 65 e 70.
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cieta teosofica da molti sospetti e accuse. Da quest! principii

assai difforme doveva essere 1'insegnamento del .Leadbeater,

certo non quello di un santo padre, e di un divinizzatore della

nostra razza, se la Besant, attuale presidente della Societa teo-

sofica, aveva posto per condizione di riammissione nella So-

cieta allo scacciato teosofo di ripudiare pubblicamente il suo

insegnamento.
Nondimeno la teosofla svanira come svani il gnosticismo, il

deismo, e va svanendo 1'evoluzionisaio e il modernismo, che

pur nascendo parvero giganti. L'esotica pianta del buddismo,
onde tarito si nutre la teosofia, non trovera da poter attecchire

nel nostro terreno, ne serbar verdi le fronde al sole della scienza

e della fede dell'Europa.

Quello pero che vuolsi dedurre da questo tramonto inglo-

rioso della Societa teosofica e dal suo tentativo di rinascita, si

e cbe essa e una mala gramigna, che insidia il buon grano nel

campo cattolico. Gonveniva pero disingannare le menti avide di

novita, e mettere loro sott'occhio nella loro cruda nudita il si-

stema e la dottrina teosofica. Questo ha fatto il p. G. Busnelli

nel suo volumetto prezioso. Qui e svelata la scaltrezza onde fu

intessuta la teorica della teosofia, che vuol pareggiare in una

sola bonta comune la religione vera e le false, e proclamare

I'esoterismo come ultima formula scientifica rampollante dallo

studio della religione primitiva, del paganesimo, del cristiane-

simo, del misticismo d'ogni colore. Ecco cio che questo nia-

nuale combatte e dice in bel modo, alia buona, in istile facile,

senza astruserie di nomi e di cose, a quanti amano conoscere

1'indole, i mezzi e gl'intendimenti generali della teosofia, e schi-

vare i gravi pericoli dell'anima e del corpo, ai quali sconside-

ratamente va incontro colui che le si affida.

II Manuale, che qui annunziamo, e stato onorato della se-

guente Lettera deU'Emo Cardinale Segretario di Stato di Sua

Santita.
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LETTERA

di S. E. Rev.ma il Sig. Card. Merry del Val

SEGRETARIO DI STATO DI SUA SANTITA

al E. P. Direttore della Civilta Cattolica .

Dal Vaticano, 22 giugno 1909.

Reverendo Padre,

II Santo Padre ha ricevuto con piacere la prima parte

del Manuals di Teosofia del P. Giovanni Busnelli S. I.,

edito a cura della Civilta Cattolica. Ed il dotto lavoro, op-

portunissimo ai nostri giorni, nei quali le folli teorie teo-

sofiche minacciano contaminare la purezza della fede cat-

tolica e lurbare le coscienze anche in Italia ed in Roma
fa invero degna corona agli altri lavori, tra cui 1'egregia

opera sul modernismo del P. Rosa S. I., colla pubblica-

zione dei quali la medesiroa Civilta Cattolica si e lode-

volmente proposta di celebrare il sessantesimo anno di sua

gloriosa esistenza.

L'Augusto Pontefice fa voti che le fatiche del P. Bu-

snelli riescano utili a tante anime da falsi apostoli insidiate

nel piu prezioso dei loro tesori. E mentre fa suo il desi-

derio espresso dal ch. Autore, che cioe 1'esotica pianta

del buddismo, onde tanto si nutre la teosofia. non trovi

da poter attecchire nel nostro terreno
,
con lui si rallegra

che con tanta avvedutezza ed efficacia vi coopera facendo

servire ai bisogni del tempo i suoi studi e la sua penna,
e di cuore lo benedice.

Profittando poi dell'occasione, Sua Santita e ben lieta

di benedire ancora il Direttore e gli scrittori tutti di co-

testo benemerito periodico, e di augurare ai medesimi che

un passato cotanto glorioso e fecondo, sia loro nuovo
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sproue a mantenersi serapre fedeli al programma inaugu-

rato e seguito dagl'illustFi predecessor!, cooperando con

alacrita alia maggior gloria di Dio.

Nel significare a V. P. questi benevoli sentimenti del-

1'Augusto Pontefice, mi valgo dell'incontro per confermarmi

con sensi della piu distinta stima,

Di Vostra Paternity

Affmo nel Signore
R. Card. MERRY DEL V

T
AL.

Al R. P. Salvatore Brandi S. I.

Direttore della Civilta Gattolica

Roma.

F. P. VAN DE BURGT, can. theol. cap. metrop. ultraiectensis etc.

Traclatus de matrimonio, quem novissimis S. Sedis legibus et

decisionibus, praeserlim decreto S. G. G. Ne temere adaptavit

et tertio ed. A. C. M. Schaepman, rector seminarii ultraiect. etc.,

Ultraiecti, Van Rossum, 1908, 8, 360 p. Fr. 8,30.

L'opera del Van de Burgt, per la devole fatica assuntasi dalch mo ret-

singolarecompetenza dell'autore nelle tore del iSeminario di Utrecht, il quale

question! del diritto matrimoniale, fu in molta parte puo ben dirsi che abbia

senza dubbio ottima al suo tempo e il merito di aver fatta opera nuova e

resta ancora fra le migliori. Ma dopo originate, particolarmente in cio che

uncinquantenniodallaprimaedizione concerne 1'adattazione al recente de-

(uscita nel 1859), e piu di un tren- creto temere (pp. $55 315). Questo pri-

tennio dalla seconda (comparsa nel mo tomotratta da prima del niatrimo-

1875), avvennero tante modiQcazioni, nio e delle sue proprieta, della materia

determinazioni,discussionifralemol- e forma, deirinseparabilita del con-

teplici vicende della vita pubblica e tratto dal sacramento nel matrimonio

sociale, sempre connessa di necessita cristiano, del soggetto; indi assai

con la vita domestica e col diritto piulargamente degli impediment}, con

matrimoniale che si rendeva neces- molte opportune esemplificazioni, e

saria un'accuratissima revisionenon determinazioni pratiche, su le quali

solo, ma una rinnovazione ben radi- tuttavia corrono talora divergenze fra

cale e un inlero adatlamento dell'ope- gli autori stessi piu approvati. Ma
ra alle nuove contli/iioni e ai nuovi in questo rapido cenno non e il caso

decreti. Ora questa e appunto la lo- che noi entriamo nei particolari.
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M. MATHARAN S. I. theol. nior. prof.
- Asserta inoralia. Ed. XI

ad norrnam recent! ssimorum decretorura aucta et emendata. Paris.

Beauchesne, 1909, 24, X-276 p.

L'aver avuto 1'onore dell' unde-

eima edizione fa palese il f<tvore che

ha trovato presso il clero 1'opera del

p. Malharan, che veramente puo chia-

marsi un Vtufe meruin del sacerdote

occupalo nei sacri niini-terii ed im-

pediti dl rlnfrescare coll'assidua let-

in a di altri libri piu profondi di

teologia morale la raemoria delle cose

piu necessarie alia pratira, e partico-

larnicnte delle positive che con tan-

ta facilila si dimenticano anche

da quelli che sono assidui nel mini-

stero delludire le confession!. Non
i Irova in questa preziosa operet-

ta tontroversie e dispute sulla pro-

babilita deile varie opinion}, bensi

la doltrina sicura die dalle contro-

versie si deriva per la pratica, espres-

sa dall'A. con la massima concisions

e cljiare/za e citazioni di autori, (al-

che il lellore non vi trova atlermata

nessuna dottrina che non abbia in

suo favore 1'autorita di rnolti egrandi
dotlori. 11 p. Castillon ha curato la

presents edizione colla stessa bre-

vita rssenata dell'A.
;
e penio senza

accrescerne la mole, trovansi fatte

le aggiunte e corn-zioni richieste

delle nuove leggi che in molti punli

hanno cambiata la disciplina eccle-

siastica, in specie quanto al matri-

monio, alia santa comunione, al di-

giuno eucaristico, allo stipendio delle

messe e via discorrendo. Alia pag. 2122,

n.515, si dice che perche sia valido

in Ge> mania il matrirnonio raisto

e clandest.no basta che la parte ere-

tica sia nata in Germania; ma la

risposla della S. G. del Concilio

(29 marzo 1908) si deve interpreters a

nostro giudizio di una condizione ri-

chivata per ambedue le parti e non

per una, sola.

Dr. FRANZ M. SGHINDLER, Professor an der k. k. Unwrsilal in

VVien. -- Lehrbuch der Morallheologie
- 2. Band - 1. TeiJ. \\ieii,

A. Opit/ Nachfolger. U.09, 8, VIII 304. K. 7.

tre bei trattati delle virtu teologali,

fede, speranza e carita, con as^ai am-

pio sviluppo dogmatico e precisa de-

duzione delle conseguenze pratiche

dai principii. Poi un quarto traltato

sul culto divino: preghiera, santifi-

ca/.ione delle feste, giuramenti, voti,

e i vari generi di peccati contro il

culto divino, superstizione, blasfe-

E cosa che si U'gge con vera

compiacenza la dottrina scolastica,

la sicura teologia tradizionale della

Chiesa, nettamente concepita, netta-

mente distribuita, ed esposta con

grande predsiorie e chiarezza di lin-

guau'gio.come nel presente \olume,dal-

regregio nions. Schindler, professore

all'tmiversita, Toperoso e benemerito

promotore d'ogni progresso della col-

tura e del movimento sociale cristiano

in Vienna. Questa e la prima parte

del secondo volume, dedicate alia teo-

logia morale particolare: e comprende
due sezioni, cioe la vita crisliana nelle

suerelnzioni con Dioe la vita dell'iio-

mo nei suoi doveri verso se stesso.

Nella p-iiiia se/Jone cadono quindi i

mia, sacrilegio, simonia. La se-

conda sezione concerne i doveri del-

l'uon:o rella sua vita individuate,

cosi per conto dell'anima come del

corpo: quindi i mezzi di santifica-

zione, massime i sacramenti, le virtu

cristiane, in particolare 1'annegazio-

ne e mot tificazione, coi digiuni, le

astinenze, ec<\



96 TEOLOGIA - DIR1TTO

Senza entrare nella casuistica mi-

nuta, ch'egli rimanda alia teologia pa-

storale, Topera dello Schindler ha un

alto valore pratico, perche oltre a

molti corollari pratici espressamente

dedotti dall'A., bisogna con venire che

i casi particolari tanto meglio si risol-

vonoquanto piuchiaramenteediretta-

mente la decisione si fa discendere

dai principii.

Can. doct. A. AURELI, exam. syn.
-- Theokgiae dogmaticae re-

petitorium, Romae. Pustet, 1909, 16, 160 p., L. 2,50.

Questo libretto, nitido e maneg-

gevole, porge agli esarainandi uria

risposta spedita e succinta ai quesiti,

soliti farsi negli esami agli ordini

per 1'uno e 1'altro clero, prescritti

nell'alma citta di Roma, con rispetto

particolarmente agli errori dei mo-

dernisti, opportunamente dichiarati

in parecchie note storiche le quali

ne svelano bene spesso 1'origine

molto vecchia, il veleno ereticale.

Altre note storiche e illustrative in-

torno ai Padri, agli eretici, ai con-

cilii occorrono quasi ad ogni pagina,

e concorrono a chiarire le question!

dottrinali. E queste poi 6-i trovano

qui ristrette con metodo breve e si-

euro, come parla 1'autore, in modo da

comprendere per poco tutta 1'essenza

della dogmatica in ordine agli esami

sacerdotali.

E questo dunque un libretto (he

non si puo altio se non raccoman-

dare, a quelii massimamente che,

tentporis angustia wegotiornmqiie

acervo, non possono comodamente

percorrere i grandi trattati, ovvero,

dopo averli percorsi, vogliano, b cvi

fdciliqne Hinere, riandarii con la

memoria sicuramente.

Aw. F. CONCON1. L'adozione nel diritto italiano. (Estr. Riv.

Lo stato civile italiano ). Forll, Lombardini, 1908. 8 94 p.

Questo studio giuridico dell'isti-

tuto dell'adozione, non esaurisce la

materia per riguardo alia parte sto-

rica, che il ch. A. ha voluto soltanto

accennare, ma e sufficientemente com-

piuto rispetto al diritto civile italiano,

mettendo in rilievo i molteplici difetti

che si dovrebbero correggere nella

nostra adozione per convertirla in un

istituto veramente beneflco. II lavoro

e condotto con amore e vorrebbe che

dai nostri legislator! si considerasse

I'adozione non come una eredita del

passato ammessa nei nostri codici

senza benelicio d'inventarioe per puri

rispetti umani, ma piuttosto come un

B. OJETTI S. I. prof, juris can

ufficio altamente etico e pietoso de-

stinato a sollievo e vantaggio dei

bambini e dei fanciulli orfani e de-

relitti, oggi piu che mai necessario

di fronte all' imperversare del vizio

ed alia crescente delinquen/a giova-

nile.

Oltre al servizio reso dall'A. alia

patria nel promuovere il miglioramen-
todi un istituto che tanti con ispeciosi

pretesti vollero abolito dai nostro co-

dice, sara utile 1'opuscolo ai giuristi

e canonisti per conoscere I'adozione

stabilita nel nostro codice, il quale
e studiato a fondo nel dotto lavoro del

ch. avvocato.

in Pont. Univ. Greg. etc. In

ius antepianum et pianum ex decreto Ne temere . S. G. C.

2 aug. 1907 de forma celebrationis sponsalium et matrimonii

commentarii. Romae, Pustet, 1908, 8, XVI- 174 p.

L. CHOUPIN. doct. en Theol. et en Droit can. prof, au scolasticat de

Ore. Hastings. Les fianpailles et le manage. Discipline actuelle.
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Decret Ne temerv (2 aout 1907) et recentes decisions du Saint-

Siege. Paris, Beauchesne, 1908, 16, 168 p. Fr. 1,75.

1. Fra i molti comment! pubblicati

nel corso di due anni intorno alia sa-

via riforma matrimoniale del decreto

Ne temere del 2 agosto 1907, non

dubitiamo di annoverare come uno

dei migliori quello del dotto pro-

fessore della Pontiftcia Universita

Gregoriana, p. B. Ojetti, gia ben

noto per la sua Synopsis rei raor.

et iuris Pontif.
,

11 trattato e diviso

in due parti. Nella prima, con ladebita

concisione, ma insieme con pienezza

di dottrina, il ch. A. espone il diritto

tridentino sino agli ultimi tempi vi-

gente, secondo il quale si dovran-

no ancora giudicare per parecchi

anni le cause dei mattimonii cele-

brati prima del mentovato decreto :

senzache la conoscenza del diritto

antico, non affatto abolito, ma sol-

tanto notevolmente modificato, giove-

ra non poco a meglio intendere la

nuova legislazione matrimoniale. La

seconda parte. che e la principale e

piu distesa, e dedicata alio studio

del decreto Ae lemere, del quale si

fa uno studio scientiftco e profondo,

investigando le ragioni giuridiche

delle mutazioni fatte nella riforma

di celebrazione del matrimonio e degli

sponsali,e deducendo dai principii di-

mostrati le regole pratiche per bene

sciogliere i dubbii, che in una muta-

zione cosi radicale non possono non

affacciarsi ai canonists . Cosi, benche

il p. Ojetti sia stato dei primi in pub-
blicare il suo commento, le posteriori

risoluzioni ai predetti dubbii proposti

alia Santa Sede hanno confermate

parecchie sue soluzioni.

2. Simili ai pregi del precedente

sono quelli del commento del ch.

L. Choupin sopra lo stesso decreto;

ai quali fa d'uopo aggiungere, che

avendo egli potuto leggere molti

altri libri posteriormente pubblicati,

ha pur potuto prendere in esame

parec;hi dubbii e controversie dagli

autori suscitate sull'interpretazione

del decreto e proporne le soluzioni

piu probabili o quelle gia fatte certe

per le posteriori decision! delle Sacre

Gongregazioni, e sempre con sodi

argomenti. LTordine e la chiarezza

di esposizione rendono utile assai il

commento del ch. Ghoupin nei casi

pratici che possono 03correre. Nollo

stesso tempo esso e un ottimo testo di

prelezione nelle smole di teologia

morale e di diritto canonico.

G. B. FERRERES S. I. Cio che devesi fare e schivare nella ce-

lebrazione delle Messe manuali. Gorntnenti dei decreti Ut debita

e Recenti >. Seconda edizione italiana sulla 3a
spagn. Trad, di

D. G, PAGATI. Rimini. Artigianelli, 1908, 8, 138 p. L. 1,50.

Del p. Ferreres abbiamo qui la Goncilio al decreto Ut debita
,
ma

seconda edizioae italiana di un com-

mento canonico-morale che e uno dei

piu stimati e piu pratici per gli eccle-

siastici. Fatta la nuova versione sulla

terza edizione spagnuola, fu porta oc-

casione di correggerla ed accresceria

notevolmente non solo coll'esposizio-
ne del nuovo decreto Recenti

e delle dichiarazioni posteriormente
fatte della S. Gongregazione del

1909. vol. 3, fasc. 1417.

eziandio con una nuova e lunga serie

di applicazioni pratiche, dovute alle

differenti domande rlvolte aU'autore

dal solerte traduttore, ed a cul pri-

vatamente quegli aveva risposto. Non

e dubbio che questo lavoro trovera

presso il clero lo stesso favore di cui

fu onorata la prima edizione italiana,

che nel breve giro d'un anno fu in-

teramente esaurita.

7 26 giugno 1909.
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DOM. M. PRUEMNER 0. P. Manuale iuris ecclesiastic!, in usum

clericorum, praesertim illorum, qui ad ordines religiosos pertinent.

Tom. I. De personis et rebus ecclesiasticis in genere. Freiburg

i. Br., Herder, 1909, 8, XXII 516 p. Fr. 13.50.

Essendo invalso I'uso di trattare

nella teologia morale molte materie

propriamente canoniche, come le cen-

sure, le irregolarita, il matrimonio

nella sua maggior parte, il ch. A. ha

rimosso dal suo ruanuale tali trat-

ta'i, per non obbligare a studiare due

volte con poco frutto le stesse c<se;

e col vantaggio di poter cosi trattare

le altre parti del diritto con maggiore

ampiezza e pienezza di dottrina.

II secondo volume, dove ci spiega

il diritto dei regolari, e stato gia

messo in luce. Questo primo volume e

diviso in tre parti. Col metodo di do-

mande e risposte, poco usato in vero

da altri autori il ch. A. studia le fonti

del diritto ecclesiastico (fontes exsi-

stendi, fontes cognoscendi), e ci da

una succinta e succosa trattazione del

diritto delle persone e delle cose eccle-

siastiche. Chiude una breve appendice

dei giudici ecclesiastic!, secondo la gia

nota divisione adoperata dagli autori

di Istituzioni canoniche.

Degno di speciale plauso e 1'aver

voluto distendersi, alquanto piu del

consueto in simili compendii, nella

esposizione delle fonti del diritto, la

cui conoscenza e tanto utile per in-

trodurre ad uno studio piu approfon-

dito della scienza canonica, e del pari

ci rallegriarao di vedervi con brevita

dichiarata la nuova organizzazione
della Curia Romana. Non meno sa-

piente e proficuo agli scolari e stato

il consiglio di meltere alia fine un

lungo catalogo degli autori piu cele-

bri di diritto ecclesiastico coll'accu-

rata indicazione delle loro principali

opere. Ci auguriamo che il dotto la-

voro del prof. Prumner venga larga-

mente accolto dal clero ed in specie

dai giovani studiosi nei seminarii.

M. LE1TNER j. c. prof, in facultate theol. Passaviensi. De Curia

romana. Textum documentorum quibus Curia romana noviter or-

dinatur. Ratisbonae, tip. Pustet, 1909, 8, 68 p.

Per coraodita di quelli che stu-

diano il diritto canonico nelle rino-

mate prelezioni del Santi, gia profes-

sore nel seminario romano di S. Apol

linare, il dott. Leitner ha pubblicato

nel presente volumetto bellamente

staropate le Costituzioni Pontiflcie,

con le quali Pio X ha eseguito la de-

J. ALARCON Y MELENDEZ, S.

siderata riorganizzazione della Curia

Romana; aggiungendovi numerose

note a dichiararne il senso e spie-

garne Timportanza. Cosi il testo del

Santi, gia primo- dallo stesso prof.

Leitner quasi interamente rifatto se-

condo le esigenze presenti, avra ora-

raai anche questa preziosa appendice.

I. - Ua feminismo aceptable.

Madrid, Razon y Fe, 1908, 16, 328 p.

In trenta capitoletti ii ch. autore

ha distribuitofelicementeesvoltosuc-

cosamente, con saviezza di criterio e

amenita di stile, tutte le question!

teoretiche e pratiche che scaturiscono

e si connettono con la questione gene-
rale del cosiddetto femminismo. Ri-

gettato con forti ragioni \\Jennitini-

smo inaccettabile, cioe radicale ed

esagerato, il p. Melendez esporie par-

titamente i principii, i caratteri e le

conseguenze del femminismo accet-

tabile, che come rifugge da quello,

cosi egualmente si tiene lontano dal-
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1'altro estremo del soverchio restrin-

gere 1'attivita della donna al solo

santuario domestico, senza tener con-

to delle mutate condizioni del tempi,

per cui la donna puo e deve parte-

cipare, entro i doyuti limiti, anche a

certe imprese e question! che si agi-

tano fuori di casa. Su di che il ch.

autore segue sempre la via pi u sicura

e piu conforme alle sane tradizioni

e alle nuove condizioni della cattolica

Spagna.

GIO. LEMIRE. -- Manning e la sua azione sociale (Versione ita-

liana di Leopoldo D'Ayala Valva). Napoli, Giordano, 1907, 8,

240 L. 2.

sfazione il vostro importante studio

sul card. Manning di santa memoria.

Con merito non comune avete fattb

risaltare i tratti caratteristici della

veneranda flgura d vl gran cardinale,

che tanto rifulse per santita, per pa-

triottismo e per fllantropia di buona

lega. E noi raccomandiamo la let-

tura del libro, secondo 1'intenzione

dell'egregio traduttore, specialmente

al clero del mezzogiorno, per ani-

marsi al grande apostolato dell'azione

cattolica sociale.

Dott. M. ROCCO. -- I noli degli emigrant} prima e dopo la legge

del 1901. Torino, S. T. E. N., 1908, 8, 120 p. L. 2,50.

critica di questa legge, che Ton. Nitti

nella prefazione chiama giustamente
una legge assurda; s'illustrano i

danni ch' essa ha recato agli emi-

grant! e si espongono le ragioni prin-

cipal! per cui essa dev'essere radical-

mente riformata.

L'argomento e di tanta impor-

tanza e viene trattato con tale com-

Di questo libro abbiamo gia pub-

blicato la recensione quando compar-

ve la 1" edizione (Civ. O/tt.,Ser.XVII,

vol. X, p. 337). Qui pertanto, in an-

nunciarne la 2", ci rallegriamo del

buon esito di quella el a questa au-

guriamo altrettanto, limitandoci a ri-

portare 1* elogio fattone da mons.

Croke, arcivescovo dl Cashel in Ir-

landa, grande amico del Manning,

con le seguenti parole dirette all'au-

toi e : * Ho letto con molta attenzione

e col piu grande interest e soddi-

Chi vuole procacciarsi una cogni-

zione chiara ed esatta intorno al fe-

nomeno della emigrazione in generale

e alia questione dei noli di trasporto

in ispecie, trovera in questo volu-

metto quanto basta per informarsene

pienamente e poterne giudicare e di-

scorrere con verita. Spiegata nella

introduzione la natura, le cause, i

vantaggi e i danni
.
della emigra-

zione, si discute ampiamente in cin-

que capitoli la questione dei noli,

1'ingerenza dello Stato in regolarli e

la loro condizione anteriore alia legge

31 gennaio 1901
;
si esamina e si fa la

petenza ed opportunita nel presenle

libro, che tutti, specialmente il clerb

e il laicato del mezzogiorno, possono

trarne non poco profitto per venire

opportunamente in aiuto ai poveri

emigrant!.

Dr. JOSE TORRAS y BAGES obispo-de Vich. Lo Eterno y lo va-

riable del cuerpo social. Discurso inaugural de la semana social

de Sevilla. Vich. Anglada. 1908, 8, 42 p.

L'illfno e revmo autore ha com-

pendiato magistralmente in questo
discorso la dottrina sociale della Ghie-

sa, illustrando la legge eterna della

fratellanza cristiana, che non esclude,

ma esige il principiogerarchico, quate

fondamento necessario per compiere
felicemente attraverso i secoli tutti

i cambiamenti determinati dalla evd-

luzione sociale.
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V. FONTANAROSA. II Gomune nell'azione industriale di Napoli
e 1'ufficio del lavoro (con prospetti statistic! e tavole di raggua-

glio). Napoli, Lubrano, 1909, 8, 60 p. L. 2.

Esaminateleaccuratamente, con la

seorta sicura dei dati positivi, offer ti

dalla statistica e dallo studio tecnico

dei fatti, 1'Autore pone in rilievo le

condizioni tristissime del moviraento

industriale napoletano, ne discute e

deterraina con competenza le cause,

e propone, come mezzo efflcacissimo

di risorgimento industriale per Na-

poli e per tutto il mezzogiorno, 1'isti-

tuzione di un afflcio del lavoro, non

dipendente dallo Stato o dai Gomuni,
ma costituito dalle due forze auto-

nome dei capitalist! e dei lavoratori,

quale centro di forza comune pei sin-

dacati degli uni e degli altri. Gon-

chiude quindi saviamente, dopo aver

svolto 1'argomento in ogni sua parte:

Gli uffici del lavoro, costituiti da-

gl'industriali a beneflcio dei lavora-

tori, sotto 1'egida, naturalmente, delle

leggi, con 1'appoggio, senza dubbio,
del governo central e e dei singoli

municipi, saranno lo strumento piu
formidabile della ricchezza comune*.
Ottimamente !

L. DE SEILHAC. - - Les congres ouvriers en France. (2me serie

(189:1-1906). Creation de la confederation generale du travail.

Paris, Lecoffre, 1908, 16, VIII-334 p. Fr. 3,50.

II ch. autore, gia noto e bene-

merito del movimento cattolico so-

ciale per altri suoi pregevoli lavori,

espone qui con chiarezza ed ordine

veramente francesi la storia ogget-

tiva ed imparziale dei congressi operai

socialisti, tenuti in Francia dal 1893

al 1906, come pure 1'origine e 1'or-

ganizzazione di quella confederazione

generale del lavoro che, infeudata al

sindacalismo rivoluzionario, ha nel

suo programma 1'azione diretta con la

violenza ed e percio una continua

minaccia di guerra civile. Questa espo-
sizione fedele ed esatta del movimen-
to operaio anticristiano, senz'alcun

ACTION POPULATES. Paysans
16, X-384 p. Fr. 3.

L'Action Populaire, felicemente

feconda di sempre nuovi lavori eco-

nomico-sociali, con cui essa promuove
reodestamente ed efficacemente il ri-

sanamento religiose e morale della

Prancia, ci da in questo volume un
libro che, se corresse per le mani di

tutti gli agricoltori francesi, baste-

commento o confutazione delle sue

dottrine e tendenze sovversive, potra
forse non incontrare il favore gene-
rale nel campo cattolico; certo e pero
che produce una impressione pro-
fonda di avversione e di ripugnanza
in chi scorre attentamente il lavoro,

e percio ottiene forse meglio Feffetto

inteso dall'autore. II che viene giu-

stamente notato anche dall' Action

populaire editrice in presentare il

libro ai lettori. Noi lo raccomandiamo

vivamente a quanti vogliono cono-

scere esattamente la natura e le ten-

denze rovinose della moderna demo-

crazia sociale.

de France. Paris, Lecoffre, 1908,

rebbe a salvarli dal socialismo e con

essi a rigenerare 1' intera nazione. In

forma narrativa, aneddotica, vivace

e poetica, insomma affatto popo-

lare, 1' agricoltore francese - le

paysan, Vliomme du pays, celui qui
est sa force et sa reserve, celui qui

fait la race et qui pst capable de la
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refaire ha qui la parola dal prin-

cipio alia fine, e parla con saggezza

e misura, frutto di esperienza, per

esporre, discutere e sviscerare tutte

le questioni che lo riguardano, tutte

le istituzioni moderne che devono ria-

bilitarlo, liberarlo dal proletariate a-

gricolo e preservarlo dal socialismo.

E questo pertanto un manuale, nel

senso piu nobile della parola, vera-

mente cristiano, economico, sociale e

rurale, che si leggera con diletto pari

GUIDE SOCIAL 1909 6e annee.

450 p. Fr. 3.

Con questo sesto annuario sociale

1'Action Populaire di Francia ci da

un nuovo saggio di quella intelligente

e solerte operosita pratica nel campo

economico e sociale, ond' essa si e

ormai acquistata tanti titoli di rico-

noscenza presso i cattolici francesi.

Sempre intenta ad attuare degnamen-

te il proprio programma con perfe-

zionarne i mezzi di applicazione, nel

presente volume essa espone ed il-

lustra accuratamente i fatti sociali,

svoltisi nell'anno passato in Francia

e all'estero, riducendoli ai principii

e alle dottrine della scuola sociale

cattolica, nel campo della famiglia

(popolazione, abitazione, igiene, edu-

cazione , sussistenza
, femminismo),

dell'organizzazione professionale (sin-

dacati operai, padronali,agricoli, con-

ciliazione ed arbitrate), della coope-

razione, dell' ingerenza dello Stato

nelle condizioni del lavoro e della mu
tualita. Tutti questi argomenti ven-

gono svolti e documentati in forma
si ordinata, densa, sintetica, con la

Comte A. DE MUN de 1'Academie

Paris Lethielleux, 1909, 16,
Non si potrebbe esprimere lo sco-

po, 1'argomento e il valore di questa
nuova pubblicazione dell' illustre au-

tore, meglio di quello che ha fatto

al profttto, non solo in Francia, ma
anche in Italia, dove I'afnnita di stir-

pe e d' interessi agricoli con la nazione

sorella schiude si facilmente 1* adito

al male che ci viene d'oltralpe e deve

quindi stimolare i buoni alia parte-

cipazione del bene. Or qual bene og-

gidi piu importante dell' istruire le

classi agiicole, come fa questo libro,

nei sani principii e mezzi della rige-

nerazione sociale? Oh I se avessimo

un manuale simile in Italia!

Paris, Action Populaire, 8, XVI-

illustrazione e critica oggettiva de :

fatti che vi si riferiscono, da potersi

dire con piena verita che il presente

volume e una preziosa raccolta en-

ciclopedica, di uso non raeno facile

che utile per chiunque voglia infor-

marsi del movimento sociale francese

e mondiale.-

Si noti poi che nei manuali so-

ciali precedent! 1'Action Populaire
ha svolto di anno in anno un corso

compiuto d'istruzioni pratiche sulle

varie istituzioni sociali, illustrandone

la natura, gli statuti, 1'attivita e i

risultati, e che tale corso non solo e

stato condensato e semplificato nel

Manuel social pratique, ma conti-

nuera a trovare il suo complemento
nell' Intermediate social, annesso

alia rivista mensile dell'A. P.
;
talche

la presente Guide social si connette

razionalmente con le altre pubblica-

zioni, e forma con esse un tutto omo-

geneo complessivo, di somma utilita

pratica a quanti si occupano di a-

zione ed organizzazione sociale.

francaise. Ma vocation sociale.

VIII-342 p.

egli stesso con le seguenti parole della

prefazione :

In mezzo ai dolori che oppri-

mono nell'ora in cui scrivo le anime
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religiose, nulla mi sembra si atto a

riconibrtarle come la storia del gran-

de movimento cattolico e sociale, che

trentasette anni fa attrasse tante per-

sone della mia generazione e deter-

mine 1'andaraento della loro vita. Per

istenderla nel suo complesso, non si

hanno ancora in numero sufficiente i

document! autentici e gli elementi di

una iaformazione esatta. E quindi
anzitutto necessario raccoglierne i

material], cioe il racconto e i ricordi

personal! di quelli che ne furono te-

stimoni ed attori. lo dunque offro

qui la parte mia. L'opera dei circoli

cattolici operai, alia cui fondazione

io concorsi allora, ebbe in tale mo-

vimento una parte importante: di

essa pertanto intendo parlare. Non
faro gia una vasta esposizione d'idee

general! ;
ma diro con molta sempli-

cita cio che ho veduto e che a Dk>

piacque di compiere servendosi di

alcuni uomini di buon volere.

Chi percorrera queste pagine. ve-

dra non solo come 1' illustre veterano

e condottiero delle lotte sociali ha

eseguito fedelmente il suo disegno;

ma, pari al diletto che provera in

seguirlo nelle sue imprese, narrate

con quella nobile vivacita di stile in

cui il conte De Mun e maestro, ne co-

gliera frutto grandissirno dalla im-

portanza pratica dell'argomento.

A. D. SERTILLANGES. Feminisme et Christianisme. Paris. Le-

coffre, 1908, 16, 343 p. Fr. 3.

Sono dieci conferenze, in cui si

svolgono compendiosamente le prin-

cipali question! del moderno movi-

mento femminile : 1'origine e la storia

di tale movimento; 1'influenza bene-

ftca del cristianesimo per la vera

emancipazione, liberta e dignita della

donna; la superiorita dei principii

cristiani di fronte a quelli del mo-

derno femniinismo
;
le condizioni mu-

tate del lavoro femminile e la neces-

sita di provvedervi ;
la partecipazione

della donna alia vita politica ;
il ma-

trimonio, il divorzio e la ricostitu-

zione della famiglia; 1' istruzione e

1'educazione della donna ai tempi

presenti. II ch. autore, notissimo per
altre sue pubblicazioni sulle question!

cbrrenti, che gli meritarono bella fama
di oratore e scrittore fecondo e ge-

niale, si mostra tale anche nell'opcra

presente.

Tuttavia dobbiamo fare anche qui,

come abbiamo fatto per altre sue

pubblicazioni, le nostre riserve in-

torno a certe teorie e opinioni, per
dire poco, strane ed ardite. Chia-

mare il cristianesimo un immenso
movimento rivoluzionario, di cui fa

parte anche 1'89 en depit de

ses tares e di cui fara pur

parte anche 1'89 femminile; rico-

nosceie all'Ibsen di aver fatto una

grande campagna per salvare la per-

sonalita della donna
; allargare so-

verchiamente il carapo dell'attivita

femminile, fino a dire che il go-

verno del genere umano nelle mani

dei soli uomini rappresenta un gra-

do inferiore di civilta
; trovare un se-

gno d'inferiorita sociale nella costu-

manza che non permette alle giovani di

chieder in matrimonio i giovani ; esal-

tare come principio evangelico la piu

grande autonomia della persona ;
am-

mettere nel matrimonio tale parita

tra il marito e la moglie, per cui chi

valga di piu debba prevalere ;
dire

che 1'attivita mentale della donna e

maggiore di quella dell'uomo
; ripro-

vare con frasi esagerate la presente

educazione religiosa delia donna, per

cui le Dien du cceur esl reduit au

role d'enseigne; lodare una certa
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coeducazione dei sessi - queste ed die non corrono punto e scemano

altre sirnili affermazioni confessiamo certamente il pregio del libro.

VERITA. -- Scorribande d'uno spregiudicato a traverse 1'essere e

il parere della vita sociale. Palermo, Reber, 1909, 16, 311 p.

L. 3,50.

Ecco un libro pieno di spropo-

siti grossi e picciai : fra i grossi i

piu grossi son questi tre: esso cal-

deggia la ripristinazione della pena

di morte invoca la restrizione della

liberta di stampa riconosce la mis-

sione salvatrice della Chiesa catto-

lica. E, quel ch'e peggio, questi tre

madornali spropositi sono in contrad-

dizione stridente, il primo, col cuore

dell'autore il quale non saprebbe as-

sistere senza inorridire neppure alia

uccisione di una mosca; il secondo,

colla professione dell'autore ch'e un

libero pubblicista; il terzo colla dot-

trina fllosofica dell'autore che e ra-

zionalista.

Da questa prima parte della pre-

fazione chi non arguisce facilmente

1'indole di tutto il libro? Libro di

paradossi, in cui 1'autore svolge sotto

gli occhi dei let tori una serie di qua-

dri, di scene, di aneddoti tolti dal

vivo
;

li chiarisce, li commenta, li

sviscera con tale spirito di penetra-

zione e lucidezza di buon senso, da

denudare e straziare, con satira non

meoo geniale che rovente, tutte le

brutture nascoste sotto la maschera

della moderna civilta; facendone in-

direttamente scaturire un' apologia
assai efficace di quei principii cri-

stiani di moralita privata e pubblica,

onde i nostri maggiori ci hanno tras-

messo esempi e tradizioni si vene-

rande. Con che siamo ben lontani dal

voler lodare incondizionatamente il

libro, che, scritto da uno il quale si

dice ateo razionalista ed e in realta

uno scettico, non va certaraente im-

mune da errori (p. e. nel capitolo

Z/'/o, dove si nega la liberta uraana

e percio stesso il merito e il deme-

rito); vogliamo bensi soltanto rico-

noscerne i pregi e specialmente uno

in cui si compendia tutto il tenore

del libro : non darsi cioe onesta, virtu

e moralita senza religione.

Vi hanno delle pagine di una sa-

tira veramente gustosa ;
altre di una

eloquenza commovente, p. e. nel ca-

pitolo La Missione salvatrice della

Chiesa cattolica, dove egli descrive

la sterilita delPateismo ed esclama:

Che si chiudano tutte le scuole, che

si brucino tutti i libri, che si spen-

gano tutte le candele accese dalle

scienze, che si torni all'antica igno-

ranza, pur di strappare la gran mol-

titudine dei semplici al rischio di

perdere questo che a me pare, e cer-

tamente e, il piu gran bene della

vita: la fede nell'altra vita . A lui,

povero naufrago nella fede, noi pre-

ghiamo il Signore di offrir presto

una tavola di salvezza, per superare

le onde della incredulita ed afferrare

felicemente la rival
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Homa H - 22 giugno 1909.

1.

COSE ROMANE

1. II ministro plenipotenziario della repubbliea di Colombia ricevuto in Va-

ticano. 2. Ricevimento di un gruppo di citladini nord-americani e

del collegio nord-americano di Roma. 3 Festeggiaraenti pel cinquan-

tenario di detto collegio. 4. Una lapide commemorativa in Piazza

del Popolo per opera degli anticlerical! .

1. Trai ricevimenti di maggior rilievo della passata quindicina va

ricordato quello da Sua Santita dato al nuovo Miaistro della Co-

lombia presso la Santa Sede, S. E. D. Jose Maria Rivas Groot il

giorno 22 giugno. Egli nel presentare le lettere credenziali al Sommo
Pontefice lesse un indirizzo in lingua spagnuola in cui diceva :

Ho 1'alto onore di porre nelle mani auguste e sacre di Vostra

Santita le lettere autografe dell' eccellentissimo signer Presidente

della Colombia, con le quali mi accredita presso la Santita Vostra

nella carica d'Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario. Sia

questa 1' occasione per rinnovare i sensi di profondo rispetto e

d'invariabile adesione verso la Santa Sede, e di particolar venera-

zione verso Vostra Santita, che animano il popolo ed il Governo

della Colombia. E onorifico al sommo e ad un tempo assai accetto al

mio cuore di cattolico il vedermi investito di tal missione presso Vostra

Santita, e confido nel disimpegnare la mia carica di poter contribuire

a rendere piu stretti i vincoli che uniscono al Vicario di Cristo il

Governo e il popolo della mia patria, pei quali e titelo di gloria il

riconoscere, come stabilisce la Costituzione della Repubblica, che la

Religione cattolica e la base esseuziale dell'ordine sociale. Interpre-

tando i sentimenti del mio Governo ed in particolare dell'ecc.mo

signer Presidente fo voti fervidi al Cielo per la salute di Vostra Santita

e per la gloria e prosperita del Pontificate.

II Papa ringrazio il nuovo Ministro dei sentimenti di devozione

verso la Santa Sede e di deferenza alia sua persona, manifestati in

nome del Governo e del popolo colombiano, sentimenti a lui ben

noti ed accetti, e si disse lieto che la raissione di rappresentare la

Colombia fosse stata affidata a cosi degno personaggio: gli commise
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di farsi interprete presso 1'ecc.mo Presidente dei suoi sensi di grati-

tudine e significargli le preghiere che innalza al Signore per la salute

e prosperita del Presidente, del Governo e del popolo della Colombia.

Dopo 1'udienza di praramatica il Santo Padre si trattenne priva-

tamente col Ministro, il quale poi gli presento il segretario della le-

gazione D. Luciano Herrera.

2. In due giorni consecutivi Sua Santita diede ricevimento a due

gruppi di cittadini nord-americani. II primo capitanato dal cav. Gio-

vanni Me. Grane venne ammesso il 12 giugno, e presentato al Papa
da mons. Falconio delegate apostolicc degli Stati Uniti e dai vescovi

di Ogdensburg e di Savannah, mons. Gabriels e mons. Kelley. Que-

st'ultimo lesse al Santo Padre un indirizzo che ci par degno di esser

riprodotto per i nostri lettori : eccolo.

Santissimo Padre, E per me un gran piacere il potere per la

seconda volta presentare alia Santita Vostra questi pellegrini che,

sotto la direzione del cav. Giovanni Me. Grane, sono venuti a Roma
dalla lontana America. Siamo qui, Beatissimo Padre, per ripetere

alia Santita Vostra 1'espressione della nostra devozione, lealta ed

amore. Nella patria nostra, Santo Padre, la Chiesa e libera e la re-

ligione nostra rispettata; percio possono i pastori spiritual! con mag-

gior successo eompiere 1'opera di salvare le anime. Lo sviluppo della

Chiesa negli Stati Uniti e stato sorprendente. Cento anni fa vi era

un solo vescovo, oggi circa centoventi. Allora erano centomila i cat-

tolici, oggi piu di quindici milioni. A Dio e a Roma e questo dovuto.

Siamo tutti cittadini americani
; ma prima di tutto siamo cattolici.

Abbiamo letto sopra 1'altare di S. Pietro le parole sublimi di Gesii:

pasce agnos. pasce oves meas ; e siamo qui per trovare e onorare il

Supremo Pastore della Chiesa. Non ci puo essere del nostro pelle-

grinaggio memoria piu cara di questa, cioe che, prostrati ai piedi

del Successore di Pietro, umilmente chiediamo la benedizione del

nostro carissimo Padre, Vicario di quel Gesu che e morto per redi-

merci.

II Papa si rallegro pei nobili sentimenti da loro espressi e per

la diffusione e felice sviluppo della Chiesa negli Stati Uniti di Ame-
rica: ai rallegramenti accoppiando gli auguri di sempre maggior

prosperita, li ringraziava del filiale affetto e dell'obolo presentatogli

e con molta cordialita li confortava di sua benedizione.

II ricevimento al collegio nord-americano di Roma venne dato

il di appresso, 13 giugno, nella sala del Concistoro, present! i mon-

signori Giovanni Farley, arcivescovo di New York, Guglielmo O'Con-

nell. arcivescovo di Boston, Giovanni Blenck, arcivescovo di Nuova

Orleans, Maurizio Burke, vescovo di S. Giuseppe, Enrico Gabriels,

vescovo di Ogdensburg, Michele Hoban, vescovo di Scranton, Be-
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niamino Keiley, vescovo di Savannah, Eugenio Corrigan, ausiliare

di Baltimora, Francesco Silas Chatard, vescovo di Indianopoli, Tom-

maso Kennedy, vescovo titolare di Adrianopoli e rettore del colle-

gio, Francesco Albino Symon, vescovo titolare di Attalia, mons. Fal-

conio, delegate apostolico negli Stati Uniti. L'eletta schiera di vescovi

era venuta dagli Stati Uniti per celebrare il primo cinquantenario

del collegio cui erano legati per ricordi e per affetto.

Monsignor Kennedy ringrazio Sua Santita per le svariate prove

di benevolenza date al collegio americano e segnatamente per una

lettera recente che disse sara perenne ricordo di sua predile-

zione : e poiche ciascuno vorrebbe ora aprir la via ai molteplici sensi

del sao cuore e significarli alia Santita Sua, soggiunse che per tutti

avrebbe parlato il sacerdote dr. Wall, presidente dell' associazione

degli antichi allievi. E il dr. Wall con un caldo indirizzo espose

i piu belli e nobili sentiment! dei suoi connazionali e rese azioni di

grazie in nome di tutti.

II Papa, dopo aver accennato alia sua consolazione di vedersi in-

torniato dagli antichi e nuovi allievi del collegio dell'America del nord,

disse che la loro presenza richiamavagli alia mente il bene fatto da quella

nazione, e tutto 1'altro che intravedeva per opera di questo collegio

stabilito in Roma, centre del cattolicismo : si rallegrava particolar-

mente della carita fiorente presso quei tanti niilioni di cattolici i

quali, animati da fede viva e vera pieta, concorrono al manteni-

mento ed incremento della religione nella loro patria. E qui il Papa
manifestando la sua viva gratitudine, ringrazio la generosita degli

americani cattolici per le cospicue offerte con le quali sovvengono

all'augusta poverta del Vicario di Gesii Gristo e si disse commosso

per quelle larghissime spedite nell' ultima catastrofe del terremoto,

merce cui pote egli riconoscere la fede di quei popoli, e provvedere

a tanti suoi figli di aiuti, e specialmente di chiese, onde erano ri-

masti privi i poveri superstiti in molte diocesi. Aggiunse, I'istituzione

di tal collegio in Roma aver provveduto al bene di molte anime,

perche giovani educati qui a contatto con i rappresenfanti di tutto il

mondo, ritornano alia loro patria apostoli adatti ad evangelizzare un

popolo formato da figli di tutte le nazioni del mondo
;
e con questa

mirabile fratellanza della carita di Gesii Cristo concorrono al vero

bene della societa. II discorso del Santo Padre conchiuso. con rac-

comandazioni ai giovani e parole confortatrici e finalmente con la

benedizione apostolica, sara senza dubbio nuovo impulso alia attua-

zione del disegno formato da Pio IX nel fondare il collegio nord ame-

ricano. Ed e anche bello pensere che il nome d' Italia, pel tramite

dei cresimati all'ombra del Vaticano si spandera sempre piu caro e

risuonera venerate presso le genti di si grande nazione pel solo
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merito di questa Roma in cui risiede il papato faro di grandezza

e civilta.

3. La serie del festeggiamenti, coi quali il Collegio Americano del,

nord voile celebrare la data cinquantenaria della sua fondazione riusci

splendidissima. Goi venuti da si lontano, arcivescovi, vescovi, sacer-,

doti ed ex alunni, dei quali fiorisce in America una ben formata

associazione, presero parte ai festosi convegni quanto v'e di piu fio-

rito nella gerarchia ecclesiastica, prova dell'alta stima in cui e tenuto

universalmente questo semenzaio di apostoli nel centre del cattoli-

cismo. Sopra tutti il Papa Pio X dirigendo una lettera al rettore

del collegio, mons. Kennedy, mise il colmo alle piu significant! ma-

nifestazioni che mai potessero desiderarsi, e la lettera pontificia for-

mera il piu bel dono venuto al collegio per le sue nozze d'oro. Nella

sua traduzione italiana essa dice:

Venerabile Fratello,

Salute ed apostolica benedizione.

Nel compiersi del cinquantesimo anno della fondazione del col-

legio al quale con tanta saggezza presiedi, Ci riesce grato quel che

ci significhi interne alia solennita che in questi giorni avete stabi-

lito di celebrare.

Tu, che piu di una volta, ci hai ascoltato, mentre ci congratu-

lavamo assai dei frutti abbondanti di sana erudizione e di santa di-

sciplina che esso ha prodotto, sai bene quanto abbiamo caro questo

Collegio, giacche se negli Stati federati dell'America settentrionale

e, grazie a Dio, in floride condizioni la religione cattolica, certamente

non poco a renderla tale conferi questo istituto romano, sede di pieta

e di dottrina, dove sotto la sorveglianza del Vicario di Cristo, fu-

rono educati al dovere per il bene delle lore diocesi, scelti giovani

che poi si esercitarono con grande profitto delle anime in ogni opera
del santo ministero.

Molti di essi, e tra essi non pochi arcivescovi e vescovi, come

ci e stato detto, saranno tra breve da questo avvenimento chiamati

a Roma per celebrare, ringraziando Iddio, con te e coi tuoi alunni,

la fausta ricorrenza. Percio noi molto volentieri prendiamo parte alia

vostra esultanza, e mentre ci rallegriamo che 1' ottimo Istituto fie-

risca per meritata fama e per il numero degli alunni che ogni anno

va crescendo, imploriamo per esso 1'aiuto della divina benevolenza

perche prosegua a soddisfare abbondantemente ai voti del Romano
Pontefice e dei venerabili Fratelli di America.

Auspice dei divini doni e testimone della singolare Nostra bene-

volenza a te, Venerabile fratello, al tuo Collegio, e a tutti quelli

che interverranno alia solenne festa, impartiamo con grande affetto

1'apostolica benedizione .
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I festeggiaraenti si svolsero tra funzioni sacre, accademiche, un

cordiale banchetto, una gita alJa villa del Collegio a Castel Gan-

dolfo.

Alia solenne accademia letteraria e musicale, presenti gli emi car-

dinali Vannutelli Vincenzo, Agliardi e Cavicchioni, il card. Merry del

Val pronunzio un discorso in lingua inglese applauditissirao. Egli vi

porto la parola augusta del Papa vibrante affetto pei cari figli nord-

americani e viva soddisfazione per la memorabile ricorrenza, e il car-

dinale vi uni i proprii sensi di stima fondati sullo sviluppo del catto-

licismoin America, oltre che al concorso soprannaturale e ad altre

cause consolanti, dovuto all'opera di coloro che si vengono formando

in Roma alia conversione dei loro connazionali. Nel banchetto splen-

devano tra una fltta corona di illustri commensali sette porporati,

cioe gli emi card. Agliardi, Vannutelli Vincenzo, Martinelli, Cavic-

chioni, Merry del Val, Gasparri, De Lai. Si brindo al Papa da

mons. Farley, agli Stati Uniti da mons. 0' Connel, alia gerarchia

ecclesiastica americana da mons. Falconio, alia prosperita del col-

legio da mons. Burke. Una vera effusione di gioia ben rispondente

alia dignita della data che si commemorava tra le note del piu bel pa-

triottismo, e del piii forte attaccamento alia Chiesa Cattolica. I dieci

giorni di festeggiamenti impiegati nel celebrare la fausta ricorrenza

si chiusero con la speranza di un nuovo impulse vitale a piu vasta

estensione del cattolicismo negli Stati Uniti.

4. Una delle solite manifestazioni anticlerical! ebbe luogo giovedi

11 giugno in Roma, e propriamente in Piazza del Popo'lo, dove si

inauguro una lapide commemorativa di due individui che nella me-

desima piazza subirono la pena capitale. In quella lapide e detto che

i due carbonari affrontarono serenamente la morte serua difesa e

senza prova, voluta da Papa Annibale della Genga, forse due povere

vittime per le quali 1'associazione Tavani Arquati ideatrice dell'apo-

teosi non pote far di meglio che razzolare i nomi di Targhini e

Montanari e scolpirli in quella lastra di marmo accusatrice. La storia

invece fa sapere che 1'uno e 1'altro furono congiurati,Vuno e 1'altro

omicidi, che arrestati in massa con i component! la Societa segreta,

e istmitosi contro di loro il processo, la Commissione speciale de-

putata dal Papa Leone XII ne decreto la morte. II Targhini gia

reo di oraicidio, a quanto pare, nel 1819, e cosi descritto nei ricordi

di Massimo d'Azeglio : Targhini era figliuolc del cuoco del Papa.
Non ho idea che possa esistere una natura piu perversa della sua.

Fu il cattivo genio della maggior parte de' suoi compagni e li con-

dusse o al patibolo, o alle carceri, o all'esilio.

L'uno e 1'altro cinicamente si avvio alia morte fischiarellando, 1'uno

e 1'altro rifiuto i sacramenti: questi e i mentovati piu sopra furono



COSE ROMANE 109

i merili dagli anticlerical! romani trovati meritevoli di sbandiera-

menti, di musiche e di lapide, e della commemorazione di due ora

tori, i deputati Macaggi e Barzilai. Ed in perfetta coerenza di senti-

menti i vindici di tanta grandezza passando in corteo fischiarono

avanti all'abitazione del Cardinal Vicario e si sciorinarono in sa-

lamelecchi sotto il palazzo Giustiniani, sede della massoneria.

II.

COSE ITALIANS

1. Programma militare esposto alia Camera dal nuovo Ministro della guerra

ed approvato a grande maggioranza. 2. Nuove spese per la Marina

votate dal Parlamento. 3. La sconfitta del socialist! nelle elezioni

coraunali di Torino. 4 Stragi di Perugia e della storia.

1. In quanto alia politica c'e da notare la discussione fatta alia

Camera intorno al disegno di legge Spingardi per 1'auraento delle

spese militari. Questo problema delicato e complesso non solamente

per 1' Italia ma per tutte le grandi Potenze, e per 1' Italia un pro-

blema politico della piii grande importanza sia perche non basato

su lunga esperienza ri'un esercito nazionale, sia per la relazione di

altri problemi cbe con quello militare si connettono.

Col nuovo disegno si proponeva di accrescere la parte ordinaria

del bilancio di dieci milioni per Tesercizio in corso, e di sedici per

il 1909-910, e di aumentaredi centoventicinque milioni, dadistribuirsi

in cinque esercizii, la parte straordinaria. L'aumento nella parte

ordinaria del bilancio veniva destinata, nell'esercizio in corso, per

sopperire alia deficienza degli assegni per vitto, per foraggio, per cor-

redo ecc. e nell'esercizio successive 1'aumento era assegnato per

portare la forza bilanciatada 05.000 uomini a 225.000. L'aumento

nella parte straordinaria dovea render possibile, unitamente alle

somme gia stanziate con precedent! leggi, il riordinamento dell'ar-

tiglieria nel limite piu breve di tempo, ed il compimento della di-

fesa terrestre e costiera.

Tale disegno venne alia discussione parlamentare il giorno
8 giugno. Su di esso i tre gruppi dell' Estrema furono profondamente
dissenzienti tra loro, come lo erano alia lor volta i componenti di ogni

singolo gruppo. I socialisti concordi contro le nuove spese discorda-

vano nelie ragioni sostenitrici della loro condotta, Vi erano i con-

trari per principle ad ogni spesa militare, condottiero Morgari : i

contrari per considerazioni di bilancio, rappresentante Turati: final-

mente quelli che facevano capo al Bissolati contrari per le ragioni

espresse nel seguente ordine del giorno: La Camera persuasa che
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i nuovi armamenti proposti sono contrari ai fini di quella politica

indipendente e pacifica, che e consentita all' Italia dalla presente

situazione internazionale
; respinge il disegno di legge . I repub-

blicani avversi alle nuove spese trovarono dissenzienti i tre depu-
tati Barzilai, Mazza e Sighieri. Finalmente dai radicali favorevoli al

disegno di legge per le nuove spese militari discordo Ton. Fera.

II programma militare fu esposto al Parlamento dal ministro della

guerra on. Spingardi il giorno J 1 giugno. Egli guadagno d'un tratto

la simpatia e la fiducia della Camera ed ottenne un gran successo

parlamentare. Col discorso lucido di forma e denso di pensiero ab-

braccio tutto un programma di azione amministrativa, tecnica e mo-

rale; fu un discorso altresi sincero, cioe spogliodi promesse inattua-

bili e di illusion! pericolose. Disse che i mezzi chiesti per provvedere
alia difesa urgente sono sufficienti da consentire all'Italia di assi-

dersi nel consesso delle grandi potenze . Pero a coloro che do-

mandavano se i provvedimenti odierni davano risoluto una volta per

sempre il problema della difesa nazionale, dichiaro senza reticenze

che la questione delle spese siraordinarie militari non potra dirsi

definitivamente chiusa con 1'approvazione del presente disegno di

legge.

Riguardo all'ordinamento dell'esercito, promise di presentare in

novembre le modiflcazioni al disegno di legge del suo predecessore
alia Guerra e modificazioni all'attuale legge di avanzamento, e final-

mente di presentare la ferma biennale per tutte le armi e tutti i

corpi con temperament! atti ad attenuarne gl' inconvenienti. La

parte del discorso relativa alia questione disciplinare fu ritenuta

mirabile da alcuni, e da altri troppo vaga per aver un' idea esatta

di quanto egli intendesse fare in si gravissima questione.

Sui maggiori crediti militari parlarono gli onorevoli Turati, so-

stenitore della neutralita disarmata, Barzilai il quale, fra la respon-
sabilita di concedere nuovi fondi ad un ministero in cui non nu-

triva fiducia e la responsabilita di lasciare il paese senza la neces-

saria difesa, sceglieva la piii lieve, la prima; Nitti consenziente alle

spese, invocava economic; Sacchi che per i radicali trovava ne-

cessaria la difesa. L'on. Sonnino poi con minuta analisi esamino lo

stato del bilancio per dedurne la necessita di una politica generale
finanziaria severa e rigida, e che una po)itica di larghe riforme

nell' amministrazione della guerra ben potra dare i mezzi pel raffor-

zamento dell'esercito senza maggiori oneri della finanza.

Dopo le brevi dichiarazioni dell'on. Giolitti, la Camera passo alia

votazione per appello nominale dando 312 voti favorevoli e 49 con-

trari sulla quistione di massima alle spese militari. Approvati gli

articoli senza discussione, la Camera esamino ed approve rapida-
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mente il bilancio della guerra con poche osservazioni di caraltere

generale, sulle quali rispose ampiamente il ministro on. Spingardi.

La concordia completa di tutti gli elementi costituzionali e la divi-

sione dell' Estrema sinistra diedero alia discussione sulle nuove

spese militari nn carattere ed un significato, che non ebbe mai per

1'addietro, confermando ancora una volta la salda fiducia della

Camera nel governo di Giolitti. Egli avrebbe ottenuto, dalla mag-

gioranza parlamentare volendo, anche il doppio dei 125 milioni: te-

nendosi nel giusto mezzo consegui piu apprezzabili risultati, quello

cioe di accreditare la ragione puramente di difesa, senza destare

sospetti all'estero, e nell'interno di non far pesare direttamente sul po-

polo 1'onere di nuove spese, poiche esse tanto per la parte ordina-

ria quanto per la straordinaria gravano sulle risorse del bilancio,

2. Subito dopo i disegni di legge per le spese militari e pel bilancio

della guerra fu posto all'ordine del giorno il bilancio della marina.

L'interessamento per la marina oggi rinata non solo per provvedere

alia difesa delle coste italiane, ma per la speranza che essa debba

proteggere i connazionali e i commerci italiani nelle remote regioni,

dove 1'emigrazione porta il sangue latino, ebbe per conseguenza alia

Camera un consenso degno di nota. Nessun argomento fu opposto,

nemrneno dagli avversari sistematici, alle richieste fatte dal ministro

della Marina, mentre gli aumenti in quel bilancio furono finora av-

versati molto piu degli aumenti per la guerra, il che vuol dire es-

sere parse ne esagerate ne inopportune le nuove spese proposte.

L'on. Mirabello, come Ton. Spingardi, apertamente dichiaro che con

le proposte attuali non s' intendeva affatto di aver provveduto a tutte

le necessita che emergeranno quali conseguenze degli accresciuti ar-

mamenti terrestri e marittimi; ed anche a simili dichiarazioni mos
sero difficolta da nessuna parte della Camera.

11 ministro parlo applaudito, e replied il giorno seguente per ri-

spondere ai vari oratori. La discussione dei capitoli del bilancio, pre-

ceduta da un buon discorso del relatore on. Arlotta, duro parecchie
ore e fu seguita dall' approvazione e dalla votazione a scrutinio

segreto.

3. A Torino si e combattuta nei giorni scorsi una grande bat-

taglia elettorale, che supera per la sua importanza un fatto d'inte-

resse locale e riguarda tutti. Da una parte i socialisti, i provocatori,

cioe, della crisi comunale e della lotta si tenevano sicurissimi della

vittoria: dall'altra parte il gran maestro della massoneria perfino

con un documento sotto la data del 17 giugno spingeva le logge
torinesi a votare e a far votare la lista concordata tra le parti sor

cialiste, repubblicane e radicali in considerazione delie speciali con-

dizioni del campo elettorale torinese . 11 disegno era di ripetere a
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Torino 1'esperimento del blocco popolare con base anticlericale. Ma
alia attivita dei socialisti rispose questa volta 1'attivita- del costitu-

zionali e dei cattolici pronti, disciplinati, zelanti, ed inflissero agli

avversari una sconfitta addirittura strepitosa, tanto piu strepitosa

quanto meno essi 1'attendevano o lontanamente lo prevedevano. Per

la maggioranza furono eletti tutti i 64 candidati conservator! cat-

tolici, i socialisti perdettero 14 posti : ora 11 di loro formano la

minoranza assierne ad un repubblicano e 4 radicali. La citta di To-

rino e in festa per la graude vittoria costituzionale, e molto si loda

dell opera dei cattolici scesi in campo ad affrontare i socialisti nei

pubblici comizi. Al suo buon senso si deve se ha voluto essere am-

ministrata saggiamente, cioe senza odio partigiano e spirito settario,

ed ha saputo scuotersi dalla cervice il blocco che le si voleva imporre.

4. Che la storia riesca pur troppo ad una congiura contro la

verita, quando vada alleata con la politica antireligiosa, si vide

ancora una volta riconfermato in questi giorni, con una prova la

piu disgustosa per ogni storico serio e per ogni uomo onesto, nella

commemorazione fattasi alia Camera, il giorno 17 giugno, delle cosi

dette stragi di Perugia . Precedeva il deputato Fani, portando 51

grande annunzio all'assemblea della nazione, che la sua Perugia sta

per consacrare un monumento alia memoria dei cittadini caduti il

20 giugno 1859, vittime degli sgherri della tirannide papale. Degno
di tanto proemio, seguiva lo scrittore delVAsino con una sua lurida

cicalata, fornitagli da un libello, prossimo a pubblicarsi per 1'occa-

sione, di un cotale Giustiniano degli Azzi, il quale ne aveva pure

gentilmente comunicate le bozze &l\'Avanti, come questo giornale

stesso ci fa sapere (20 giugno), incensando il suo valoroso cultore

di storia . E una storia, ben inteso, fatta e scritta a uso deU'Asino e

dei suoi compagni. Ma, forte del nuovo imparaticcio, col quale da piu

giorni porta il suo putrido contribute ai giornali di alta funzione

educatrice socialista, Guido Podrecca si empiva la bocca di grosse

parole, e le vomitava impavido innanzi al consesso dei rappresentanti

della nazione, ricordando anche, per maggior loro ribrezzo, che ie

armi omicide di quelle orde prezzolate erano cola inviate da Pio IX

e benedette da Leone XIII... . Commosso forse dalla insolita tene-

rezza del socialista, sorgeva Ton. Fani per associarsi in nome del

governo; e infine, come a suggello deil'associamento governativo
alle ciance del pornografo, chiudeva paternamente il presidente Mar-

cora, facendo sue le nobilissime parole degli oratori, e a consolazione

di tutti, soggiungendo che per buona ventura, pero, 1'anno di poi,

appunto perche aveva conquistato la propria indipendenza, I'ltalia

pote sfrattare dalla nobile citta e daU'Umbria intera le orde mer-

cenarie che si erano macchiate di quelle stragi . E stando al reso-
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conto sommario, il tutto sarebbe stato accolto con approvazioni

vivissime, general! . Benche la cosa in se non abbia conseguenze

pratiohe, ci offre pero troppe riflessioni morali o su I' ignoranza o

su la vilta inescusabile dei nostri rappresentanti o almeno per tutti

e in ogni caso, su la enorme imprudenza di tali evocazioni incaute

a questi lumi di luna e fra i moderni progress! di critica storica.

L'assemblea, plaudente alle voci oscene del pornografo che insul-

tava alia memoria di Pio IX e di Leone XIII, si mostro, diciarao,

o ignorante o codarda, dimenticando quanto 1'uno e 1'altro aveva

tentato per impedire la resistenza e il sangue, e nominatamente

quanto il card. Pecci aveva scritto, il 19 giugno 1859, cioe la vi-

gilia per 1'appunto delle supposte stragi, alia Giunta governativa degli

insorti. Del resto, e per tutti ormai troppo nota la storia di quegli

avvenimenti. Essi furono provocati da bande di armati venute dalla

vicina Toscana e unitesi ad alcuni rivoluzionarii di Perugia, alia cui

testa era Maria Bonaparte di Ganino, vedova Valentini e cugina di

Napoleone III. Costoro, aiutati dal Boncompagni, ministro sardo in

Firenze, avevano cacciato il delegate Giordani, e non ostante la ri-

pugnanza dei cittadini e le proteste del Consiglio comunale che diede

percio unanimemente le sue dimissioni, si erano impadroniti del go-
verno della citta, sottratta al Pontefice. Allora il colonnello Schmid con

un reggimento svizzero mosse da Foligno, e il di 20 giugno venne a

ricuperare la citta, la quale si arrese solodopo un'accanita resistenza

degli insorti, perche i capi della sommossa se ne fuggirono bensi

appena conosciuta inutile la resistenza, ma non vollero dare il se-

gnale di cessare il fuoco. Quindi si ebbero una ventina di morti, fra

cui tre donne, da parte degli insorti, e una diecina da parte dei pon-

tificii, oltre ai feriti, che dall'una parte e dall'altra non passarono
di molto la trentina. Nell' iscrizione stessa, posta dal Municipio di

Perugia il 1888 a Porta S. Pietro, i morti sono contati fino a 25, e

e i feriti a 23, fra cui quattro donne : caso deplorabile certo, ma tut-

t'altro che insolito nella presa di una citta sommossa e del quale
e facile vedere a chi si debba attribuire piu giustamente la colpa e la

ignominia, se al legittimo principe, ai suoi ministri ed alle sue mili-

zie, ovvero ai ribelli, ai sommovitori e ai loro complici. Troppo in-

cautamente pero si esagerano cotali stragi , a poco piu di un de-

cennio d'intervallo dalle sanguinose repressioni di Milano del 1898,
e di un quinquennio da quelle della Lunigiana e del Napoletano nel

1894, dove le vittime furono tanto piu numerose e non certo piu

colpevoli. E peggio ancora se si mettono a raffronto con gli esempi
di mitezza del nostro glorioso Risorgimento, come le stragi com-
messe dai liberator! fra tante inermi popolazioni del Mezzogiorno;

quelle del bombardamento di Geneva fatto dal Lamarmora; quelle

1909, vol. 3, fasc. 1417. 8 26 giugno 1909.
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di Sicilia del generale Pallavicino, e piu gravi per la futilita del mo-

tivo quelle delle tre giornate di Torino, I'anno 1864, in cui caddero

tanti pacifici cittadini per null'altro che per aver gridato coniro il

trasferimento della capitale a Firenze, e altrettali.

Chi ha la casa di vetro non tiri sassate .

II Presidente Taft tra i missionari cattolici

UNA BUONA LEZIONE ALLA GIACOBINERIA FRANGBSE

Nel The Washington Post dell' 11 giugno leggiamo un discorso

del presidente Taft al congresso dei missionari, cattolici romani, te-

nutosi presso 1'universita cattolica di Brookland, D. G., che ci di-

splace di non poter qui riferire interamente, per mancanza di spa-

zio
;
tanto esso ci sembra istruttivo anche per la politica ecclesia-

stica dei governi europei, specialmente come condanna, indiretta ma

schiacciante, del giacobinismo francese.

Figurarsi il Capo del governo della grande repubblica, che in-

terviene a un'adunanza di missionarii cattolici e vi tiene un lungo

discorso, tutto ispirato a sentimenti di stima, di fiducia, di tolle-

ranza e di cordialita reciproca; che parla con lode ed ammirazione

del Papa, della Chiesa, della diplomazia pontillcia, del clero catto-

lico e della sua attivit^i pubblica, e mentre parla raccoglie vivi e

frequenti applausi che finiscono in ultimo con una vera ovazione
;

dopo di che si lascia fotografare in mezzo a quel gruppo di preti e

si accomiata stringendo a ciascuno con affetto la mano. Quale ana-

cronismo per questa vecchia Europa!

In presentarlo all'adunanza il P. Doyle, presidente, gli rivolse

queste parole : Vi salutiamo qui con grande piacere. Noi siamo

cattolici in tutto e per tutto, ma nello stesso tempo siamo cittadini

americani e un buon cattolico e certamente un buon cittadino ame-

ricano. Quando eravate al Sud, toste chiamato il grande armonis-

zatore. Come tale vi salutiamo anche noi.

E il presidente Taft gli rispose con illustrare i vantaggi del con-

tatto ed affiatamento reciproco tra i rappresentanti del potere poli-

tico e I'autorita ecclesiastica, ricordando 1'esempio dei cappellani

cattolici dell'esercito e della flotta. che appunto percio sono eccel-

lenti (In that way we obtain chaplains of the highest character).

Venne quindi a parlare della sua attivita quale delegate del go-

verno, sotto il presidente Roosevelt, nella questione intricatissima

delle Filippine, quando queste, dopo la guerra ispano-americana,
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passarono agli Stati Uniti ; del suo viaggio a Roma e delle sue

udienze presso il S. P. Leone XIII uno del piii grandi Papi... un

uomo di carattere intellettuale si alto e di si larghe abilita ; delle

discussion! e trattative avute col Delegate Ap. mons. Guidi uomo

di grande abilita e di grande esperienza , col quale e coll'arcive-

scovo Harty fu, per incarico della S. Sede, conchiuso definitiva-

mente 1'accordo sopra una base moito soddisfacente per entrambe

le parti, sicche oggi non esiste nessuna questione nelle isole Fi-

lippine, nessun pomo di discordia puo turbare cola il governo civile

o 1'ecclesiastico . Onde pote esprimere la sua persuasione che tale

stato di cose rinforzera alle Filippine la Chiesa come la liberta e

completa tolleranza rinforzano la Chiesa romana e qualunque altra

in questo paese .

Conchiuse poi il suo discorso con queste notevoli parole : Non

esito di affermare, miei cari amici, che se questa visita a Roma
fosse avvenuta 40 o 50 anni prima, essa avrebbe rovesciato qua-

lunque governo che ne fosse stato responsabile (it would have

sunk any administration responsible for it}\ e con queste altre non

meno notevoli e leali: Questo paese e vasto abbastanza e abbastanza

largo, per consentire a noi tutti di vivervi come cittadini ameri-

cani e adorare Iddio come la nostra coscienza ci delta di doverlo

fare.

Dopo cio, noi lasciamo ai lettori di apprezzare e commentare

degnamente la visita e il discorso del presidente Taft ai missionarii

cattolici, e anche di confrontarli col contegno del governo francese

verso la Chiesa e i cattolici di quella nobile nazione^ per valutare

come si conviene la separazione della Chiesa dallo Stato, quale e in-

tesa e applicata di la dall'oceano in un paese la cui maggioranza e

acattolica, e quale venne compiuta e si continua con pertinacia ti-

rannica ad eseguire dal giacobinismo dominante in quella Francia,

che alia fede cattolica deve la sua vita e la sua passata grandezza.

Quando il governo degli Stati Uniti si trovo di fronte alia que-
stione ecclesiastica delle Filippine, il Roosevelt, il Root, il Taft,

grandi uomini di Stato, compresero subito che a scioglierla felice-

mente una sola era la via sicura, 1'accordo diretto colla S. Sede

(we concluded that the best way was the direct way) e vi entrarono ri-

solutamente, sebbene tale via -- lo dice espressamente il Taft -

fosse contraria alle tradizioni politiche e costituzionali degli Slati

Uniti, affrontando i pregiudizii, i rancori, le recriminazioni dell'opi-

nione pubblica protestante, ostile al cattolicismo.

Ma i Waldeck-Rosseau, Combes, Clemenceau, Briand e compa-
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gnia preferirono la via opposta, quella dell'ignorare la gerarchia

come una quantita trascurabile e separare la Chiesa dallo Stato col

diritto del piu forte.

E perche i popoli devono tosto o tardi raccogliere cio che i loro

governanti hanno seminato, Francia e Stati Uuiti vanno gia espe-

rimentando gli effetti delle due contrarie politiche.

Vero e che il giacobinismo francese finge di non accorgersene e

continua a cantare vittoria; ma la Chiesa non e di ieri e pud a-

spettare...

BELGIO (Nostra corrispondema). I. Cronaca scientiflca. 11 giubileo della

universita cattolica di Lovanio. II. Cronaca politica. 1. II giubileo

del governo cattolico. 2. Le difficolta interne del governo e del partito

cattolico. La questione fiamminga; la questione militare; 1'unione del

partito. III. Gronaca morale o sociale. II duello alia scuola militare.

I. 1. Due grandi giubilei richiamano questa volta la nostra atten-

zione
;
in primo luogo quello della universita cattolica di Lovanio

che ha celebrate teste il 75 anniversario della sua fondazione, o

meglio, del suo ristabilimento. Istituita il 9 decembre 1425 dal Papa
Martino V per la domanda fatta da Giovanni IV, duca del Brabante

e di Limbourg, divenne subito il centre del movimento intellettuale

che teneva allora desta la vita nei Paesi Bassi e spronava I'energia

della casa di Borgogna. Alle facolta delle arti, di medicina, di di-

ritto canonico e di diritto civile, erette fino dall'origine, fu aggiunta,

il 1 marzo 1431, la facolta di teologia, dalla quale in seguito do-

veva sfolgorare una luce cosi intensa.

La giovane universita progredi lentamente durante il secolo XV;
nel XVI raggiunse un periodo di splendore. Arricchita dai Papi con

privilegi speciali e con rendite abbondanti, riceve pure molte elargi-

zioni private, per le quali pote mettersi in grado di fondare istituti

di educazione o collegi, dove gli studenti talora ricevevano gratui-

tamente alloggio e vitto; com'e appunto il Collegio-del Papa, fon-

dato da Adriano VI, tuttora esistente. II numero degli studenti si

aumento rapidamente, giungendo a 3000, e appresso, verso la meta

del secolo, da 7 fino a 8000. Inollre per la posizione geografica dei

Paesi Bassi, sentinella avanzata del cattolicismo nell'Europa del

Nord-Ovest passata al protestantesimo, la facolta di teologia di Lo-

vanio ebbe il compito, allora in modo particolare temibile, di ba-

luardo dell'ortodossia; ufficio che essa adempi con plauso, e, nono-

stante alcuni errori passeggeri, conserve attraverso i secoli.

Nota. - La Direzione del periodico, nel pubblicare le relazioni de' suoi corriapoo-
denti esteri, coine si afiBda alia serieta delle loro informazioni e rispetta la convenient*

'berta de' loro apprezzampnti, cosi lascia loro la responsabilita delle notizie e dellp opi-

nion
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Ma alia gloria del secolo XVI doveva seguire un periodo di rela-

tiva decadenza, a causa della rivoluzione dei Paesi Bassi
; passata

la quale, 1'universita risorse lentamente, riprendendo il suo posto,

di centro religiose ed intellettuale dei Paesi Bassi
;
di semenzaio di

uomini politici. Sorvolando sulle irritanti controversie religiose e

filosofiche del secolo XVII, osserviamo che nel secolo seguente pre-

sero il sopravvento le scienze esatle, e piu di un professore di Lo-

vanio si rese celebre nelle nuove discipline. Ma dal 1713 i Paesi

Bassi erano sotto il dominio austriaco di tendenze assolutiste, e

percio male accordantisi con la indipendenza del potente istituto. Sotto

Maria Teresa incominciarono gli intrighi ;
che s'intensificarono sotto

il regno di Giuseppe II, giungendosi persino a sopprimere la uni-

versita
; che, riaperta poco dopo, fu del tutto disciolta dalla Francia

rivoluzionaria nel 1797. Pero, appena che il Belgio ebbe riconqui-

stata la propria indipendenza, nell'Episcopalo sorse la grandiosa idea

di dare allo Stato un'istruzione superiore cattolica; e fu scelta dap-

prima per sede la citt& di Malines; ma Lovanio, con le sue tradi-

zioni e i suoi ricordi, suscito presto una simpatia irresistibile e nel

1834 torno ad essere la grande citta universitaria del Belgio
i

.

Nel 1884 le feste del cinquantesimo della universita furono cele-

brate con straordinaria pompa, e descritte nel magnifico volume-ri-

cordo (1834-1884) pubblicato per cura del Peters di Lovanio. In

special modo e rimasto indimenticabile il corteggio storico, svoltosi

per le vie della citta, e il superbo carro, tirato da due lunghe file

di buoi bianchi, rappresentante la fondazione della scuola superiore

di agricoltura. Sebbene celebrate con minor pompa esterna, il risul-

tato del presente giubileo ha uguagliato se non oltrepassato quello

del precedente. Essendo stati spediti inviti a varii istituti d'istru-

zione superiore di tutto il mondo, mblti lo accettarono, mandando

rappresentanti. Senza tener conto delle universita official! e delle

societa scientifiche del Belgio, si fecero rappresentare alle feste dieci

universita francesi, oltre 1'accademia di Francia e 1'accademia delle

scienze; sei universita inglesi, scozzesi e d'lrlanda, oltre il British

1 Noi 1'appelliamo la grande universita. Di fatto nel 1908, sopra 572

lauree, 208 furono conferite in Lovanio, 110 in Bruxelles, 158 in Liegi e

96 in Gand. Inoltre Lovanio soltanto ha una facolta di teologia e di diritto

canonico, piu 1'istituto superiore di fllosofla; e contrariamente alle due uni-

versita offlciali (Gand e Liegi) che unite costarono allo Stato piu di tre mi-

lioni di franchi, e alia universita massonica di Brusselle, per la quale la citta

di Brusselle e la provincia pagano 250.000 franchi, 1'universita di Lovanio

si mantiene quasi del tutto con la carita dei cattolici belgi, poiche tre pro-

vincie danno insierae solo 27.000 franchi e lo Stato un sussidio per la sua

scuola commerciale e consolare.
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Museum e la Royal Society di Londra; quattro universita dell 'Au-

stria; quattro universita americane, una universita russa ed una

della Svizzera. Durante le feste I'universita imperiale di Tokio (Giap-

pone) spedi per telegramma le sue congratulazioni.

Delia Germania soltanto 1'universita di Strasburgo vi prese parte,

e 1'Italia fu rappresentata da due accademie romane, quella degli

Arcadi e 1'altra dei Nuovi Lincei. Di fatto alcuni istituti ed alcune

universita si rifiutarono di partecipare ai festeggiamenti di una uni-

versita cattolica, che riuscirono maggiormente important! per la pre-

senza del Cardinale arcivescovo, del Nunzio apostolico e dei Vescovi

del Belgio, dell' Arcivescovo di Westminster, mons. Bourne, di mon-

sig. Gabriels, vescovo di Ogdensburg, di numerosi prelati, della

maggior parte dei ministri di Stato, e di niolte persone illustri del

mondo cattolico.

La citta, il sindaco della quale e liberale, ebbe il buon senso di

unirsi alle feste della propria universita; e nella domenica 9 mag-

gio, primo giorno di dette feste, essa offri agli invitati una cola-

zione. Nel medesimo giorno si ebbero due inaugurazioni ; quella di

uno splendido istituto di chimica, dovuto alia principesca munifl-

cenza del duca d'Arenberg, e 1'altra della statua del celebre profes-

sore umanista, Giusto Lipse, il qual monumento, opera dello scul-

tore Jourdain, e stato donato dal governo alia citta di Lovanio, in

occasione del giubileo universitario. Un memorando corteggio, nel

quale era rappresentato tutto lo Stato, rallegrato da oltre mille ves-

silli spiegati al vento, passo innanzi alle autorita, disposte lungo
lo stradale, per precederle presso la statua. Fu questa una impo-
nente dimostrazione delle forze cattoliche, che fece dire, pensare e

persino divulgare a mezzo degli organi avversarii: veramente i cat-

tolici nel Belgio sono potenti, e pieni di vita; e Lovanio e il centro

che alimenta tale vitalita. Questo primo giorno fu degnamente chiuso

con una bella fesla notturna, con illuminazione a giorno, fatta nel

parco S. Donato e con la illuminazione generale flella citta.

II lunedi era la giornata accademica. Fu inaugurata con un Te

Deum solennissimo, cantato dal Cardinale arcivescovo, assistito da

tutti i vescovi e prelati intervenuti alle feste e da tutti i delegati.

I vescovi e i prelati portavano ciascuno la cappa e la mitra ; i de-

legati vestivano le uniformi dai differenti colori, secondo i corpi dei

quali facevano parte, formando uno spettacolo gaio e grandiose. Ter-

minate il Te Deum, il brillante corteggio si reco nella grande aula

del collegio del Papa, elegantemente addobbata, per assistere alia

riunione accademica, che ebbe principio alle 11, sotto la presidenza
del cardinale Mercier.

Dopoche mons. Tacci-Porcelli, Nunzio apostolico, ebbe letto un
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breve pontificio di felicitazione, indirizzato all'Universita ed ai pro-

fessori, si precede alia consegna degli indirizzi, recall dai delegati.

II segretario della Universita fece Tappello, e i diversi delegati, i

membri dell' Istituto di Francia con le loro palme verdi, i membH
delle Universita estere con le loro toghe. successivamente si avan-

zarono a deporre 1'indirizzo del corpo scientiflco da ciascuno rispet-

tivamente rappresentato. Segui poi mons. Rettore, con un elaborato

discorsc, nel quale tratteggio tutta la storia della Universita catto-

lica, dopo la sua restaurazione ; i suoi risultati, la sua azione nel-

J'ordine sociale. Dopo varie relazioni, 1'Emo Mercier prese la parola;

e con la sublimita dei concetti a lui propria, 1'illustre porporato,

vanto egli pure dell'Universita, celebro la missione deU'Alma Mater.

il progresso del Belgio in ogni ramo dell'attivita umana, la genero-

sita dei cattolici belgi ;
e facendo allusicme con parole dignitose al

fine provvidenziale della scienza cattolica, invito ii Belgio religiose

a compire la propria opera, sostenendo con la sua generosita 1'ain-

pliamento della Universita di Lovanio. Terminando, il Cardinale con-

segno a mons. Rettore, fra gli applausi dei convenuti, 1' originate

della Bolla di fondazione ;
il quale originale, per molto tempo ri-

masto nascosto, quasi prodigiosamente fu scoperto a Bois-le-Duc,

il cui vescovo voile fame dono all'Universita. Ciascun invitato ne

riceve un fac-simile in fototipia.

La lunga adunanza accademica ebbe fine ccn la nomina dei dot-

tori honoris causa, creati per la occasione delle feste, e che furono

cinquantuno ;
fra i quali, nella facolta ii teologia, mons. Bourne,

mons. Casartelli, mons. Duchesne, mons. Berkvens, Dom. Lorenzo

Janssens 0. S. B., il rev. p. Weiss 0. P.; nella facolta di diritto,

mons. Hitze, professore di Parigi, il sig. Blonde!, il dott. Kuyper, gia

ministro dei Paesi Bassi
;
nella facolta di medicina il sig. Grasset,

prof, a Montpellier; nella facolta di filosofia e lettere, il sig. Re-

nato Bazin deH'Accademia di Francia, il r. p. Delattre dei Padri

bianchi, il r. p. Ehrle e il r. p. Pierling S. I., il r. p. Scheil 0. P.
;

nell' istituto superiore di filosofia, il signore de Gepeda, prof, di Va-

lenza, mons. Farges dell' istituto cattolico di Parigi, mons. Gutberlet,

di Fulda, e un nome ben caro all' Italia cattolica, il prof. Toniolo
;

nella facolta delle scienze il sig. Toni dell'universita di Modena, il

sig. Lemoine dell' istituto di Francia, il rig. Duhen, professore di

Bordeaux, il sig. Sabatier di Tolosa.

II martedi fu celebrata con grande solennita una Messa dal de-

cano dei vescovi mons. Stillemans, di Gand, cantata, in gregoriano,
da 500 ecclesiastici e religiosi della citta, sotto la direziooe di un

padre benedettino. Con felice pensiero gli organizzatori di questo giu-

bileo, intrecciarono la glorificazione dcll'arte con quella della scienza,
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inserendo nel programma un' importante parte musicale ove figura-

vano alcune opere di compositor! belgi. II lunedi, oltre 300 esecu-

tori ititerpretarono il grande dramma musicale del Tinel, Gaterina;

nel giorno seguente alcune altre opere di artisti valloni e special-

mente una fantasia deliziosa su due antichi Natali, composta dal di-

rettore della esecuzione ; piii furono ascoltate quattro delle Beatitu-

dini di Gesare Franck. Tali interpretazioni musicali organizzate parte

dalla federazione fiamminga, parte dalla vallona, saranno ricordate

per molto tempo da coloro che le udirono e le gustarono.

I belgi non vollero scordare i loro usi ne smentire la loro repu-

tazione gastronomica, ed aggiunsero nel programma delle feste due

grandi conviti, durante i quali alcuni brindisi molto applauditi ele-

varono le menti al di sopra delle vivande e dei vini. Un terzo ban-

chetto raduno i medici attorno a tre professori venerati, i sigg. De-

baisieux, Masoin, Verriest, ai quali gli antichi alunni offrirono le

loro medaglie in bronzo. Ua'ultima dimostrazione intima, ma com-

movente, ebbe luogo in onore del sig. Henry, il quale compiva cin-

quant'anni di professorato all'universita.

II. 1. Parimente con una lunga serie di conviti, infiorati di brin-

disi, di citta in citt& si celebro il giubileo del governo cattolico
;

feste piene di cordialita e di attrattiva, ma nelle quali il popolo non

ha avuto quasi alcuna parte. Molti vi avrebbero desiderate un ca-

rattere piu espansivo, piu esteriore, maggiormente popolare. In questa
occasione si e fatta la nota dei deputati che contano piu di 25 anni

di vita parlamentare. Nove fra questi, tutti cattolici, tengono il man-

dato, senza interruzione, da 25 anni e piu e sono i sigg. Reynaert
de Gourtrai, dal 1864; Coremans, d'Anversa, dal 1868; Woeste

d'Alost, dal 1874; Beernaert, di Thielt, poi di Sadeleer, d'Alost,

dal 1882; Golaert, d' Ypres, dal 1884; De Winter, d'Anvers, dal 1884;

Snoy, di Nivelles, dal 1884
;
Visart de Bocarme, di Bruges, dal 1869.

I liberali hanno soltanto due giubilari, e per di piu con interru-

zioni, i sigg. Janson, di Brusselle, e Neujean di Liegi.

2. Mentre si godono queste feste non e possibile nascondere i' ap-

prensione destata in noi da scottanti questioni compromettenti la po-

polarita dei cattolici e la solidarieta dello stesso partito ; quali sono

la questione fiamminga, militare e coloniale. Questa ultima tuttavia

dorme
;
ed i giornali descrivono con una certa sodisfazione 1* acco-

glienza fatta al principe Alberto nelle colonie inglesi dell' Africa, e

1'entusiastico ricevimento incontrato ne) Congo dal ministro delle co-

lonie : un po' di consolazicne prima delle gravi difficolta ! Durante

le medesime feste dell' Universita alcuni cattolici fiamminghi convo-

carono un comizio, dove un certo numero di studenti namminghi
passarono dinanzi alle autorita cantando in fiammingo ;

noi vo-
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gliamo una universita fiamminga ;
ed alia sera in piu conviti, al-

cuni diverbii avvenuti fra student! fiamminghi e valloni turbarono

un poco 1'allegria; tantoche, terminate il giubileo, ii consiglio ac-

cademico prese una grave deliberazione. Da qualche tempo la discor-

dia fra fiamminghi e valloni avevano diviso in due federazioni, 1'una

fiamminga 1'altra vallona, la bella societa generale, fondata con tanto

entusiasmo nel 1878-1879
;

e nemmeno fra le due suddette federa-

zioni esisteva una pace duratura, dando a lemere che il Belgio cat-

tolico, a poco alia volta, andasse diviso in due campi ostili. Per

troncare il male alia radice, il consiglio accademico delibero lo scio-

glimento definitive delle due federazioni. Gli studenti dettero su-

bito pruova della loro buona volonta, pubblicando un numero spe-

ciale per invitare i colleghi a stringersi attorno al vessillo cattolico.

Speriamo che i fautori della causa fiamminga ricordino che gli in-

teressi superior! della religione e della patria debbono andare Innanzi

all'amore per la propria bella lingua; altrirnenti il movimento fiam-

mingo cesserebbe d'essere lodevole, quando non si manifestasse piu

un mezzo di far del bene al popolo fiammingo. Nelle sezioni della

Camera, nessuna proposta di riforma fiamminga ha potuto ottenere

una maggioranza; e presentemente non esiste alcun disegno posi-

tivo
;

cio che non torna gradito ai fiammingofili.

L'esame sulle condizioni militari si e chiuso senza alcun risul-

tato sodisfacente, dando esca alle discussion! che si continuano dalla

stampa e nel parlamento. Nei giorni decorsi fu annunziata una so-

lenne interpellanza liberale, pero senza conclusione, avendo il pre-

sidente del ministero dichiarato di presentar presto un disegno di

legge. Aspettiamo. Tutte queste discussion!, si sa, non contribuiscono

a consolidare 1'unione, tanto necessaria, delle forze cattoliche. Un

colloquio col sig. Woeste, pubblicato nel grande giornale cattolico

Le Bien Public ed al quale rispose punto per punto un altro gior-

nale cattolico Le XXe siecle fara conoscere lo stato delle cose e

Ja disparita d'idee di cui non si fa mistero pubblicamente. Si tratta

della questione militare. II giornalista ne chiese notizie all' illustre

ministro di Stato, dal quale ebbe la seguente risposta : Cosa spe-

rate voi da me? lo non so niente: rivolgetevi al sig. Schollaert
;
a

lui bisogna domandare notizie. Ma almeno voi potrete indicarmi

il giorno della riunione plenaria della destra? lo non so niente,

ripeto, perche il governo mi tiene all'oscuro di tutto, come d'altra

parte fa con gli altri membri della destra. Noi non sappiamo nulla

di quanto medita relativamente alia questione militare
;
mentre egli

avrebbe dovuto consultare, nei mesi decorsi, un certo numero di

membri della maggioranza. Voglio dire con cio che egli avrebbe do-

vuto consigliarsi con dieci o quindici deputati competenti in materia,
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unico mezzo questo di arrivare ad una soluzione. Cosa si e fatto al

contrario? Non solo il governo non si consiglia con i proprii amici ;

ma il presidente del ministero arriva sino al punto di imporre si-

lenzio ai proprii colleghi. Uno dei componenli il roinistero mi ha di-

chiarato di aver promesso il segreto sulle deliberazioni ministerial!.

Jo domando se questo si chiama modo di governare? Una volta i

signori Beernaert e Malou, prima di prendere un' iniziativa, solevano

consultare i capi della destra, e tal sistema ha portato sempre buoni

frutti

Eravamo giunti alia sala di lettura, e ilsig. Woeste mi porse la

mano: io gli chiesi. Gio che voi mi avete detto, sig. ministro,

senza dubbio non e destinato alia pubblicita? Voi potete fame

1'uso che credete, mi rispose. Io non sono obbligato al segreto, non

essendo stato interrogato ;
e percio vi riferisco cio che so

Tali scissure offrono speranze per il prossimo anno agli avver-

sarii
;

i quali discutono sui giornali se i socialist! potranno, si o

no, far parte del governo future. Per rinforzare 1' unione il signor

Verhaegen ha proposto una convenzione, secondo la quale, nelle riu-

nioni della destra, dopo una libera discussione, la minoranza si ob-

bligherebbe di accedere al parere della maggioranza ;
sistema questo

che ha il suo lato buono, qualora, come osservava giustamente il

Bien Public, le discussioni siano veramente libere e che i ministri

non vi mischino troppo facilmente il loro portafoglio.

In un pranzo giubilare a Bruges il sig. Beernaert ha colto nel

segno circa la presente condizione politica, quaudo ha detto : II

Belgio e uno stato di buon senso, e non stara in forse
; percio credo

nella vittoria, a patto che noi stiamo uniti e non ripcsiamo sugli

allori .

III. Resta in ultimo da far cenno di un caso avvenuto nella scuola

militare. Uno scherzo fra alunni suscito dei litigi, fece volare qual-

che schiaffo, dal che ne segui 1' invito fatto allo schiaffeggiato da

parte dei suoi camerata di sfidare al duello 1'aggres^ore. LTalunno

essendosi rifiutato per riguardo ai proprii principii cattolici, fu esi-

liato dalla cumpagnia dei suoi camerata; o, come si dice, boicottato,

ed in seguito invitato officialmente a dar le sue dimissioni per ri-

prendere la vita borghese. Questi incident}, narrati dal Le Patriote,

sollevarono viva discussione nella stampa e due interrogazioni alia

Camera; una del sig. Woeste, 1'altra del sig. Vandervelde (sociali-

sta). II ministro della guerra dette alcune spiegazioni ; pero non ci

si vede chiaro nella questione ;
ed a noi poco interessa ricercarne

la vera narrazione. Ci preme piu far rilevare, con molto piacere, con-

siderando le proteste emesse da due parti cosi opposte come sono-

quelle dei cattolici e dei socialisti, la diminuzione del pregiudizio



BELGIO

del duello nel nostro state. E necessario ai nostri ufticiali il coraggio

e il sentimento dell'onore; ma essi debbono dimostrarli con un mezzo

meno assurdo, di quello che lo fa dipendere dalla puntadella spada.

GERMANIA (Nostra corrispondeiisa). t. II blocco e I'inconciliabile anta-

gonismo fra i capitalist! e gli agrari. 2. Grande errore del principe

Billow riguardo al Centre cattolico. 3. Risultato finale della politica

del blocco, cioe un miliardo di debito di piu.

1. II blocco non e riuscito a condurre a termine la questione

delle imposte, e percio esso si pud ritenere come spacciato. In

tanto dal mese di novembre, esso ba fatto crudele strazio del pre-

stigio e dell'autorita dell'impero tedesco. La sinistra non vuole ad

alcun patto, che si impongano nuove tasse sugli articoli di consume

popolare, se prima non si faccia pesar la mano sopra i capitalist!

ed i possessor! di latifondi. Con altrettanta ostinazione la destra si

rifiuta ad accettare la tassa di successione. Le due parti del blocco

restano ferme ed incapricciate nelle loro idee; la sinistra vuole la

tassa di successione, mentre la destra non ne vuole sapere, per

paura che 1'agricoltura abbia a risentire per questo gravi danni.

II capitale mobile ha dei mezzi per sottrarsi quasi del tutto a que-
st' imposta; non cosi quello immobile, e questa e la causa della bat-

taglia, che si combatte fra il partito liberale rappresentante del ca-

pitalismo, e la frazione agraria del blocco composta di conservator!.

Sono quesli due sistemi politico-economic!, che si trovan di fronte

1'un 1'altro senza speranza di un possibile accordo. I conservator!

non se la sentono di passare sotto le forche caudine del liberalismo;

giacche ai loro occhi la tass-i di successione si presenta come una

vittoria del capitale e dei latifondisti. Essi hanno percio proposto,

che alia detta imposta venga sostituita un'altra, quella cioe detta

Wertzuwachssteuer. E cosi detta un' imposta crescente in proporzione
del valore dei fondi, valore che aumenta sempre piu collo sviluppo

gigantesco della citta e collo sviluppo sempre maggiore della vita

economica del nostro popolo.

Questo crescere delie citta porta seco enormi guadagni a van-

taggio di coloro che posseggono terreni : tale valore e qui chiamato

valore non guadagnato. Sopra guadagni di tal genere anche il centro

e di parere, che si mettano nuove tasse. Giacche se vien tassato il

sale, il petrolic, il tabacco, la birra, 1'acquavite, lo zucchero e tanti

altri oggetti usati dal povero, se pesa un'iraposta sul piccolo gua-

dagno dell'operaio, la moralita e la giuslizia del sistema tributario

richieggono che non siano risparmiati i grossi guadagni, i quali non
sono il frutto del lavoro, ma delle circostanze. Percio il dottor Jager,

deputato del Centro, gia fin dall'anno 1902 propose alia dieta bava-
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rese questa nuova imposta, facendola cosi diventare capace di di-

sc ussione parlamentare. Ma i govern! flnora non hanno voluto sentir

parlare di questa tassa, abiiuati come sono a far pesare la mano
sulle masse popolari : inoitre non bisogna dimeuticare, che certe

nuove idee economiche sono sempre le ultime a farsi largo ed en-

trare nella mente dei governi. Ma la commissione finanziaria del

Reichstag, alia fine di aprile ha con grande maggioranza accettata la

proposta fatta dai conservator! intorno alia detta tassa sul prezzo

dei terreni, ed anche il Gentro si e schierato dalla parte di essi.

Spettera ora ai governi presentare una tale proposta al Reichstag.

2. Dal momento che i conservator! si sono staccati dal blocco,

la politica di questo e passata sopra un binario morto. I capi del

partite conservatore hanno sul principio di maggio dichiarato, che

essi a nessun patto si indurranno ad approvare la tassa di succes-

sione. La Kreuszeitung, organo principale dei conservator! prote-

stanti, ba il giorno 9 di maggio ripetuto la detta dichiarazione con

queste parole : tutto il partito conservatore, fatte pochissime ecce-

zioni, e assolutamente contrario alia tassa di successione, ed e per

esso cosa del tutto indifferente, che percio il blocco venga a sfa-

sciarsi, che il principe di Biilow si dimetta dal suo ufficio e 1'im-

peratore sciolga il Reichstag. Gli amici di Biilow ed una frazione

dei conservator! del blocco, per spaventare quelli che si oppongono
a questa tassa, ripetono loro, che allorquando per la questione della

riforma finanziaria il blocco andra in frantumi, allora il Centre sa-

lira di nuovo al potere.

fi 1'antica tattica tante volte adoperata, di destare 1' istinto pro-

testante ed i pregiudizii confessionali nel popolo, per costringere i

conservator! ad accettare questa nuova imposta : ma questa volta e

ben difficile che con tali arti si giunga ad ottenere 1'intento,

perche come gia e detto, la lotta si combatte fra i capitalist! e gli

agrari. Gli amici rimproverano a Billow un'altra cosa, che egli cioe

troppo poco si sia occupato della riforma finanziarra: ed infatti,

benche egli sia 1'unico funsionario responsabile nell'impero, non si

vede quasi mai al Reichstag, neppure una volta ha preso parte ai

lavori della commissione finanziaria, dove certamente avrebbe potuto

far sentire la sua influenza. II grande errore commesso dal principe

Biilow, dall' imperatore e da tutta la politica del blocco, e stato quello

di metter da parte il Centre, e pretendere di menare a buon termine

la detta riforma delle finanze coll'appoggio del partito radicale. II

Centre e in realta nel Reichstag il solo partito di mezzo; giacche

esso solo abbraccia tutte le classi del popolo tedesco, mentre gli

altri partiti sono piu o meno i rappresentanti delle particolari classi

social!. Inoltre standosi fedele al suo prograrama ed alia condotta
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tenuta costantemente flno ad ora, il Centre si e fatto sempre avanti

come un partito di mezzo, speciaimente nelle question! social! ed

economiche : esso non e esclusivamente agrario, ne esclusivamente

capitalista ed industriale, ma ha tenuto sempre e con grande sue-

cesso una posizione di mezzo fra questi due estremi. Questa e la

posizione del Centre designata rnalignamente dai suoi nemici come

sovranita del Centra, per istigargli contro il popolo protestante. Del

resto il principe Billow non e uno specialista in cio che riguarda

politica finanziaria ed economica
;
altrimenti avrebbe dovuto capire

essere cosa impossibile condurre a termine una politica di imposte

coll'aiuto del partito radicale. Per questo suo grave errore egli si

trova sotto i suoi occhi un cumulo di rottami, e non si sa che cosa

mai potra avvenire. Intanto 1' imperatore si trova in viaggio e uno

sciogiimento del Reichstag per ragioni di tasse e cosa che fa seria-

mente impensierire, per la semplice ragione che nessuno paga le im-

poste di buon grado, ed inoltre si ha gran paura, che, sfasciato il

blocco, i socialist! da 45 salgano a 100 ed il Centro ritorni ad essere

il partito dominante.

Ma a nessun patto il principe Billow vuole nella sua politica I'ap-

poggio del Centro. Egli ha mantenuto contro di questo un atteggia-

mento ostile, cosa non necessaria e di piu non conveniente ad un

uomo di Stato, ed inoltre i suoi aderenti hanno ripetutamente di-

chiarato, che il Centro deve esser messo da parte. La Gazzetta di

Colonia, giornale nazionale liberate al servigio dell'ufficio della can-

celleria imperiale, sullo scorcio di aprile nei numeri 454 e 455, ha

espressamente dichiarato, essere assoluta volonta del principe Billow,

che il Centro sia tenuto da parte. Posizione piu vantaggiosa di questa

il Centro non la puo desiderare: esso lavora colla commissione, ma
le decision! e quindi la responsabilita non son cose che lo riguardano.

3. E cosi il risultato finale della politica del blocco, per cio che

riguarda la riforma tributaria, tutta si riduce ad un un mucchio di

rovine, ad un nuovo debito di quasi un miliardo. Nella sessione del

1907 e 1908 il principe Billow si guardo bene dal proporre la nuove

imposte, per paura che il blocco non venisse a sfasciarsi. Finalmente

nella sessione 1908-09 presento questo progetto, ed ecco che real-

mente il blocco e andato in pezzi. Frattanto gli impiegati deirimpero,

gli ufficiali ed i soldati aspettano da anni I'aumento di stipendio,

ed il loro bisogno e urgente. In Baviera il partito del Centro ha ap-

pianato a meraviglia questa questione nell'anno 1908, mentre nel-

1'impero gli impiegati devono ancora aspettare, e cio per la sola ragione
che il blocco ha nelle sue mani il comando. Se il Centro si trovasse

ancora nella sua antica posizione di partito dominante, avrebbe cer-

tameute tentato ogni via, per procurare all'impero le entrate neces-
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sarie. Esso avrebbe cio riguardato come un dovere nazionale, ed

aiutato ora dalla destra ed ora dalla sinistra, avrebbe senza dubbio

accomodato la questione delle imposte. II centre avrebbe potuto af-

frontare la soluzione dell'arduo problema, perche esso ha a sua di-

sposizione il corpo elettorale politicamente piu mature, il piu solido

e che ispira maggior fiducia di tutti gli altri. E stato messo daparte,
ed ora 1'impero non pud colmare il suo deficit, che va da 4 a 500

milioni all'anno. Siccome questo noa si puo ottenere per mezzo delle

imposte, cosi 1'impero e costretto a contrarre un nuovo debito. Ecco

adunque a che si riduce tutta la politica del blocco, a far salire cioe

di circa un miliardo il debito dell'impero. Molto giustamente un de-

putato radicale poco fa chiamava il principe Billow il piu grande
contrattore di debiti del secolo ventesimo.
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RACCOLTO DALLA C1VILTA CATTOLICA

3- SERIE
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Somma precedente L. 133.739 80

S. E. Rma Mons. Giovanni Volpi, Vescovo di Arezzo
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Sicilia e della Calabria)
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Raccolte dalla Die Katholischen Missionen pubblicate dal-

1' Herder di Friburgo (Tersa offerta) .... 613 60

Come segue: Const. Proll, beneflciato in Pfaffenhofen,

m. 10 - L. Neumann, professore al ginnasio di Monaco,

m. 10 - N. N. m. 18,17 - P. Bach in Kasitzkaja, Russia,

m. 5,17 - Gius. Adler, castello di Weiterdingen, m. 5,10.

Da Treveri, m. 10 - G. D. a Colonia, m. 50- In hono-

rem. M. I.
,
m. 200 - Dalla Franconia inferiore, m.*50 -

K. A. H., m. 1.50 - Carlo Vogt, Parroco in Neuburg a. D.,

m. 20 - X. Reimann, vicario in Bochum, m. 6,50 - Da

A. G., ra. 10 - Da A. E. S. D. Gl.
r
m. 100.

Molto Rdo D. Romualdo Balducci, Groveland Park, St.-

Paul, Minnesota, per i danneggiati dal terremoto 1.000 -

Una povera vedova, desiderosa d'una speciale benedi-

zione del Vicario di Gesu Cristo Napoli . . . .

Da un signore tedesco, per mezzo del Collegio Germa-

nico-Ungarico, Roma 62 -

A riportarsi L. 135,518,40

1 Totale dell'offerta della Diocesi di Arezzo L. 7.900.00.
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Da due signori tedeschi per mezzo del Molto Rev. P.

A. Zucchi, Priore del Convento di S. Maria sopra

Minerva, Roma 5

Rev. Sebastiano Ricci, Parroco decano a Porta, Corsica 2

Una pia e nobile signora russa di Mosca implorando la

benedizione apostolica 6,228 20

S. E. Rriia Mons. Giovanni Regine, Vescovo di Nicastro 27 35

Rev. D. Giovanni Solari, Prato Ganico 5 -

II sacerdote Francesco Vignati, assistente a S. Angelo

di Milano, in ringraziamento al S. Padre per la

benedizione avuta in comune con i suoi compagni in

occasione del 50 di loro ordinazione ... 10

Signer Patrizio Kiernan e famiglia, INuova York . . 770 -

Rev. F. T., Locarno (offerta mensile)

Due studenti universitarii, al grido di Viva Pio X 4 -

Signore Giuseppe Zaccaria Miller di Belton nel Texas

(S. U. A.) 516 -

Roma, 26 giugno 1909. TOTALE L. 143.088.95

Avvertenza.

II Santo Padre, grato a' suoi figli per 1'obolo registrato

nella presente lista, invia a tutti gli efferent! e bea di cuore

1'Apostolica Benedizione.
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Scienze sacre. literatur bis zum beginn des 12. Jahrhun

Aureli A. can. Theologiae dogntaticae re- derts. Freiburg i. Br., Herder, 1909, 8, XIV-

petttorium quaesitis in examinibus ad ordi- 35t p. M. 5.60.

nes utrique clero almae urbis imperatis prae- Faraoni G. La Religione di Gesu Cristo.

cipue inspectis notis historicis modernista- Corso per studenti. 2a ed. corretta ed au-

rum erroribus adiectis. Roinae, Pustet, 1909, mentata. Firenze, libr. ed. florentina, 1909,

16', 160 p. 8, 412 p. L. 2.80.

Grabmann M. Die Geschichte der scho- Labourt J. Cours superieur d'instruction

lastischen Methode. Nach den Gedruckten religieuse. Israel, Jesus-Christ, 1'Eglise ca-
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thode v. ihren ersten anfangen in der Vater- nis Fratrum Minorum. Ad Claras Aquas

1 Non essendo possibile dar conto deile molte opere, che ci vengrono inviate, con quella
sollecitudine che si vorrebbe dagli egregi autori e da noi, ne diamo intanto un annunzio
sommario che non importa alcun giudizio, riserbandoci di tomarvi sopra a seconda dell'op

portunita e dello spazio concesso nel periodico.
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rae, 1909, 8, XXVIII-710 p.

0' Connell G. arciv. di Boston. L'inftuen-

za di Roma nella formasione del cle.ro
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Picone A. sac. II modernismo. Confe-

renza. Napoli, Pansini,1909, 16, 24 p. l,.0,40.

Thlbaut J. ag. Panegyrique da I'lmma-

cule'e dans les chants hymnographiques de

la liturgie grecque. Etude presentee au con-

gres Marial de Rome. Paris, Picard, 1909,
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pa, 24, 48 p. L. 0.10.

Baron M. S. 1. Le coeur de Jesus dans

ses paroles. Elevations. Paris, Beauchesne,

1909, 16o, 320 p. Fr. 3.75.

Chabot vie. gen. a LuQon. Vers les Ci-

mes. Exhortations a une jeune homme chre-

tien. Paris, Beauchesne, 1909, 16, 1V-360 p.

r. 3.25.

Malerbi G. can. Appendice al grande re-

pertorio del predicatore. Cinquanta fervo-

rini nuovi. Vicenza, Galla, 1909, 8, VIII-

216 p. L. 1.50.

Filosofia e scienze.

Mausbach J. Die Ethik des heiligen

Augustinus. Zweiter (Schluss.) Band : Die

sittliche befahigung des Menschen und ihre

Verwirklichung. Freiburg i. Br., Herder,

1909, 8, VI1I-402 p. 2 voll. M. 15.

Cumont Fr. La theologie solaire du pa-

ganisms romain. (Extr. des Me"m. prtsen-

tes a I'acad. des inscriptions XII. 2 p.).

Paris, impr. nat., 1909, 4, 34 p. Fr. 1.70.

Cevolani G. Questioni di logica. I. Ec-

cesioni che non esistono. (Estr. Cultura

filosofica, marzo-apr. 1909). Prato, Collini,

1909, 8, 12 p.

Ude J. Der darwinismus und sein ein-

fluss auf das moderne Geistesleben. Mit

einem Titelbild. Graz u. Wien, Styria

1909, 16, VI-172 p. M. 1.80.

Masnovo A. Una quistione di ontologia

Lovanio. Firenze, libr. ed.

fiorentina, 1909, 8, 12 p.

Libroja M. mons. A proposito del caso

Murri! E possu to non amare sempre piu
la scolastica? Nocera Inferiore, Angora,

1909, 8, 46 p.

Maffi P. card, arciv. di Pisa. Nei deli.

Pagine di astronomia popolare. Nuova ediz.

riveduta ed aumentata per cura dell'ab,

FR. FACCIN illustrata da numerose incisioni

e due tavole separate. Brescia, Societa ed.

J.a Scuola
, 1909, 8, 23* p. L. 5. Gfr.

Civ. Catt. XVK, 1, 606.

Observatoire de Zi-ka-wei. FROG L. S. I.

Signaux aux marins. Note presentee a la

commission du comite international (Lon-
dres 1909;. Imprim. de T'ou-se-we, 1909, 8,
24 p.

Code des signaux. Chang-hai, ivi, 24.

Carrara B. S. J. La meteorologia endo-

gena, ossia il terremoto calabro-siculo scien-

tificamente esposto. Conferenza letta nel

pensionato universitario di Padova il di 22

gennaio 1909. Cremona, Lazzari, 19U9, 8,
48 p. L. 0,50 a favore dell' Istituto Sordo-

muti di Cremona.

Roccati A. I minerali utili dell'Uganda.

(Africa orientale inglese). Roma, Cuggiani,

1909, 80, 64 p.
Storia.

Holzapfel H. O. F. M. Manuale histo-
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redditum a P. G HASELBECK. Friburgo i.

Br., Herder, 1909, 8, XXII-662 p. Fr. 11,50.

Buttignoni G. Nella santa Russia. Ap-
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numerose illustrazioni. Qdine, tip. del pa-

tronato, 1909, 8, 444 p. Cor. 4,30.

De la Vallea Poussin L. Bouddhisme.

Opinions sur 1'histoire de la dogmatique.
Lecons faites a 1'Institut cathol. de Paris

en 1908. Paris, Beauchesne, 1909, 16<>, 420 p.

Fr. 4,25.

Carra de Vaux. La doctrine de I'Islam.

(Etudes sur 1'hist. d. Relig. 3). Paris, Beau-

chesne, 1909, 16", IV-320 p. Fr. 4,25.

Miscellanea di storia italiana. III. Se-

rie. Tom. XIII (XLIV della raccolta).

(R. Deput. sovra gli studi di storia pa-

tria>. Torino, Bocca,4909, 4<>, i Vl-450 p.

Bertoni G. Bricciche per la storia della

coltura ferrarese nell'eta dello, rinascita.

(Estr. Mem. R. Accad. di sciense di Mo-

dena. Ser. ill. vol. X). Modena, Fusi, 1909,

8, 16 p.

Dengel PMlipp. Geschichte des Palazzo

d^ San Marco genannt Palazzo di Vene-

zia. (Souderabdruck aus der Publikation

Der Palazzo di Venezia in Rom. p. 73-152),

fol. Vienna, 1909.

s> glogratio, e biografta..

Da Persico E. Santa Melania giuniore.

(387-i39j. Torino, libr. S. Guore, 1909, 16,

XX-280 p. L. 2.
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Soffia sull' Italia un vento di commemorazioni festose e

dappertutto si vuol commemorare un po' e qualche cosa.

Dal Campidoglio Ernesto Nathan spicco non ha guari quat-

tro alati ciclisti, che recassero a Milano ed a Parigi il mes-

saggio di Roma memore delle vittorie del 1859, che sui san-

guinosi campi lombardi le intrecciarono la corona di ca-

pitale d' Italia. Nel Parlamento il Presidente della Camera

on. Marcora, facendo eco al Direttore delYAsino, lanciava

il suo vituperio sulle orde mercenarie del Papa, che in quel

medesimo anno si erano macchiate delle cosi dette stragi

di Perugia; ma invitava a giubilare perche Tltalia fattapa-

drona di se ne le aveva sfrattate 1'anno di poi. Anche il

Senato inneggio, per la bocca dell'on. Massarucci, a Perugia
vittima di una teocrazia per fortuna d' Italia e del mondo

sparita per sempre; e intanto nella capitale della verde

Umbria a quei martiri delle stragi papali s'inaugurava un

monumento. A Siena rendevansi onoranze alia tunica che

Vittorio Emanuele II indossava sul campo di S. Martino, e

chiassosi pellegrinaggi ai varii monumenti dei fattori del-

1'indipendenza e dell'unita d' Italia, e distribuzioni di me-

daglie a' reggimenti, e targhe trionfali, banchetti e discorsi

solenni misero in moto, nelle citta ed anche in parec-

chie borgate, truppe, fanfare, bandiere di ogni specie e

colore, associazioni, logge massoniche, turbe di studenti

universitari, liceali, ginnasiali e fanciulli delle scuole ele-

mentari. Piu che per tutto altrove, come era naturale, i

ricordi del 1859 furono solennizzati a Magenta ed a Solferino,

al cospetto del Duca di Genova, qual rappresentante del Re,
e poi del Re Vittorio in persona e della Regina, coll'inter-

vento di una legazione militare francese e dello stesso

1909. vol. 3, fasc. 1418. 9 7 luglio 1909.
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Ambasciatore della Repubblica signer Barrere, il quale disse

che sui campi lombardi lltalfa e la Francia avevano ab-

bondantemente mescolato il loro sangue per compiere un

grande disegno.

Quanto alia grandiosita degli eventi commemorati dopo

cinquant'anni, non puo certo venir in mente ad alcuno

di metterla in forse; anzi, se dobbiamo schiettamente eon-

fessare il sentimento nostro, a petto di essa la commemo
mzione ci apparve deficiente per intensita e per estensione.

Dicio due ragioni imraediate si possono subito recare r che

non sono un mistero per chicchessia: la prima, il bisogno
sentito dal Governo di contenere dentro ristretti termini le

manifestazioni patriottiche, aJfinche non fornissero ai so-

cialisti ed ai repubblicani pretesto di moti sovversivi e di

ribellioni antimonarchiche; Taltraja ritrosia di moltissima

gente onesta ad intrupparsi cogli element! pin torbidi della

piazza e delle sette, che troppo chiaro mostravano il pro-

posito di trarre dalla cinquantesima ricorrenza occasione

di nuovi oltraggi alia Religione, alia Ghiesa, al Papato.

Trisie sintomo della scarsa educazione politica degli

italiani e questa impossibilita, che praticamente s'incontra

fra noi, di riunire tutti gli animi nell'espressione pubbiica
di un sentimento per s-e nobile e generoso, quale nel no-

stro caso era la riconoscenza a tanti francesi ed indigeni

caduti nei piani lombardi per liberare la patria dallo stra-

niero, senza che per isfogo di passioni partigiane ne riman-

gano offesi e feriti altri sentimenti merite,voli di tutto il

rispetto. Eppure anche nella presente solenne ricorrenza e

avvenuto quel che in Italia interviene di consueto: invece

di riunirsi, i partiti ioacerbirono vieppiu i loro dissidii, ne

seppero pur un istante far tregua alle ostilit^- e frenare gli

sdegni, sieche non si scagliassero gli uni sugli altri, azzuf-

fandosi intorno ai monumenti della comune patria, con pe-
ricolo di stragi fraterne peggiori e piu vere di quelle c-he

avevano calunniando apposto ai soldati del Papa. A Mi-

lano insultaronopersino quel Vittorio Emanuele acclamato
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padre della Patria, che cinquant'anni sono, subito dopo Ma-

genta, entrava trionfatore nella grande Metropoli lombarda,

a flanco di Napoleone III, mentre gli austriaci ne fuggivano

sbaragliati : a Verona sotto gli occhi della missione francese

vollero impedire il suono della marcia reale, e altrettanto

fecero altrove. Laonde effetto della grande commemorazione

patriottica fu in reaM di scindere maggiormente i cuori,

lasciando dietroaselungo strascico di animosity e di querele.

II Corriere della Sera si fece eco di tali querele per

quella parte che si chiama dell'ordine in un articolo intitolato

la volutta della prepotenza, chiudendo con questa rovente

perorazione: E il carattere di tutta questa lotta meschina,

pettegola, ingiuriosa piu per lastoria che per qualsiasi partito

avversario, e Faggressione. La parola di questi preparatori di

una civilta piu alta e sempre una contumelia contumelia

contro le persone, contumelia contro le opinioni. E se poi os-

servate che questo loro esempio giova soltanto ad accrescere

il gusto della violenza e della maleducazione nel proleta-

riate che essi conducono, vi sentite Candidam en te rispon-

dere che la maleducazione e la violenza non significano

nulla, perche il proletariate ha supremi ideali di giustizia

e di liberta. Quale giustizia? Quella che disconosce i be-

neficii dei re soltanto perche sono re? E quale liberta?

Quella d'imporre colla prepotenza la propria volonta, abo-

lendo ogni altra liberta che non sia la propria licenza? > *.

Sta bene ed e detto bene. Ma il Corriere della Sera, sea-

gliandosi cosi contro i socialist], non riflette che tutta la

tirata si rovescia sui caporioni del suo proprio partito, in-

ventori e continuatori del medesimo metodo di lotta me-

schina, pettegola, ingiuriosissima per la storia, dell'ingiu-

stizia medesima e della identica prepotenza a danno dei

cattolici, della Ghiesa e del Papa ;
non riflette che i capo-

rioni del suo proprio partito insegnarono quel metodo,

quell' ingiustizia, quella prepotenza e 1'insegnano tuttavia,

coU'esempio e colla parola, a quelli che nella commemo-
1 Corrtcre della Sera N. 174, per il 25 giugno 1909.
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razione del 1859 si avventano contro le society cattoliche

e le loro bandiere, per escluderle violentemente' dalla festa

patriottica.

II.

Si ha cosi un nuovo palpabile argomento a conchiu-

dere che in certe procession! e in certi pellegrinaggi non

v'e posto conveniente per i cattolici, i quali vogliano es

sere e rimanere e dichiararsi tali; e pero s'illude chi spera

per siffatte partecipazioni patriottiche di far elfettivamente

accettare od anche solo tollerare la professione di fede cat-

tolica in un ambiente tuttora saturo d'inveterati pregiudizii

e fra gente ostinata a non riconoscere possibile la liberta e

la grandezza della patria altrimenti che per 1'umiliazione

e la servitu della Ghiesa. Cio si attiene strettamente alia

genesi medesima dell' Italia politica, che fu preparata in Pie-

monte colla piu fiera persecuzione religiosa, nacque, crebbe

e maturo nella persecuzione contro preti, vescovi, cardinali

espulsi o chiusi in carcere, contro ordini religiosi, privilegi,

diritti e beni ecclesiastic! in guisa orribile manomessi e di-

spersi; perche 1'annientamento dell'autorita spirituale fu dai

piu moderati, con a capo il Gavour, ritenuto mezzo neces-

sario a fare 1' Italia e dai settari piu radicali o furibondi

fu inteso come fine, a cui la costituzione medesima della

nuova Italia era subordinata.

Ghe dopo cinquant'anni dagli eventi guerreschi, dei quali

la formazione dell' Italia odierna fu conseguenza, le cose,

massime sotto questo aspetto, non siano sostanzialmente

mutate, noi abbiamo potuto riscontrarlo in tutto il com-

plesso delle ricordanze, che di quegli eventi si lessero

nella stampa liberale di ogni gradazione, e dei discorsi

pronunziati da uomini appartenenti a tutti i partiti poli-

tic!. Perocche furono ripetute a carico della Ghiesa catto-

lica in generate, del Glero e del Papa in particolare le

menzogne e le calunnie medesime, rinnovate le stesse in-

solenze, rimesse in giro senza variante alcuna le identiche



CINQUANT'ANNI DOPO 133

favole, di cui si e fatta tutta una leggeada, chejle nuove

generazioni mandano a memoria per mezzo di un formulario

inviolabile, come se fosse la storia piu genuina e documen-

tata. In cio i massoni autentici e i conservator! non mas-

soni, socialist! scarlatti e giolittiani bigi, destra estrema ed

estrema sinistra sono all'unisono. II sindaco Nathan, che

alia Sorbona di Parigi, per ringraziare in nome di Roma
delle accoglienze ricevute dagli alleati di Magenta e di

Solferino, non trovava alia sua concione motivo migliore

di un volgare insulto alle convenienze dell'ospitalit& ed alia

verita storica, aft'ermando che i Dottori della Sorbona d'in-

tesa con Roma papale avevano bruciato Giovanna d'Arco,

incarnazione delle virtu civili che spezzarono le barriere

del dogma, 1'ex-grande Oriente nonche bloccardo Ernesto

Nathan, diciamo, mostro, quanto al Papato, animo piu bieco,

ma non diverse dagli oratori e dai giornalisti conservator!

e monarchici che si syelenirono contro la tirannide teocra-

tica, ovvero che con quel bravo professore Verentini del

liceo di Cuneo fulminarono il papato, sia pure politico,

come il piu implacabile nemico del pensiero italiano attra-

verso i secoli.

L' Osservatore Romano, commentando tutta questa biz-

zarra primavera di rettorica liberale intesa a galvanizzare

un patriottismo che tramonta, ebbe pertanto ogni ragione
di ammonire, che se commemorare bisogna, non si deve

pero obliare e molto meno falsare la storia, mentire, ca-

lunniare. Si commemori pure, scriveva Tautorevole diario,

tutto cio che puo significare riconoscimento ad indipen-

denza del nostro paese dalla dominazione straniera, tutto

quell o che puo sembrare preludio ed avviamento ad un
sentimento ragionevole di nazionalita, a cui nessuna legge
divina od umana impone di maledire; ma nessuno di-

mentichi, e men di tutti dimentichino i cattolici, che all'opera

del risorgimento ando fin dal principio congiunta la guerra
feroce contro la Ghiesa, contro il suo ministero spirituale,

contro il suo pacifico dominio sulle anime e sulle coscienze ,
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e che ora dopo cinquant'anni dalle gloriose vittorie Fempia

campagna, lungi dallo smettere, diviene ogni giorno piu per-

fida, piii insidiosa piu funesta, perche astenendosi dalle

aperte violenze, le sette vanno piu sicure allo scristianizza-

mento d'Jtalia che fu sempre il vero loro fine '. Obliare

tutto questo o fingere di non accorgersene equivarrebbe ad

una apostasia e indarno poi pretenderemmo di essere ri-

conosciuti per cattolici integri; laddove il par) are aperto
in questo caso e indice non pur di cattolicismo di buona

tempra, ma ancora di piu schietto e vero e sano patriot-

tismo. Perocche, come notava il Cittadino di Geneva, a

noi cattolici e italiani nell'affetto e nella eoscienza, non e

difficile^dire tutto Tanimo nostro in questi giorni, in cui

esultiamo per la liberazione delF Italia dallo straniero e

vediamo pure come 1'opera delle sette, anche dopo avere

tolta Roma al Papa, non si rista, ma medita scelleraggirii

e offese contro la Chiesa, quasi per dimostrare che la lunga

congiura di calunnia e di oltraggi ordita dal 1849 contro

la Santa Sede, altro non era e non fu che una tappa po-

litica per arrivare a distruggere il cattolicismo in Italia, se

il folle consiglio fo?se possibile
2

.

III.

Per riparare a cosi funesti oblii, una parte della stampa

cattolica, nella quale va segnalata Vltalia Reale, lodevol-

mente cavo fuori molti particolari di quella congiura, per
cui mezzo Gavour di conserva colle sette preparo di lunga
mano la prevalenza del Piemonte sui diritti storici e di-

nastici degli altri principati italiani e massime del piu an-

tico e venerando, quello del Papa, meritando di sentirsi,

nell'ora del trionfo, dire in faccia dal Montalembert: Voi

siete un grande colpevole. Voi siete piii colpevole del Mazzini,

piu colpevole del Garibaldi Voi andaste al vostro scopo
'

1 L' Osservatore Romano del 26 giugno 1909: Commemorazioni ed oblii.

2 II Cittadino di Geneva del 24 giugno. Art. di Mikros; Le comme-
morazioni patrlottiche.
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violando il diritto naturale, il dlrltto pubblico, U diritio cri-

stiano l
.

;

Alia Via Sacra, percorsa dal Senatore Tommaso Villa

nel discorso recitato il 24 giugno a Torino, la quale per

diverse tappe condusse da Custoza nel '48 a Villafrartica

nel '59 ed a Roma nel '70, YItalia Reale contrappose un'altra

Via Sacra, le cui tappe non furono nientovate in nessuna

delle commemorazioni cinquantenarie, e dal Villa venuero

solo accennate sotto il titolo di proscioglimento dello Stato

dalla inframmeltenza del Clero, titolo che nel suo eufemismo

liberalesco nasconde, come e facile intendere, 1'asservirnento

del Glero allo Stato. A chi non ne ebbe notizia mai o le di-

mentico gioveranno certo gli articoli del foglio cattolico to-

rinese 2

,
almeno per argomentarne il cumulo tanto maggiore

d'iniquita d'ogni specie tutte storiclie e tutte documentate,

delle quali i discorsi e gli articoli commemorativi del risorgi-

mento si guardarono bene dal dire verbo, benche costitui-

scano parte certo non accidentale del risorgimento stesso.

E vero che molti oratori e scrittori di questa cinquan-

tenaria ncorrenza vollero a bella posta dimenticare altri

fattori importantissimi dell' indipendenza italiana, seguendo

Timpulso delle proprie antipatie, anziche prendendo a guida
la storica ed obbiettiva verita. Quindi esaltarono fuor di

misura Garibaldi e garibaldini, Mazzini e mazziniani e la-

sciarorio quasi nell'ombra il Gavour, che fu la merite diret-

trice, senza cui a nulla avrebbero quegli altri approdato, e

sdegnarono d'inchinarsi allo stesso Vittorio Emmanuele,
fattosi col suo trono sostegno della rivoluzione innanzi al-

1'Europa. Soprattutto con aperta ingratitudine ripudiarono

1'opera di Napoleone III, del primo, cioe, e massimo fat-

' Seconda lettera del Sig. Conte di Montaiembert al Sig. Conte di Ga-

vour, del 12 ap. 1861. E stainpata per intiero nella Civiltd Caltolica, Serie

IV, Vol. X. pag. 385-434
1 V. Italia Reale del 28 giugno e segg. Pur nei nuraeri antecedent!

sono narrati episodi importantissimi di quella Via Sacra, che fu una vera

Via Crucis della Chiesa e del Papa, in Pieiuonte prima, in tutto il resto

d'ltalia poi.
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tore dello Stato italiano, che non solo efficacemente lo voile,

ma forni a costituirlo cio che massimamente richiedevasi,

un esercito, quell'esercito a cui propriamente son dovute

le vittorie teste celebrate; e oltre all'esercito, diede 1'autorita.

del suo nome, la potenza del suo scettro, 1'efficacia della sua

versipelle politica, la propria coscienza di sovrano cattolico,

esponendo a repentaglio e la propria corona e il sangue e

1'onore stesso della Francia. Chi oserebbe affermare che

senza Napoleone 111 oggi si sarebbe potuto celebrare il

cinquantenario dell'indipendenza italiana?

Per cio la ostentata noncuranza di lui in una parte con-

siderevole dei festeggiaraenti fu condannata dai monarchic!,

e crediamo a buon titolo. Anche in Francia (scriveva

la Zribuna), dove per certo il nome di Napoleone III non

e benedetto, dalla piu gran parte del popolo fu notata la

sconvenienza, T ingratitudine di quelli italiani (e princi-

palmente milanesi), che vollero tacerne affatto o quasi nella

gloriosa commemorazione delle feste cinquantenarie . Poi

dando ragione del biasimo e rincarando per conto proprio

la dose, soggiungeva: Egli e che quei settari giudicano

del terzo Napoleone con criterii di setta appunto, e non

giusta la verita effettuata delle cose, come direbbe Machia-

velli V Qui la Tribuna ha ragionato dritto. Napoleone III

e detestato da repubblicani, socialist!, garibaldini, mazzi-

niani e somiglianti per la spedizione francese del 1849 che

restitui Roma a Pio IX, per il colpo del 2 dicembre che

distrasse la seconda repubblica francese, pec la pace di Vil-

lafranca e soprattutto per i chassepots di Mentana. Ne oc-

corre che noi facciamo 1'apologia di quest'uomo, gia cosi

terribilmente punito da Dio, sulla coscienza del quale pe-

sano in massima parte le sciagure della Santa Sede : ma
veramente i criterii, coi quali egli e da coloro giudicato, sono

quel che afferma la Tribuna, criterii di setta.

1 La Tribuna n. 175 del 25 giugno 1909.
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IV.

Vien pero da ridere in udire cosi vivamente sfol-

gorati da siffatti pulpiti i criterii di setta. non e forse

la Tribuna, non sono forse, da che 1' Italia esiste, i me-

cenati dell a Tribuna maestri laureati di tutti i criterii di

setta? E in particolare, con che criterii, se non con cri-

terii di setta, costoro sentenziano sempre, come si tratti di

Clero, o di liberty religiosa, o di autorit& e indipendenza
del Papa, o insomnia di relazioni tra lo Stato e la Chiesa?

E per quali criterii, fuorche per quelli di setta, monarchic!

della piu pura acqua e uomini cosi detti dell'ordine si sono

nelle recenti feste posti in fila coi mazziniani e coi gari-

baldini, gareggiando con esso loro chi urlasse piu forte

contro le tirannidi, non diciamo dei Borboni di Napoli e

di quei buoni lorenesi di Toscana che hanno sempre la-

sciato fare a tutti i settarii il commodo loro, ma della

teocrazia, dei preti e deR'angelico Pio IX, che fu modello

di mansuetudine, di saviezza e di munificenza sovrana?

E la Tribuna, la quale giustamente riprende i criterii di

setta nella condotta seguita rispetto a Napoleone ed alia

Monarchia, batte poi allegramente la solfa a tutte le set-

tarie declamazioni per le stragi di Perugia, per Giuditta

Tavani, Monti e Tognetti, Fassassinio di Mentana, i mar-

tiri dell' intolleranza papale e persino per quei due omi-

cidi, a cui i repubblicani del Lazio hanno creduto, ad

eterna infamia della tirannia sacerdotale, di murare una

lapide accanto a Porta Flaminia.

Gosi le giovani generazioni dalla bocca degli uomini

d'ordine, deputati, senatori, giornalisti, e dai libri di testo

nelle scuole e dai loro professori insigni non imparano
altra storia del risorgimento italico, fuorche quella compo-
sta secondo i criterii di setta, e non dubitano punto che possa
essere stato tutto altrimenti, come infatti e all'evidenza

dimostrato da libri che non conoscono, ad esempio dalle

due storie del Balan, dalla Cronistoria del Cantu, dai Come
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fu fatta rItalia dell'O' Clery, che scrissero giusta la ve-

rita effettuata delle cose.

Perche nessuno del laudatori del risorgimento, nemmeno
di quelli che a parole riconobbero venuto il tempo di ri-

mettere ne'suoi diritti la storia, si fece coscienza di ricordare

che Pio IX fu tra i primi ad attuare ne' suoi Stati le ri-

forme legittime richieste dai tempi ed a promuovere ogni

sorta di progress! materiali e morali, di cui la sola enu-

merazione nella Cronistoria del Cantu ci riecnpie di stu-

pore
1 ? Eppure il Gavour andava spacciando e gli adepti

ripetevano, che per la sua qualita di Pontefice il Papa ri-

pugna ad ogni progresso. Perche non si disse che Pio IX

fu tra i primi a dare ai suoi sudditi quelle politiche liberta,

delle quali i settari si valsero a schiantarne il trono? Per-

che a nessuno e venuto in mente che, per giudicare di

Pio IX giusta la verita, bisognava rammentarne la generosa
amnistia e la perfidia degli amnistiati? Perche fra tanti non

si trovo nessuno il quale rammentasse per la verita, che

scoppiata nel 1848 la guerra d'indipendenza, Pio IX pur

rifiutandosi, per 1'ufficio sacro di Vicario del Dio della pace,

a guerreggiare i tedeschi, giovava pero, quanto era da se,

la causa italiana, scrivendo all'Imperatore d'Austria: Non
sia discaro alia Maest& Vostra, che noi ci rivolgiamo alia

sua pieU e religione, esortandola con paterno affetto a far

cessare le sue armi da una guerra, che senza potere ricon-

quistare alFimpero gli animi dei Lombardi e dei Veneti,

trae con se la funesta serie di calamita che .sogliono ac-

compagnarla e che sono certamente da lei aborrite e de-

testate. Non sia discaro alia generosa nazione tedescache noi

la invitiamo a deporre gli odii ed a convertire in utili re-

lazioni di amichevole vicinato una dominazione he non

sarebbe nobile ne felice quando sul ferro unicamente po-

sasse. Cos! noi confidiamo che la nazione stessa, onesta-

mente altera della nazionalita propria, non mettera 1'onor

1 GESARE GANTU. Dell' Indipendensa italiana. Cronistoria, Vol. lit.

C. LVII, in principio.
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suo in sanguinosi tentativi contro la nazione italiana, ma
lo mettera piuttosto nel riconoscerla nobilmente per sorella,

come entrambe sono figliuole nostre ed al cuor nostro

carissime, riducendosi ad abitare ciascuna i naturali con-

fini con onorevoli patti e con la benedizione del Signore .

Pio IX, come ogni buon italiano, desiderava dunque che

cessasse per 1' Italia la sventura della dominazione straniera

e si adoperava leaimente all'intento, come conveniva ad

un Papa.

V.

II sentimento d'indipendenza dallo straniero del pari

che quello della nazionalita italiana era vivo nelle popola-

zioni particolarmente della Lombardia e del Veneto. Ma e

chiaro che da questo duplice sentimento al concetto d'unita

politica dei sette Stati, che cinquant'anni or sono dividevano

la penisola, sotto lo scettro di uno solo dei Principi che al-

lora rispettivamente li reggevano dall'Alpi all'estrema Sicilia,

e nominatamente sotto il Re di Sardegna, troppa distanza

corre e che per conseguenza non e permesso di confondere

le due cose insieme. Or questo e appunto Finganno per-

petuo di coloro che giudicano con criterii di setta, non giusta

la verita effettuata delle cose; e la merce di si volgare in-

ganno hanno snaturato intieramente 1'essere medesimo

dell'opera del '59, infiltrandone nelle vene delle nuove ge-

nerazioni un'idea falsissima, cagione di mille altre falsita

di giudizi e di mille ingiustizie, che si compiono tuttodi

forse da molti in buona fede, propter ignorantiam histo-

riae. Non sarebbe ormai possibile di sceverare dal finto il

vero, dallaleggenda la realta, presentando quelFopera nella

sua propria fisonomia? Si, rispondeva francamente Ton. Sa-

landra nel discorso commemorative da lui pronunziato a

Milano nel ridotto della Scala il 23 di giugno, cio e possi-

bile sol che si voglia, inchinandoci innanzi alia maesta

della storia, considerare i fatti con animo pacato, spoglian-
doci di passioni di parte, cui manca persino la scusa della
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realta e della sincerita, ridotte come sono a mere remi-

niscenze di scuola d

. In verita non riusci nemmeno ul

Salandra di spogliarsi di iutte le passioni di parte; ma disse

cosa importantissima, cioe, che il il 59 fu sopratutto opera
di Stato.

La proposizione e capace di un senso assai piu esteso

di quello che 1'oratore desiderava fosse ad essa dato; pe-

rocche egli avrebbe roluto escludere da quell'opera la rivolu-

zione, e invece e storia che, come scrisse ii Minghetti, la rivo-

luzione ne fu la forza impellents, con questo pero che non

rimase abbandonata in mano di congiuratori disgregati e

spogli di autorit& come nel '48, ma fu presa a discipli-

nare e reggere da un Governo costituito, il quale non

dubito di farsi rivoluzionario esso stesso e col presidio

di armi straniere e della diplomazia inglese mostratasi

ostile al sentimento cattolico sino alia brutalita, riusci

nelPintento. L'on. Salandra osserva che con le rivo-

luzioni si disfanno ed e talvolta provvidenziale de-

creto d'lddio --
gli organismi politici che si contrappon-

gono al progresso civile; ma nuovi organismi politici non

si creano
; quindi, siccome perche Tltalia fosse, occor-

reva disfare e creare ad un tempo ,
inferisce senz'altro

che ritalia fu fatta senza la rivoluzione. Gosi fosse stato!

In realta coopero moltissimo ad essa la rivoluzione peg-

giore che e quella dei congiuratori e delle sette secrete;

ma sotto la guida di uno Stato, o piuttosto di un uomo
di Stato che se ne valse di strumento per Fegemonia pie-

montese, e 1'ebbe arrendevole per necessita. Per cio 1'Italia

una fu opera sopratutto di Stato, non d'insistenze, non di

spontanee sollevazioni di popoli ;
non fu frutto di entusiasmi

popolari, ma di calcoli, di congegni diplomatici e di poli-

tici avvolgimenti.

1

Togliamo la citazione dal Giornale cTltalia, che il 24 stampo il testo

del discorso.
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VI.

Le popolazioni d'ltalia ne avevano pure il concetto di

quell'unita di Stato che ora si e stabilita, perche la confi-

gurazione stessa della penisola, perche la geografia, 1'etno-

grafia, la storia, perche ie franchigie e grandezze comunali,

le origini, i dialetti, i costumi, si erano sempre opposti a

fonderle insieme in un Regno, con un Monarca, un Go-

verno, una legislazione unica, un'unica capitale. Quindi pur

quando 1'unificazione delle varie membra si venne facendo,

non si trovo altra parola atta a significarla fuorche quella

di annessione, che esprime per se stessa composizione fit-

tizia, non unione naturale, ed ingenita. Son fole pertanto

tutte quelle declamazioni, risuonate anche recentemente in

occasione del cinquantenario, nelle quali si va ripetendo

che 1'unita presente dell'ltalia e il compimento glorioso

di un pensiero, nudrito da secoli nelle anime degli italiani,

e senza posa vagheggiato da tutti i grandi genii nazionali.

La verita e ben altra
; perocche, rispetto ai genii, in tutti i

secoli anteriori all'era napoleonica se ne cerchera indarno

un solo che siasi volto ad imaginare un unico Stato compren-
dente tutte le regioni d'ltalia, se non fosse Nicolo Machia-

velli, al quale quel grande ribaldo del Valentino parve arnese

fatto apposta per stringere nel suo pugno di tiranno tutte

le genti italiche. A Dante che invocava Alberto tedesco e

rimbrottavalo perche non calava ad inforcare gli arcioni

d'ltalia, non e pur da pensare; perche a quel concetto

ghibellino della dominazione universale dell' Imperatore,

anziche contrario, era confacente la partizione della peni-

sola in infinite signorie. Di altri genii non sapremmo in

questa materia ricordar che i grandi Papi, un Leone Magno,
un Gregorio Magno, un Gregorio VII, un Alessandro III,

un Gregorio IX, un Giulio II, un Sisto V, un Leone X, non

gia perche favorissero 1'unita statuale d'ltalia, ma perche

per Tltalia fecero assai piu, la salvarono dal diventare

barbara, o tedesca, o francese, o spagnuola e dallo scorn-
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parire dal novero delle nazioni, riducendosi ad una pura

espressione geografica.

L'idea dell'Italia una comincio a germinare nelle teste

colla repubblica Cisalpina, al tramonto del secolo XVIII,

e quindi certamente prima del Mazzini a cui i suoi idolatri

ne ascrivono la paternity : ma fin d'allora chi la voleva

statuale, chi federativa. Nel 1815 Gioacchino Murat lancio

quell'idea col proclama di Rimini e imprese ad effettuarla

colle armi, infiammandone non gi& i popoli, che lo lascia-

rono soccombere solo, ma carbonari, settari, libellisti e

poeti, i quali non si stancarono poi piii di propagarla con

tutti i mezzi, congiurando contro tutti i governi, abbaci-

nando una gioventu fantasiosa col miraggio di liberta e

di repubblica, aizzando le turpi passioni della plebaglia,

eccitando continue rivolte,

affilando nell'ombra le spade

che or levate scintillano al sol.

siccome cantava il Manzoni dei moti del 1821, ossia cagio-

nando disastrose guerre non pur contro gli estranei, ma
altresi civili e fraterne. Tutto riusciva inutile pero; giac-

che agevolmente si univano gli animi nel voto

Non fia loco ove sorgan barriere

Tra Vltalia e Vltalia mai piu,

in quanto che il desiderio di veder finalmente libero da

stranieri dominatori il suolo italiano distendevasi ogni di

piu e facevasi generale, e potevasi pero in questo senso

porre sul labbro degli italiani 1'enfatico gridq di speranza:

stranieri nel proprio retaggio

Torna Italia e il suo suolo riprende;

stranieri strappate le tende

Da una terra che madre non v'e.

Non vedete che tutta si scote

Dal Cenisio alia balsa di Scilla?

Non sentite che infida vacilla

Sotto il peso dei barbari pie?
i

Ma era una vera illusione il darsi a credere che in tutti

gl'italiani la liberazione dallo straniero e Findipendenza
1 A. MANZONI. Marzo 1821, Ode.
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nazionale andassero congiunte come nella mente del poeta

colla costituzione di un solo Stato; laonde egli affermava

che

eran le forze sparse

E non le voglie e quasi in ogni petto

Vivea questo concetto :

Liberi non sarem se non siamo uni l
.

Ben diversamente correva la realta, perche pur tra i piu

illuminati e fra i liberal! stessi piu ardenti di liberta e d'in-

dipendenza l'unit& dell'Italia era, per usar la frase di Ce-

sare Balbo, null'altro che la piu bella delle utopie
2

. Cesare

Cantii alia sua volta poneva la questione molto nettamente

asserendo, che Tltalia frastagliata da tanti fiumi e valli,

parve disposta da natura a restar divisa in piccoli paesi,

senza unita di governo e di capitale, ma al tempo stesso

a formare una sola nazione franca da stranieri, dai quali

la separavano il mare e le montagne
3

. E Tunit& nazio-

nale federativa sostenuta dal Botta, dal Gioberti, dal Ros-

mini, dal Capponi, dallo stesso Massimo d'Azeglio, e dopo

Villafranca, stabilita nei patti di Zurigo, ad ogni istante

proclamata da Napoleone a parole e impedita in fatto col

non intervento, coli'intrigare continue suo e del Cavour.

del Farini, del Ricasoli, della SocieU Nazionale, coll'ac-

quiescenza dei diplomatic! dell'Europa, i quali, al dire

di un nostro vecchio e venerando amico, non desideravano

nulla di meglio che di essere ingannati.

VII.

Se della riunione di tutta 1'Italia in un solo Stato di-

chiaravansi cosi poco persuasi coloro che interpretano il

sentimento popolare e lo dirigono, come potevano esserne

comprese le popolazioni? Ghe nol fossero realmente ab-

biamo copia di prove irrefutabili, che lo spazio c'impedisce

1 A. MAXZONI. II proclama di Rimini. Framraento di Canzone.
2 C. BALBO. Pensieri sitlla storla d'ltalia, 1. 1, c. 24. Firenze, 1858.
3 G. CAN-IT. Document* alia Storia Unii'ersftle, t. VIII, pag

1

. 196.

Torino, 1859.
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di specificare: ma bastano le insurrezioai in generate man-

cate, 1'opposizione armata di parte del mezzogiorno do-

vuta soggettarsi come paese di conquista, la cordiality delle

accoglienze dei popoli a Pio IX nella visita da lui fatta

nel 1857 a' suoi Stati e 1'inutilita di tutti gli sforzi messi

in opera per ribellare Roma al Pontefice, onde convenne

espugnarla a cannonate. Gio sia detto per farla finita colle

leggende, di modo che questa comrnemorazione solenne

del '59 abbia almeno il vantaggio di restituire la verita della

storia.

E un altro vantaggio avr per tutti, non esclusi i catto-

lici, d'insegnare, cioe, che non soltanto nella vita individuate,

ma altresi nella vita dei popoli, virtu necessaria e la mo-

destia, che da raisura e riserbo pur nelle piu legittime

espansioni dell'orgoglio nazionale e impedisce quell'otti-

mismo che inebriando gli animi trae irreparabilmente a

rovina. Se v'e nazione che debba guardarsi da tale otti-

mismo, essa e proprio questa Italia giovane di appena mezzo

secolo, la quale porta vive sempre e sanguinanti le stimmate

della sua origine nel regionalismo che, nonostante 1'unitk

giuridica, la lacera piu che mai' moralmente, nello spirito

settario che mira senza posa a sovvertire tutti gli ordini,

nelle intense tendenze antimonarchiche, in fine e sopratutto

neH'irriducibile ostilita a quel Potere spirituale che, sarebbe,
ove fosse rispettato e rimesso da lei nella debita condizione

d'indipendenza, la sua maggior forza nel mondo.

L'on. Salandra non dissentiva guari da nqi nell'indicare

all'Italia nuova i germi mortiferi, che (diceva egli) avvele-

narono per secoli la vita della Nazione e che cinquant'anni
non potevano sterminare. Ma dove egli, da buon liberate mo-

derato, non vedeva altro riparo fuorche nella direzione del

suo partito, cui esortava a tenere ben fermo in pugno il

bastone del comando, noi da cattolici sinceri e da veri ita-

liani indichiamo alia nostra Patria la via di salvezia e di

gloria nel ritorno a quella Fede cattolica e papale che fu

in ogni tempo la salvezza deiritalia. Salus Italiae Pontifex.
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E I LORO ARGOMENTT '

A compimento di quanto gia scrivemmo 2
in difesa della

pena di morte, prendiamo ora in esame gli argomenti, al-

meno i principal!, con cui essa suole, specialmente ai giorni

nostri, impugnarsi.
II Rebaudi, nel suo noto libro, La pena di morte e gli

errori giudiziarii, la combatte da quattro lati: la dichiara

ingiusta, non necessaria, pericolosa per 1'innocenza, immo-
rale. A me, cosi parla nella prefazione, fin da quando la-

sciai le aule dell'universita, pareva che la pena di morte

fosse ingiusta, perche distru^ge J'umana personalita; non

necessaria, perche puo senza danno per la societa essere

sostituita da altra meno inumana; pericolosa per 1'inno-

cenza, perche nessuna cautela, nessun avvedimento di pro-
cedura offre garanzie assolute contro gli errori giudiziarii;

immorale, perche nella sua esecuzione deprava i costumi.

Quella prima mia convinzione, che avea forse le sue radici

nel cuore del pari che neH'intelletto, fu confermata da ven-

ticinque anni di studii e di osservazioni, che si esercitarono

e nell'ordine dei fatti e in quello delle idee 3
.

II Beccaria, nel suo famoso libro, Dei delitti e delle pene,

si propone specialmente di mostrare, che la pena di morte

non e necessaria. Se dimostrero, cosl esordisce la sua

diatriba contro la pena capitale, non essere la morte ne

utile ne necessaria, avro vinta la causa deli'umanita 4
.

Non ci metteremo qui a contestare questa sua proposi-

1 Gontinuazione dello studio morale sopra la giustisia.
2 Vedi Civ. Catt.,1909, 2, 290 e sgg.
3 La pena di morte e gli errori giudiziarii, prefaz.
* Dei delitti e delle pene, XXVIII.

1909, vol. 3, fasc. 1418. 10 7 luglio 1909.
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zione ipotetica. Se il Beccaria veramente riuscisse a pro-

vare che la sanzione della pena capitale non e- necessaria

al fine, ossia al mantenimento dell'ordine, potrebbe pure

cantare vittoria. Dovremmo convenire, non essere evidente

alia ragione naturale, che il pubblico potere ha il diritto

di condannare alcuno all'estremo supplizio. Giaeche, come

si spiego nell'articolo precedente, la misura in cui Iddio

partecipa un dato potere, si desume nell'ordine razionale

dal fine pel quale Iddio lo comunica.

Ma questi fieri avversarii della pena capitale dimostrano

veramente il loro assunto? Provano essi con solidi argo-

menti, che la pena di morte e ingiusta ed illegittima? Ecco

quello che prendiamo a discutere in questo articolo.

Dicono primieramente, che altre pene (per esempio, la

condanna ai lavori forzati) sono piu terribili della pena ca-

pitale; piu che questa ritengono i malvagi dal misfare.

Non e, cosi il Beccaria, il terribile ma passeggiero spet-

tacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato

esempio di un uomo privo di liberta, che divenuto bestia

di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella society che

ha offeso, che e il freno piu forte contro i delitti *. Dun-

que, conchiudono, non e vero che la pena di morte sia ne-

cessaria: puo, come diceva il Rebaudi, senza danno, anzi

con utile della socieUi, essere sostituita da altre punizioni,

meno inumane a un tempo e piu efficaci.

Ma quell'asserzione, esservi altre pene piu terribili della

pena capitale, e gratuita. Havvi un fatto che la smentisce

apertamente. 11 fatto e questo : i condannati nel capo

tengono in conto di grazia il cambiamento dell'estremo

supplizio nell'ergastolo, o nella galera anche a vita. Cosi

1 Ivi. La pena del carcere perpetuo e piu efficace di quella del pa-
tibolo a distogliere dai delitti, ed e insierne piu utile al delinquente e alia

stessa societa*. Cosi 1'Amati riepiloga la sentenza del Beecaria. Vita ed

opere di Cesare Beccaria, pai te 4a
. 5.

.
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accade, almeno d'ordinario *. Or questo fatto mostra ad

evidenza, che si abborrisce la morte piu di qualsivoglia

altra pena, non esclusa la prigionia o la condanna ai la-

vori forzati: mostra ch'essa e la piu terribile di tutte.

La ragione poi di questo fatto certissirao si vede subito

chiaramente. II piu terribile, dice san Tommaso, tra tutti

i mali corporei e la morte, come quella che toglie tutti i

beni corporali % e li toglie in modo irreparabile. Ecco ac-

cennati i due capi per cui la morte differisce dalle altre

pene, e ne diventa la piu terribile.

Primieramente, le altre pene non tolgono, come fa la

morte, tutti i beni corporali: qualcuno sempre ne rimane

a conforto del paziente, finche resta la vita, che di tutti e

il fondamento. In secondo luogo, quanto a quegli stessi

beni che tolgono via, non pero, ordinariamente, li levano

in modo irreparabile, come fa la morte: lasciano la possi-

bilitk e la speranza di ricuperarli. Nelle strettezze dell'er-

gastolo, il prigioniero va seco stesso ruminando le iterate

grazie sovrane, gli spessi sconvolgimenti politici, )e non

rare evasioni che narransi felicemente compiute per mezzo

del danaro o dell'arte : con questi rosei pensieri il meschi-

nello si conforta nel suo carcere, e apre il cuore alia dolce

speranza di riacquistare o presto o tardi la perduta liberta.

Finche ci e vita, lo diciamo comunemente, c'e speranza.

E verissimo che il pensiero della vita futura e degli

eterni gaudii che in essa Iddio tiene preparati pei fedeli

osservatori della sua legge, ha la virtu di attutire e vin-

cere il terrore che la morte incute. Vale cio per i buoni:

la morte e da essi riguardata, come ianua vitae. Ma i mal-

vagi, pervertiti nella mente e ostinati nel vizio, non pen-

1
II Rebaudi arreca alcuni fatti di condannati nel capo che ricusarono

la grazia loro offerta della permutazione. Op. cit., parte I. cap. 2, 5. Ma
non pud negarsi, che quello non e il caso ordinario.

8 Maxime terribile inter omnia corporalia mala est mors, quae tollit

omnia corporalia bona. Nella 2. 2. q. 123. a. 4. E da cio deduce che il

tollerare la morte propter bonurn virtutis costituisce il supremo grado della

fortezza: e quell'atto per cui reputatur lioino simpliciter fortis. Ivi, ad 1m.
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sano punto all'altra vita: o, se pur talora vi pensano, ne

ricevono piuttosto accrescimento di terrore. Giacche si af-

faccia alia loro mente il tribunale divino, ben piu treruendo

dell'umano: si presenta al loro pensiero la giustizia divina,

ben piu terribile dell'umana in punire gli scellerati.

Parlando delle leggi, disse il Suarez, che appena pos-

sono essere tanto giuste, che non possano da alcuni recarsi

in dubbio per apparenti ragioni *. Altrettanto puo dirsi

delle verita. Appena possono essere cosi evidenti, che non

possano da taluni oppugnarsi per inani argomenti. Quale
verita e piu corrforme al senso commune, e piu evidente

di questa, che la morte e piu terribile del carcere o della

galera? Eppure, ecco che il Beccaria e i suoi seguaci la

rigettano con vani sofismi. Questi pero sono chiaramente

smentiti e dal fatto, come abbiam veduto, e dalla ragione.

Se, dice lo Stefanucci-Ala, il problema della pena di

morte e capace di una soluzione che appaghi il cuore, e sod-

disfi alFintelletto, questa gran soluzione la avra dal connubio

tra 1'emenda e la pena afflittiva. Solo pel concetto della

emenda il braccio della giustizia avra Yhuc usque licet: avra

la pena un limite, dal quale receda il vecchio fantasma del

boia. Ed infatti, sarebbe mai possibile la emenda, nel si-

gnificato della sua temporaneita, quando nella pena, che

s'infligge al colpevole, entrasse di mezzo la scure del car-

nefice? E rimossa dalla pena la finalita della" emenda, quale

altro espediente avreste voi per diradicare il patibolo?
2

.

Ecco dunque un'altra delle principali obbiezioni contro la

pena di morte: E ingiusta, e illegittima, perche non serve

all'emendazione del reo.

1 <Vix possunt esse tarn iustae, ut non possint ab aliquibus per ap

parentes rationes in dubium revocari . De legibus, lib. 1. cap. 9. num. 11.

2 La pena di morte e la societd odierna, parte 1. . 4. Aiiche il Gio-

berti pone questa difflcolta: La pena di morte, uccidendo il colpevole,

invece di emendarlo, contraddice ai principii fondamentali del Gristianesimo*.

Del primato morale e civile degli Italian?, parte 2.
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A sciogliere questa difficolta si rifletta bene, qual e pro-

priamente il fine dell'autorita politica. Non e, come per 1'au-

torita paterna, il bene morale dell'individuo, ma e diretta-

mente e propriamente il bene dell'intero corpo sociale, ri-

poslo in gran parte nel mantenimento dell'ordine.

L'autorita paterna tende, come a suo scopo primario,

all'educazione della prole. Inchiude dunque la facoltit di ca-

stigare: ma le sue debbono essere pene curative o medicinali,

atte cioe a guarire e correggere il figliuolo caparbio e insubor-

dinate. II padre di famiglia, dice san Tommaso, non puo

infliggere altra pena, se non correttiva, la quale non si

estende oltre i termini dell'emendazione, cui trascende la

pena di morte A
.

Ben altro e lo scopo a cui principalmente mira 1'auto-

rita civile. Esso, come dicevamo, consiste sopratutto nella

conservazione dell'ordine. A questo dunque deve giovare

la pena cbe il principe civile infligge, a mantenere 1'ordine.

Senza questo,la pena non potrebbe riputarsi giusta e legittima.

Se oltre a cio la pena valga pure all'emenda del reo, tanto

meglio: essa non sara che phi compiuta e perfetta. Ma per

questo solo motivo, che non si ottiene I'emendazione del

colpevole, non puo dirsi ingiusta ed illegittima, quando d'al-

tronde sia necessaria pel mantenimento dell'ordine, cioe pel

conseguimento del fine stesso primario della civile autorita.

Tale si e veramente, in certi casi, la pena di morte: talora

e necessaria per mantenere 1'ordine. Di questo dicemmo

abbastanza nell'articolo precedente. A mantenere 1'ordine,

due cose richieggonsi. Primieramente, 1'ordine, se mai venga

perturbato con delitti, deve reintegrarsi, deprimendo i per-

turbatori con pene proporzionate ai loro misfatti. In se-

condo luogo, gli animi dei cittadini tutti devono, per la

minaccia di proporzionate pene, rimuoversi efficacemente

dallo sconvolgere con delitti 1'ordine. Or bene, affermiamo pri-

1 Paterfamilias non potest infligere nisi poenam corrigentem, qnae
non se extendit ultra terminos emendationis, qtiam transcendit poena
mortis*. .4. Dist. 37. q, 2. a. 1. ad 4m .
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mieramente, esservi alcuni delitti (il parricidio, per esempio y

il tradimento della patria, 1'omicidio premeditate), ai quali

non e proporzionata altra pena, se non la perdita della

vita. Affermiamo in secondo luogo, che a distogliere gli

animi, specialmente dei facinorosi, da alcuni delitti, grave-

in ente nocivi all'ordine pubblico, talora non basta Tesilio,

il carcere o altra pena minore della capitale. Ci vuole ta-

lora la pena raassima, e questa (checche in contrario dica

il Beccaria) e la perdita della vita. Senza questa pena, la

pubblica sicurezza troppo vacillerebbe. La societa non sa-

rebbe difesa che debolmente : non sarebbe sufncientemente

assicurata, che per opera di uomini scellerati 1'ordine so-

ciale non sara sconvolto.

E poi chiaro, che la pena capitale grandemente confe-

risce ancor essa alia correzione dei costumi. Ben lo fa r

nello stato di comminazione. Le pene, dice san Tom-

maso, giovano alia correzione, non soltanto quando s'in-

fliggono, ma anche quando si determinano: poenae non

sunt ad correctionem, solum quando infliguntur, sed etiam

quando determinantur *. Vedesi cio chiaramente nelle

pene eterne deH'inferno. Se le consideriamo nello stato

d'inflizione, esse, per riguardo dei reprobi a cui si ap-

plicano, non sono correttive: sono puramente vendicative

od espiatorie. Ma se le consideriamo nello stato di de-

nunzia o minaccia, esse sono correttive, e correttive in

sommo grado. Pel timore delle pene eterne, quanti si riman-

gono dal peccare! Quanti, dopo commessa la^colpa, rinsavi-

scono, la detestano, e si danno a vita morigerata! Simil-

mente puo dirsi della pena capitale. Sia pure, che per ri-

guardo del reo a cui si applica, non e correttiva. Ma e

tale nello stato di comminazione. A quanti distorna la vo-

lonta e trattiene il braccio dal mettere in esecuzione in-

fami disegni!

Sebbene, considerandola pur anche nello stato d'infli-

zione, puo dirsi in un vero senso, cbe la pena capitale non
1

Suppl. q. 99. a. 1. ad 3m .
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e del tutto estranea all'emenda del reo. Giacche 1'emenda-

zione ravvolge un doppio concetto. In riguardo al passato,

dice detestazione della vita trascorsa nella colpa: in ri-

guardo all'avvenire, dice nuovo tenore di vita, da uomo
onesto ed assennato. Ora, se quanto al secondo rispetto

la pena di morte prescinde dall'emenda, quanto al primo

pero vi conferisce non poco. La certezza della morte im-

minente toglie dall'apprensiva dell'empio la scena dei beni

temporali, di quei beni che col loro falso bagliore ne travol-

sero miseramente i passi. Lo dispone cosi al ravvedimento.

La umana coscienza, dice il Taparelli, vedendo aprirsi la

scena terribile di una vita avvenire, e svanire gli incante-

simi della presente, si induce di leggieri a distaccare la vo-

lonta da quel bene che la induceva al disordine, e che

sta ormai per fuggirle di mano l
. Infatti vedesi general-

mente, che 1'empio in quegli estremi rientra alia fine in se

stesso, da sicuri segni di resipiscenza, si rimette nell'ordine,

e muore riconciliato con 1'Autore del medesimo 2
.

n
* *

La vita dell'uomo e sacra ed inviolabile. Cosi gl'impu-

gnatori della pena di morte vanno altamente gridando : e

questo un punto, sul quale insistono fortemente. La esi-

stenza nostra temporanea, dice lo Stefanucci-Ala, dalla pre-

stanza del suo line acquista pregio ed inviolabilita. E guai

a chi si attenta di guastarne il corso, mandarla immatura,

e con forze ancora acerbe, ad una esistenza estempo-

ranea !

3
.

Ma, di grazia, nell'uomo non e poi inviolabile la sola

vita. Inviolabile e in lui anche la liberta, e generalmente

ogni sua appartenenza. Eppure ammettono gli avversarii

1

Saggio teoretico di diritto natitrale, dissert. 2. cap. 3. art. 3. 4.

num. 835
2 In certe provincie di Francia correva il proverbio: De cent pendus pas

mi perdu. L'ostinatezza in morte veniva riguardata, come proverbialmente

impossibile nei condannati nel capo.
3
Op. e luog. cit. 3.
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(e come potrebbero non ammetterlo?), che, in pena del

misfatto commesso, la liberta puo essere vincolata col car-

cere, eziandio perpetuo.

In che senso adunque e vero, che la vita dell'uomo e

sacra ed inviolabile? Nel senso, che niuno puo per auto-

rita privata farvi attentato, tranne il caso di necessaria di-

fesa da ingiusta aggressione. La stessa autorit& pubblica
non puo farlo, se non per pena giusta d'alcun atroce

misfatto.

Ma la vita non e inviolabile nel senso, che, per punire
un delitto con pena proporzionata alia sua gravita, il prin-

cipe civile, come ministro di Dio, non possa sguainare quella

spada che porta non indarno (non sine causa, ou
efofj) al

fianco, e togliere la vita al malfattore. Dissi, come ministro

di Dio. Gertamente, non si spiega, non si concepisce che il

principe civile abbia il potere di mandare a morte uno scel-

lerato, se non ammettendo, che 1'autorita, di cui e investito,

viene da Dio, Non est potestas nisi a Deo: se non ammet-

tendo, ch'egli e ministro di Dio, Dei minister est *.

Giova insistere davvantaggio su questa verita, Quegli,

dice san Tommaso, per cui autorita si fa una cosa, e 1'au-

tore che la fa veramente: ille aliquid facit, emus auctori-

tate fit
2

. II principio e chiaro. Ne deduce il santo dottore

questa chiara conseguenza: Dunque coloro, i quali ucci-

sero i prossimi e gli amici per comando divino. non essi

cio fecero, ma piuttosto quegli per cui autorita operarono :

siccome il soldato uccide il nemico per autojita del prin-

cipe, e il ministro uccide il ladrone per autorita del giu-

dice 3
. Altrettanto avviene nel caso nostro. Si, il principe

civile distrugge, per usare il linguaggio del Rebaudi, Tu-

rn ana personalita, guasta il corso, secondo le parole pur
1 Ad Rom. XIII. 1. 4.

2 Nella 2. 2. q. 64. a. 3. ad lm .

3 Unde illi qui occidertmt proximos et amicos ex mandate Domini,
non hoc fecisse ipsi videntur, sed potius ille cuiits auctoritate fecerunt:
sicut et miles interficit hostem auctoritate principle, et minister latronem

auctoritate iudicis . Ivi.
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ora citate dello Stefanucci-Ala, all'esistenza temporanea,

mandando 1'anima ad una esistenza estemporanea. Ma lo fa,

come ministro di Dio, per autorit& di Dio. Dunque, e piut-

tosto Iddio che, in pena del misfatto commesso, distrugge

1'uomo, e chiama 1'anima al suo tribunale, benche lo faccia

mediante il suo ministro, a cui partecipa la sua autorita.

Certamente, non e ingiusto Iddio in farlo: non e ingiusto

il principe in eseguirlo per autorita di Dio.

Dicono, che 1'uomo non deve partire da questo mondo,
se non chiamato da Dio. Si certamenle. Ma non vediamo,

perche ne parta chiamato da Dio, chi muore di febbre, o

di fatale caduta, o di uu fulmine, e non possa dirsi, che

ne parte chiamato da Dio, chi muore per sentenza di le-

gittimo principe, ministro di Dio.

La pena di morte e pericolosa per 1'innocenza, perche
nessuna cautela, nessun avvedimento di procedura offre ga-

ranzie assolute contro gli errori gindiziarii . Queste sono

parole, gi& di sopra citate, del Rebaudi, il quale le appoggia
con fatti, in buon numero, d'innocenti condannati a morte

per errore dei tribunali.

Vi sono fatti, ancor essi in gran copia, d' innocenti con-

dannati per errore al carcere o ad altre pene. Ma, per questo

capo, quale abisso, esclama il Rebaudi, non vi e mai tra

la pena di morte e le altre pene! Chi subi il carcere, la

galera per errore,. potra essere indennizzato dei danni sof-

ferti nelle sostanze: la solenne proclamazione della sua

innocenza e una completa riparazione al suo onore offeso :

e la pieta profonda, la benevolenza affettuosa, di cui la

societ^ lo circonda, suscitano nel suo cuore dolci emozioni

che in qualche modo lo compensano quotidianamente dei

dolori sofferti. Ponete ora nella bilancia i tormenti terri-

bili di chi subisce 1'estremo supplizio senza sua colpa, i do-

lori atroci della naadre, dei tigli che lo sanno innocente (poi-

che le prove della di lui apparente reit& non hanno vinto la
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loro morale convinzione), la disperazione dei superstiti al mo-

mento in cui 1'errore e riconosciuto, e sopratutlo ponetevi

quellavita violentemente troncata anzi tempo in nome della

giustizia; e dite poi se non v'e un abisso tra la pena di morte

e le altre pene *. Non neghiamo il divario. Solo notiamo che

la riparazione all'innocente, condarinato al carcere per er-

rore, talora non ha di fatto luogo, e quando ha luogo, e

ben poca cosa rispetto ai dolori e ai danni sostenuti: no-

tiamo pure, che Tinnocenza spesso non si scuopre, o si

scuopre troppo tardi, dopo la morte di queirinnocente nel-

1'ergastolo. Laonde puo anche dubitarsi, se tra la pena di

morte e le altre pene vi sia poi veramente, quando inter-

viene un errore giudiziario, tutto quell'abisso, che vi trova

il Rebaudi.

Ma lasciamo queste osservazioni di minor conto: ve-

niamo senz'altro ad una risposta chiara e decisiva. Senza

dubbio, niuno puo essere condannato ad alcuna pena, se

la sua colpa non e solidamente accertata: la pena poi non

deve mai eccedere la gravita della colpa. Cosi alto proclama

la retta ragione. Supponiamo dunque, che non sia stato

omesso alcun mezzo per evitare 1'errore: supponiamo che

la reita dell'accusato sia venuta fuori ad evidenza, quale

puo aversi nelle cose umane: supponiamo che la pena pro-

porzionata al suo delitto sia manifestamente quella di morte.

In tal caso, e del tutto irragionevole 1'asserire che, per que-

sto solo motivo della possibility di cadere accidentalmente

in qualche errore giudiziario, deve il principe astenersi dal-

Tapplicare al malfattore la pena capitale. Non dovra dirsi

all'opposto, che in tal caso il bene comune richiede dal

principe, che, non tenuto conto di quella possibilita, ap-

plichi quella pena? In simil guisa, la possibilita di ucci-

dere contro ogui intenzione qualche innocente, non trat-

tiene un generale d'esercito dal bombardare, quando lo

richieda il pubblico bene, una fortezza nemica.

1

Op. cit., parte 3. cap. 1. 1.
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Se la pena di morte impedisse davvero i reati, questi

si vedrebbero cresciuti in numero dopo 1'abolizione di quella

pena. Eppure le statistiche, osserva il Rebaudi, ci mostrano

che la cosa precede assai diversamente. Per esempio, in

Inghilterra, alcuni reati contro la proprieta erano un tempo

puniti con la morte: vennero poi sottratti a quella pena.

Or bene, se confrontiamo il numero di tali reati per un

quadriennio anteriore all'abolizione, dal 1855 al 1859, e per

un quadriennio posteriore, dal 1875 al 1879, che cosa tro-

viamo? Lungi dal trovare aumento di reati, invece si eb-

bero all'anno 520 reati di meuo, dopo che cessarcno di

essere puniti di morte 4
.

Rispondiamo. Qui in Italia, dopo Tabolizione della pena

capitale, non abbiamo davvero scemamento nei reati. Al

contrario, abbiamo pur troppo da deplorare un notevole

aumento: come apparisce anche da varii discorsi tenuti da

valenti magistral per inaugurazione dell'anno giuridico.

Altrettanto avvenne pure in altre regioni. Se in Fran-

cia la pena di morte non e abolita, cio devesi principal-

mente alia generale persuasione, che, ove fosse tolta, ne

seguirebbe senza dubbio aumento nei reati.

Quanto a quel caso particolare, di cui parla il Rebaudi,

dovrebbe egli provare, che quello scemamento, se avvenne

in realta, va attribuito, non gi& ad altre cause ben diverse,

ma propriamente aU'abolizione della pena di morte. Que-

sta prova egli non arreca. La statistica con le sue aride

cifre non tiene conto delle circostanze o condizioni sociali,

mutate senza dubbio in quel lungo intervallo, di 20 anni,

tra 1'uno e 1'altro quadriennio. Quello scemamento pote

procedere dalla diminuzione degl'incentivi che sogliono

spingere al deliito, com'e, specialmente per la violazione

della proprieta, la miseria. Pote dipendere dalla vigilanza,

piu attiva e piu oculata della polizia. Una nuova fonda-

1
Op. cit., parte 1. cap. IV. . 2. Vedi Civ. Catt., ser. XIII, vol. li, pag. 556.
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zione di opificii, un vasto impianto di lavori agricoli, la

stessa moltiplicazione e coordinazione delle pubbliche strade,

e cento altre circostanze, che lungo sarebbe qui noverare,

poterono diminuire notevolmente i reati. A scemarli, po-

terono conferire una piu ampia diffusione dello spirito re-

ligioso, una piu sana istruzione, una migliore educazione

morale, un piu ragionevole assetto delle classi meno favo-

rite dalla fortuna.

A questa variety di circostanze non bada purito il Re-

baudi. Suppone che quel secondo quadriennio, eccettuata

I'abolizione delia pena capitale, sia rimasto nelle stesse

identiche condizioni del primo.

Le pene del codice sono un ritegno necessario per quei

tanti, sui quali non hanno forza altri motivi piu nobili ed

elevati. Sarebbe in manifesto errore, chi pensasse che la

moralita di un paese si regge unicamente o principalmente

sul timore delle pene. Non deve certo trascurarle un buon

principe: ma, deve far uso anche degli altri mezzi, che vi

sono, oltre quello del timore delle pene, per custodire e

promuovere la moralita.

La pena di morte, diceva il Rebaudi, e immorale, per-

che nella sua esecuzione deprava i costumi . Quante volte

furono viste plebi forsennate folleggiare pazzamente attorno

al patibolo, e accogliere con grida insane iL povero colpe-

vole, trascinato al supplizio!

Ricorriamo anche qui alia dottrina delFAquinate. Essere

spettatori soltanto della colpa, puo nuocere ai buoni co-

stumi : perche 1'uomo corre facilmente dietro ai mali esempi.

Non cosi nuoce il contemplare la pena che tien dietro alia

colpa. Quando, dice 1'Aquinate, insieme con la colpa viene

a notizia anche la pena di morte, o qualsiasi altra, da cui

1'uomo abborre, per cio stesso la volonta e distolta dal pec-

care: perche la pena atterrisce piu, che non alletti 1'esempio



E I LORO ARGOMENTI 157

della colpa
4

. Danque la vista del patibolo, per se, pro-

duce nell'animo degli spettatori un effetto salutare, quello

di rimuoverli dal delitto.

Non sempre, e vero, lo produce in quelli uomini che,

separati dalla legge e dal diritto, x^pcaGev v6ptou xai Shajs, sono

piuttosto fiere, che uomini, anzi, come dice il Filosofo,

sono peggiori delle fiere
2

. Quanto a questi stessi pero, non

e vero, che la vista del patibolo ne depravi i costumi.

Gome potrebbe depravarli, se i loro costumi sono gia in-

teramente corrotti e pervertiti? Gome le fiere, alia vista

del sangue, danno nelle furie, cosi quelli uomini, allo spet-

tacolo dell'estremo supplizio, diventano bestialmente feroci.

Se il numero di siffatte fiere fosse grande, sarebbe pru-

dente avviso eseguire la sentenza capitale, come in qual-

che regione si pratica, alia vista solo di pochi.

*
# *

Per amore di brevita, ci passiamo di commemorare altri

argomenti; tanto phi, che ci appaiono poco degni di con-

siderazione, e non difficili a rifutarsi.

Solo noteremo qui in fine una eccezione, solita a farsi

dagli avversarii. Ammettono essi, che in alcuni casi stra-

ordinarii si puo infliggere ai delinquenti anche la morte.

Questo pero spiegano dicendo, che in tali casi straordi-

narii opera il diritto, non di punire, ma di difendersi con-

tro Tingiusto aggressore. Non neghiamo, cosi leggesi

presso il Buccellati, che alcuni atti delittuosi, specialmente
in tempo di guerra, rivolta, ammutinamento, devastazioni,

1

Quando simul cum culpa innotescit et poena, vel mortis, vel quae-

cumque alia, quam homo horret, ex hoc ipso voluntas eius a peccando
abstrahitur: quia plus terret poena, quam alliciat exemplum culpae .

In 2. 2. q. 108. a. 3. ad 3m.
' Come 1'uorao, dice il Filosofo, se vive conforme alia sua natura, e

1'ottimo degli animali ; cosi, separato dalla legge e dal diritto, e il peasimo
di tutti : xwP-o6v v6{iou xati SixTjg xsJptaxov TTOCVTCOV. Politic, lib. 1, cap. 1
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incendii e stragi, abbiano ad esigere una straordinaria re-

pressione. Ma in tali casi, notate bene, non e
'

piu domi-

nante il diritto di punire, bensi altro piu fatale, donde ha

origine la guerra, cio.e il diritto di difesa, che naturalmente

spetta all'individuo ed alia societa contro 1'aggressore, che

minaccia la rovina del nostro onore, della proprieta, della

vita, diritto che viene misurato soltanto colla gravezza

del pericolo imminente. Questo diritto spetta necessaria-

mente a ciascuna persona, e col fatto dell'associazione,

non che darsi rinuncia, come pensano erroneamente i se-

guaci del patto sociale, si rende coliettivo mediante la

guerra
4

.

Malamente, per ispiegare quei casi straordinarii, si raette

da parte il diritto di punire, e si ricorre al diritto di di-

fendersi contro 1'ingiusto aggressore. Infelice e la scappa-

toia. Giacche quel diritto di difesa da facolta di respingere

la forza con la forza, fino all'uccisione dell'aggressore, ma
cio nel solo atto dell'assalimento. Onde con quel diritto si

spieghera bensi, come la forza pubblica possa, in tempo
di rivolta eccetera, uccidere chi resiste coll'armi alia mano
e mentre resiste: ma non si spiega come 1'autorita pub-
blica possa, cessata la rivolta, chiamare al suo tribunale i

rivoltosi, giudicarli e metterli anche a morte, se ne sono giu-

dicati meritevoli. Di questo secondo si tratta, non di quel

primo, di questo secondo si vuole la spiegazione : ne si ha,

se non ricorrendo al diritto di punire i malfattori, anche con

pena capitale.
P. AUGUSTO FERRETTI S. I.

i Abolisione della pena di morte, parte 2, cap. 3. 79, nota. Vedi

Civ. Catt., ser. VIII, vol. 6, pag. 711.



S. ANSELMO DI AOSTA
E LA SUA MISSIONS IN INGH1LTERRA

Cantia, tu quondam totum veneranda per orbem

Praesulis Anselmi tempore signa dabas.

Epicedion in obitum Anselmi.

I.

Si avvicina il tempo, in cui la citta natale di Anselmo,

fra il plauso delle citta sorelle e particolarmente del Pie-

monte cattolico, si dispone a festeggiare il piu grande del

suoi figli, il piu grande nella gloria riunita della scienza,

della beneficenza, della santuA. E Je feste, merce 1'ope-

rosita indefessa dello zelante Pastore che le ha disegnate e

promosse, gi& si annunziano svariate e molteplici, non meno

che pie e grandiose: feste sacre e feste profane; splendori

di solennita onorate dall'interv7ento unanime dell'episcopato

subalpino, e presiedute dal principe di S. Ghiesa, che onora

la metropoli torinese e che vi assistera come Legato del

Pontefice e suo rappresentante ; quindi conferenze episco-

pal!, congresso mariano, accademie anselmiane, e Terezione

infme di un monuinento al santo che e il piu glorioso cit-

tadino di Aosta.

AH'attuazione di cosi degni e grandiosi festeggiamenti,

religiosi e civili, sara necessaria, certo, la cooperazione una-

nime di molti e molti volonterosi, e piu degli iniziatori ar-

diti, degli uomini di azione e di censo, che non degli uomini

di scuola o di studio. Fra tutte le parti pero, di essi fe-

steggiamenti, quella che a noi piu rileva e che per noi re-

stera duratura nei suoi frutti molteplici, e quella che con-

cerne lo studio e la illustrazione dei meriti, dell'indole, della

vita e degli scritti del Dottore di Aosta. Ad essa pertanto

come noi fummo i primi a incominciare, cosi vogliamo essere

gli ultimi a desistere dal portar il nostro umile contribute.
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E se prima abbiamo tracciato di volo i grand! lineament! di

Anselmo, come giovane secolare e come religiose, indi come

padre e maestro di religiosi, fra le mura dei chiostri e negli

stretti confini della vita monastica 4

,
ora ne vorremmo abboz-

zare i tratti precipui, secondo la sua vita pubblica, o vo-

gliamo dire la sua missione sociale, rispetto alia societa re-

ligiosa in generale, cioe la Ghiesa tutta quanta, ed alia

societa civile, come ce la propone a considerare universal-

mente il nostro S. Padre Pio X Tiella sua Enciclica Com-

munium rerum del 21 aprile del corrente anno.

Poiche, se fu al tutto singolare la gloria di Anselmo

d'Aosta, e 1'abbiamo altrove dimostrato, nell'accoppiare

in se con mirabile nesso e ravvivare in altri con potente

efficacia il doppio merito della contemplazione e dell'a-

zione, in quanto lo portavano le condizioni degli uomini

e dei tempi, questa gloria medesima rifulge di uno splen-

dore piu vivo e piu vero, se si consideri alia luce della

missione sua propria, cioe non solo rispetto all'ordine

monastico in particolare, ma rispetto alia societa cristiana

in generale, sull'uscire del secolo XI e all'entrare del XII.

Gerto la missione providenziale, di lui, come quella dei

grandi riformatori di quell'eta, era una missione sociale nel

piu vero e piu ampio senso della parola; ne gia solo in quanto
scientifica ed educatrice, ma piu ancora e primieramente in

quanto religiosa e pastorale, mentre era ordinata sopra tutto

a custodia e a difesa della dottrina e della morale, della

liberta e della disciplina della Ghiesa, secondo che ampia-
mente ci viene descritta nella citata enciclica.

E la Providenza che aveva eletto Anselmo ad essere

guida ed esemplare, piu che ad una o ad altra generazione
di monaci, a tutto un immenso popolo di anime, anzi ai

pastori stessi della Ghiesa nei tempi piu difficili, lo mise

ben presto, per quelle vie sempiici insieme e misteriose che

sono il suo segreto, al contatto di quella societa ch'egli

aveva fuggito. Ne tanto, diciamo, dei piccoli e degli umili,
1 Vedi vol. I, p. 3 ss. 271 ss., 673 ss.
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a cui la soavita dell'indole e della virtu lo ravvicinava na-

turalmente, ma dei grandi, del principi, del re della terra,

da cui la suamodestia e 1'amore della solitudine lo teneva

guardingo, e infine pure dei vescovi piu illustri e degli stessi

Ponteflci sommi chiamati a governare la Ghiesa in quel se-

colo, di tre Pontefici che portavano i nomi, grandi nella

storia, di un Gregorio VII, di un Urbano II, di un Pa-

squale II: piu particolarmente dei due ultimi che lo so-

stennero poi fra le lunghe lotte del suo ministero epi-

scopale.

Gia il venerando Erluino, impedito dalla decrepita eta,

aveva rimesso assai per tempo al giovane priore la cura al-

tresi dei negozi esterni del monastero: il che costringeva

Anselmo ad uscire sovente dalla sua cara solitudine e a

fare aspri viaggi e a trattare col mondo. Noi vediamo allora

il monaco italiano accolto, festeggiato e amato da nobili

famiglie normanne, come fosse uno dei loro, piu che amico,

figliuolo e figliuolo primogenito. Per tale, ad esempio, lo ri-

guardava, e volevalo chiamato, il signore Guglielmo Grispino,

e sopra tutto Eva, sua sposa, ascritti amendue tra i fami-

gliari e benefattori del Bee. Anselmo andava comraosso di

tanta pia affezione che trovava nei cuori di quei rudi nor-

manni: onde ne scriveva egli di poi, con parole di Candida

compiacenza che mostrano come il suo cuore buono go-
desse di quella intimita; scriveva in Aosta agli amatissimi

zii Lamberto e Folcerado, rimettendoli per notizie ad uno
di quei nobili signori che nel suo passaggio per Aosta erasi

fatto latore delle sue lettere : Vi prego di volere infor-

mare, mediante il latore di questa nostra lettera, il figliuolo

vostro dello stato di vostra salute; e da lui, se vi piace,

potete sapere le cose che mi riguardano. Perche, sebbene

questo signore, che si degna di essere nostro nunzio, sia

molto ricco e uno dei piu nobili fra i Normanni, egli tuttavia

con sua madre e i suoi fratelli e la sorella si sono stretti a me
con tanta famigliarita di affetto, che non mi chiamano al-

trimenti che figlio la madre, e fratello i figli, senon che di

1909, vol. 3, fasc. 1418. 11 8 luglio 1909.
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pan concordia mi hanno concesso la dignita di primo-

genito
l

.

Con simile confidenza scriveva pure, gia arcivescovo

Cantuariense, ai suoi dilettissimi in Gristo figli i mo-

naci del Bee: Siate anche memori in che modo io soleva

ssmpre acquistare amici alia chiesa Becense, e con questo

esempio adoperate a farvi degli amici da ogni parte, segui-

tando 1'opera buona dell'ospitalita, usando benignita con

tutti, e dove manca il potere dell'opera, porgendo la grazia

della parola affabile. Ne crediate mai di avere abbastanza

degli amici; ma, siano poveri siano riccbi, tutti uniteveli

nell'amore di fraternita, perche cio possa non solo confe-

rire all'utile della vostra Ghiesa, ma condurre alia salute

di coloro che voi amate 2
.

Da queste candide parole noi possiamo bene argomen-
tare la grazia e la impronta propria dell'opera apostolica di

S. Anselmo. E la grazia era tanta che, ancora giovine priore,

egli stringeva a se per condurli a Dio e alia religione i

cuori piu indurati. Ma piu assai, divenuto abbate, quando
cresciuto in merito come in fama di santita, era consultato

ed ascoltato da vescovi e da principi, a bene delle anime

loro e deilorosoggetti. Cos! noi lo vediamo chiamato nel 1087

al letto di morte del fiero Guglielmo il Gonquistatore, e

solo da infermita sopraggiuntagli impedito di assistere alle

ultime agonie del duca morente, stato impetuoso nelle

passioni, come poi ardente nella fede e nel pentimento.

Ma 1'opera apostolica di Anselmo d'Actsta doveva es-

sere spesa anzitutto per il bene della Ghiesa d'Inghilterra

e particolarmente della sua sede primaziale di Gantuaria,

illustrata gia da un altro gran figlio di Benedetto, dal disce-

polo di Gregorio Magno, il monaco Agostino. Tale fu, senza

dubbio, il sentimento vivissimo dei contemporanei di An-

selmo non meno che dei posteri suoi ammiratori, ed e

1

Eplst. I, 18. Cf. Epist. II, 9. Dal contesto e dalla storia appare
che il latore era il figlio di Guglielmo Crispino.

*
Epist., Ill, 18.
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espresso talora con una ingenua enfasi, che fara sorridere

un lettore superficiale, ma che commuove invece lo siu-

dioso sincero. Cosi, ad es., 1'autore del carme in lode di

S. Anselmo : Se dai tuoi merit! sostenuta non fosse

1'Anglica terra, crollerebbe oppressa dal peso del suo vizio.

Ella per i tuoi meriti, io lo riconosco, si regge e reggera,

e per le tue preghiere avviene che non cada 4
. Ne meno

candidamente lirico nella sua mestizia elegiaca parla il can-

tore dell'epicedio, gi& citato, volgendosi in particolare alia

sua Gantuaria: Ganzia, tu davi una volta, al tempo del

presule Anselmo, spettacolo venerando per tutto il mondo.

II mondo era minore di te: la tua fama volava per tutti i

popoli, arnica ai buoni, odiosa ai tristi. A te il monaco, il

clero e il popolo accorreva per essere istruito, mentre il

tuo Anselmo buono era in vita... Ora giaci incolta nella

vedovanza di tanto pastore. Ora la tua fronte si corruccia,

raggrinzata di rughe scabrose... Ora china la testa, che prima
si ergeva a guisa di torre eccelsa, soggiaci a miseranda

rovina .

Dopo otto secoli d'intervallo, che accumularono su la

nobilissima isola e sopra la illustre sua sede primaziale un

tanto maggiore cumulo di rovine fino a separarla dal centro

vitale dell'unita religiosa nel mondo, gli ingenui sfoghi dei

poeti medievali hanno un'eco di pianto, immensamente piu

doloroso, piu amaro, nel nostro cuore, nel cuore di ogni

figlio della Ghiesa! Ma le rovine delle et& susseguenti e la

1 Fulta tuis meritis si non foret Anglica terra

Corrtteret vitii pondere quassa sui.

Ilia tuis meritis, fateor, valet atque valebit

Atque tuis precibus ne cadat efficitur.

Cf. MIGNE, GLVIII, 135 ss. L'autore si raccomanda come una delle pe-

corelle di Anselmo, sgraziatamente sviata: Haec de qua dico, bahalans

est presbyter Hugo*, e nel suo caro entusiasmo va flno a protestarsi in-

oapace a lodare degnamente il suo buon padre, anche nella ipotesi piu am-
bita dal poeta, anche se Apollo gli facesse pigliare un bagno nella sua

fonte cavallina, nella poetica Ippocrene :

Fonte CabaUino si vne rpspergat Apollo,

Ad te laticlandttm non satis units ero !
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tristezza dell'ora presente non devono far dimenticare le

passate benemerenze del vescovo italiano per quell' isola

lontana, e particolarmente la sua mite e vigorosa operosita

pastorale.

II.

La prima volta che Anselmo vide 1'Inghilterra fu 1'anno

stesso della sua ordinazione ad abbate (1079). Egli vi si tra-

gitto costrettovi dai negozi del monastero, il quale aveva in

quell'isola molte possession! donategli dai recenti signori nor-

manni. Ma certo vi ando anche allettatovi da un'altra causa,

che ben parve al buon Eadmero, non infirmlor ista; dai

desiderio di rivedere e di intrattenersi, familiari affatu, col

suo maestro e connazionale Lanfranco. Vero e che dai go-

dimento, benche santo, della dolce intimit^ del maestro si

strappava bentosto 1'austero monaco per attendere ai mi-

nisteri piu gravi che ricercavano la sua presenza, come per

giovare alia salute ed alia edificazione delle anime che ne

potevano approfittare.

E qui Eadmero ci fa sapere com'egli, allora, giovinetto

monaco, ebbe grazia secondo la misura della sua picco-

lezza di entrare non poco addentro nella beata fami-

gliarita di lui: quindi ci d& insieme piu particolari ragguagli,

i quali sono ottimo indizio di cio che facesse Anselmo in

altre simili occasioni, e singolarmente del suo zelo ardente

e operoso, ma sempre dolce e discreto, che fu la impronta

propria della sua vita, prima nella solitudme del chiostro,

e poi fra lo strepito del mondo.

Primi a fame esperienza nell'isola britannica furono i

monaci del Santo Salvatore, cioe della chiesa cattedrale e

del monastero annessovi di Gantuaria, stati i primi e piu

fervorosi ad accoglierlo. La conferenza che loro fece An-

selmo al suo primo giungere, per rendere loro grazie della

festosa accoglienza, e piena di opportunita, di garbo e di

dolcezza, si che il giovinetto Eadmero coi suoi confratelli

ne ando rapito, e lo vediamo dai sunto grazioso che ne



E LA SUA MISSIONE IN INGHILTERRA 165

lascio: chi fa la carita guadagna piu che chi la riceve:

questi ha un vantaggio che passa, verbi gratia honorem

unum, prandium unum... quegli ha un bene che resta, la

grazia, il merito...

Ma dimorando poi fra quei monaci, parecchi giorni, come
uno di loro -

prosegue il biografo, presente a cio che narra -

ogni di o nel capitolo o nel chiostro egli diceva con bella

facondia cose mirabili e per quei tempi non piu udite, in-

torno alia vita e alle costumanze dei monaci; e privatamente
altresi trattava, in altre ore con quelli che erano di piu pro-

fondo ingegno, proponendo question! alte sui libri divini

ed anche sui libri umani, e dichiarando le questioni pro-

poste .

Di qui trascorrendo a visitare le terre della chiesa Be-

cense sostava ai diversi monasteri di monaci, di canonici,

di religiose, anzi pure alle corti dei nobili signori, secondo

che la ragione o la convenienza portava. E vi era accolto

sempre con molta festa ed onore. Ma quid ille? dimanda il

buon Eadmero. E risponde pianamente : Al solito suo si pre-

stava dolce ed affabile con tutti accomodandosi al genio
ed alle usanze di ciascheduno in quanto poteva senza pec-

cato. E si accomodava in cio, secondo 1'esempio dell'Apo-

stolo, per guadagnare tutti, non solo quelli che vivevano

senza la legge del beato Benedetto, come si credeva, ma

quelli altresi che dediti alia vita secolaresca in molte cose

vivevano senza la legge di Cristo. Sicche i cuori di tutti si

volgevano ad amarlo, e si riempivano di un'avidita fame-

lica di udirlo .

Ed egli conformava poi i suoi detti ad ogni condi-

zione di persone, per modo che gli uditori confessavano non

potersi dire cosa piu convenevole ai loro costumi. Ai monaci,
ai chierici, ai laici egli dispensava ricordi proporzionati alle

qualita ed allo stato di ciascheduno. I monaci ammoniva
di non disprezzare ne anco i minimi falli o trasgressioni

dell'ordine loro, e confermava rammonimento con la gra-
ziosa similitudine del vivaio, in cui se piccole fessure si
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aprono e non si riparano, Facqua plan piano scorre via ed

i pesci muoiono: e cosi nelle religioni quando non si tiene

conto delle colpe leggiere, a poco a poco si viene spegnendo
il fervore. I chierici ammaestrava come dovessero mante-

nere la professione, die con lo stesso loro norne facevano,

di volere solo Iddio per Joro sorte ed eredita, avvisandogli

di stare all'erta, che per negligenzadel loro dovere non venis-

sero a perdere 1'eredita di Dio ed a cadere in quella del de-

monio. E similmente ai coniugati dava istruzioni le piu pro-

porzionate e prudenti, intorno alia mutua dilezione ed agli

altri doveri tutti, proprii dell'uno e delFaltro coniuge vicen-

devolmente.

Ne in questa sua forma o di ammonire, o di istruire

o di confortare precedeva egli all'usanza di altri; e da

capo 1'osservazione e di Eadmero, il quale si direbbe che

voglia pungere i conferenzieri del secolo XX, piu che i dia-

lettici del secolo XII 1

. Ma tutto al contrario proponeva An-

selmo cose altissime sotto esempii volgari e notorii, indi

le confermava con potenti e manifeste ragioni; sicche, ri-

mossa ogni dubbiezza, le radicava nella mente e nel cuore

degli uditori.

E questa veramente la dote propria di vera e consum-

mata sapienza, come altri gia avverti, quale rifulge nei dot-

tori e padri piu segnalati della Ghiesa, nominatamente nel

grande S. Giovanni Grisostomo per rispetto all'eloquenza

popolare cristiana, e per rispetto alia stessa trattazione

scientifica nel grande principe della Scuola, S. Tommaso

d'Aquino. Poiche la sapienza vera e del predicatore e del

maestro cristiano non si studia di essere gonna, o contorta,

altezzosa o torbida: cerca anzi di essere piana e semplice

nella stessa sublimita, di essere leale e retta, e in quanto

puo lo sforzo umano, communicativa e limpida, siccome un

raggio di quella sapienza divina, da cui riverbera ogni luce

1 Vita Ansplmi, lib. I, cap. VI: Haec autem... non eo ut aliis mos

est docendi modo exercebat, sed longe aliter singula quaeque sub vulgar!
-

bus et notis exemplis proponens, solidaeque rationis testimonio fulciens, etc.
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di verita nell'intelletto, ogni calore di bonta nel cuore della:

creatura umana. Quindi anche Teloquenza clie ne sgorga>

e Tunica veramente efficace, veramente sacra 1

.

Ne diversa dalla predicazione pubblica era in Anselmo

la conversazione privata, che fu tanta parte del suo apo-

stolato e di abbate e di vescovo. Gioiva pertanto chiunque

poteva godere del colloquio di lui; ognuno trovava in lui

pronto il consiglio ne' suoi dubbii; sicche, fmo da quei

primo suo viaggio, ci dice Eadmero, non vi fu conte in

Inghilterra, o contessa, non persona alcuna potente che

non si recasse a grande sventura spirituale, se gli avveniva

di non potere ascoltare, onorare e favorire 1'abbate Be-

cense; anzi lo stesso re Gugliehno cbe quasi a tutti pareva

rigido e formidabile, con Anselmo era tanto inclinato ed

affabile, che in sua presenza, a stupore di tutti, diventava

un altro .

NelTamabile abbate Becense avveravasi quindi splendi-

damente la parola del Maestro: Beati i miti, perche essi

possederanno la terra... Beati i pacifici perche saranno chia-

mati figliuoli di Dio 2
. Sicche di questa medesima popo-

larita e favore, che aveva incontrato presso tutti il suo buon 1

padre, scrivendo Eadmero, assicura che non era cosa da

stupirne molto per quelli che ne conoscevano i costumi;

giacche dalla conversazione di lui, ovunque egli fosse,,

sgorgava una soavita cosi amabile che trascinava tutti nella

sua amicizia e famigliarita .

Ne tanta soavita era mollezza di animo, ma fortezza di

1 La eloquenza popolare e spesso graziosa di Anselmo potrebbe dar

luogo ad uno studio bello e nuovo, da aggiungersi a quei tanti gia proposti

opportunemen te alia trattazione degli studiosi dallo zelantissimo vescovo dl

Aosta, Mons. Giov. Vincenzo Tasso, ne41'ampio Programma delle feste per
I'ottavo centenario della morte di S. Anselmo (Aosta, tipografia catto-

lica 1909). Su questo programma cogliamo qui Fopportimita di richiamare

da capo vivamente Tattenzione di quanti possono concorrere in qualche parte

a quei doverosi festeggiamenti. Vedasi pure per un piu recente e piu partico-

lareggiato ragguaglio: Fetes dn liuilieme ccntenaire de la nwrt de Saint

Ansehue et Congres marial a Aoste. 2-8 septembre 1909.

2
MATTEO, V, 4, 9.
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proposito e vittoria dell'orgoglio innato, di queH'amor pro-

prio, cioe, che nell'eta moderna, ove piu universalmente

impera, abbiamo bisogno di chiamare con vocabolo nuovo

egoismo. Per tale forza di ammo e vittoria di se il monaco se-

vero spogliavasi d'ogni sua esterna rigidezza, e si studiava di

fare, in quanto poteva senza colpa, cio che andava a grado

agli altri. Per questa a nessuno voleva essere gravoso, a

nessuno molesto, quantunque gli fosse talora convenuto

rallentare percio alquanto della severita e della disciplina

monastica. E stimava egli maggior bene con santa equita

condiscendere agli altri, quando 1'ordine della discrezione

glielo insegnava, anziche stando sul rigore alienarli. II che

parve, ed era certo, cosa mirabile in queU'eta, cosi rigida

e ferrea anche nei suoi santi. Sicche noi conchiude qui

ingenuamente il suo biografo
- noi non possiamo sapere

che cosa sentiranno e diranno di cio quelli che dopo di

noi ne udranno o leggeranno; ma certo noi che abbiamo

potato vedere il suo modo di vita, tanto maggiormente lo

stimiamo lodevole.

II giudizio de' posteri e, che piu importa, quello della

Ghiesa, non fu altro da quello del buon Eadmero e de' suoi

contemporanei inglesi del secolo XI e XII. Ne poteva es-

sere diversamente, posta 1' evidenza mirabile dell'efficacia

pratica e dei frutti singolari dell' apostolato mite e soave

di Anselmo, nella vita, nella predicazione, nella conversa-

zione coi grandi e coi piccoli, coi religiosi e coi laici.

Dopo questo primo viaggio cosi fruttuoso delFanno 1079,

come ci dice Eadmero, 1' Inghilterra diverme famigliare

ad Anselmo e secondo che portava la varieta delle occor

renze, fu da lui visitata . Ne per altri motivi certamente,

ne con frutto minore la visit6 di poi; tanto piu che veniva

Iddio autenticando 1'opera del mite ed umile suo inviato,

anche con fatti prodigiosi, quali ci narrano con ogni candore

i suoi contemporanei piu fededegni
l

.

1 Gf. EADM. Vita S. Anselmi, cap. VI. (MIGXE, Pair. laL, 158, col. 77 ss.).

Miracula S. Anselmi (ibid. 120 sa.).
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III.

Ma 1'anno 1092, morto gia da quattro anni il maestro e

amico Lanfranco e tiranneggiando Flnghilterra Guglielmo
il rosso, figlio del Gonquistatore, che ne lasciava vedovate

le chiese per ispogliarle, Anselmo vi si ricondusse con in-

dicibile ripugnanza, dopo lunghe resistenze e contrasti,

vinto solo dalle preghiere dei suoi monaci e dalle insistenti

suppliche di molti signori d'Inghilterra, e principalmente
del potentissimo conte di Cestria (Chester), Ugo di Avran-

ches. Eragli costui armco di giovinezza e di studio, fino dal

tempo cioe che Anselmo, giovine secolare come Ugo, per
correndo i paesi della Francia, Faveva incontrato ad Avran-

ches e strettosi con lui in una di quelle nobili amicizie di

giovani cavalieri medievali. QueH'amicizia vibrava tuttavia,

e vibro sempre calda e giovanile, sotto la maglia ferrea del

guerriero normanno, benche traviato dal bollore delle pas-

sioni, come vibrava sotto la ruvida lana del monaco valdo-

stano : essa consigliava ad Ugo di confidare ai discepoli del-

1'amico il monastero di Chester, e sforzava Anselmo ad esau-

dirlo, conducendogli in persona una piccola colonia di monaci.

II santo giunse a Canterbury e il buon Eadmero, contro

il suo solito, se ne ricorda qui il giorno con precisione la

vigilia della Nativity di Maria. Ma gridando molti e monaci

e laici, quasi presaghi del futuro, ch'era giunto in lui il so-

spirato arcivescovo, egli se ne parti di gran mattino, senza

volervi pure soprastare a celebrare quella festa, che era nel

medioevo, com'e noto, fra le piu care e le piu solenni al

popolo cristiano.

Le ripugnanze delFumile abbate erano troppo giustifi-

cate; le condizioni della Chiesa d'Inghilterra da cui Lan-

franco aveva potuto a mala pena, con Fimmenso credito a

lui proprio, sradicare e tener lontani gli abusi piu enormi
del clero, i disordini del popolo, le usurpazioni dei grand!
e del re stesso le condizioni erano tali che ricercavano
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un nuovo Lanfnmco, o piuttosto, per le mutate circostanze,

ricercavano un Ildebrando, una tempra cioe di lottatore

sperimentato, vigoroso, indomito, che potesse tener petto e

fiaccare le corna a quel toro die v'imperversava alia sfre-

nata, impunemente.
E il toro indomito, come lo chiamava poi Anselmo a

ragiorie, era quel re rosso che anche storici liberali di-

pingono quale uomo di una grossezza quasi bestiale, cieco

all'ordine soprassensibile, stupido alia moralita, violento e

superbo nell'uso del potere, abietto con semplicita feroce

e con piacevolezza impudente; uomo ridicolo e tiranrio te-

tro *. A lui si reco tosto Anselmo, e da lui ricevuto a grande

onore, gli parlo con apostolica liberta, non per gli interessi

conculcati de' suoi monaci, bensi per quelli piu universal!

della Ghiesa e del popolo oppresso. Ma il frutto fu poco

su quella natura ribelle.

Dopo qualche tempo, Anselmo chiese di tornare in

Normandia, ma n'ebbe reciso diniego dal despota. Per una

dimostrazione piu energica del loio malcontento, cbe gia

Eadmero sospettava sarebbe apparsa bene strana ai posteri,

i grandi, nel Natale dell'anno stesso 1092, dimandarono li-

cenza al re di far pregare in tutto il regno, perche il Si-

gnore gli mutasse la volonta e suggerisse la scelta di un

degno arcivescovo.

II re rosso ne fu indignato, ma permise, protestando tut-

tavia che per quanto la Ghiesa pregasse, egli non reste-

rebbe mai dal fare a proprio senno. Ad Anselmo, invano

ripugnante, viene commesso dai vescovi presenti il deter-

minare la formola e il modo delle preci; egli lo fa con

plauso universale, e le preghiere incominciano tosto per Anglo-

rum ecclesias omnes. Ma il Rosso continua a farsene giuoco,

e per il Volto santo di Lucca, giura, che ne Anselmo ne

1 SILVESTRO CENTOFANTI, Sant'Anselmo di Aosta e il SMO storico fran-

cese signor Remusat in Archivio storico italiano. Nuova Serie, t. 11 (1855),

125. Gf. CHARLES DE REMUSAT, Saint Anselme de Cantorbery (Paris 1853),

p. 122 as.
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altri sara arcivescovo, ma egli solo . Tra questi spergiuri

e colto da infermita, si aggrava, e gia corre agli estremi.

Allora vescovi, abbati, signori gli si fanno intorno; lo esor-

tano a pentirsi, e per meglio riuscirvi, mandano per Anselmo,

ritiratosi allora da Chester a Glocester. Anselmo accorre,

ma vuole si faccia cominciare il re daU'umile confessione,

e dalla sincera promessa di riparazione. II re a tutto con-

sente: prende anzi mallevadori i vescovi della sua pro-

messa presso Dio
;
se ne stende 1'editto, e col regio sigillo

si autentica: liberi i prigionieri, i debiti tutti condonati,

perdonate le offese, promesse al popolo buone leggi, buona

giustizia, buon governo.

Ma sopra ogni cosa premeva 1'elezione di un degno pa-

store della chiesa Cantuariense, madre comune di tutto il

regno . Al suggerimento altrui risponde il re, che ranimo

suo era appunto su questo pensiero; e fra la sospensione ge-

nerate, pronunzia, e a voce concorde proseguono tutti accla-

mando, Anselmo il piu degno. L'umile abbate trema, impal-

lidisce; e mentre si vuole trascinarlo al re, protesta e con

irremovibile sforzo resiste. I vescovi lo prendono in disparte,

e cercano di commuoverlo : invano. 11 re ne va contristato e

lo supplica fino alle lagrime: tutto inutile. Se ne inteneri-

scono gli astanti, e s'irritano contro Anselmo ;
lo sgridano,

lo incalzano, gli rinfacciano di voler essere causa, per quella

sua pazzia ,
di tutti i disordini, i delitti, le oppression! che

si aggraveranno sull'Inghilterra. NelFangoscia mortale, il mite

abbate si volge ai suoi due compagni, Baldovino ed Eu-

stachio : Ah fratelli miei, perche non mi soccorrete ? E Bal-

dovino: Se e volonta di Dio, chi siamo noi da resistervi?

Alle parole seguirono le lagrime e alle lagrime larghi fiotti

di sangue, che sgorgarono dalle narici per lo schianto del

dolore. Veh! come presto il tuo bastone si e spezzato

esclama Anselmo a Baldovino, dolorosamente. Allora il re

fa premura agli astanti che si gettino ai piedi dell'abbate

ostinato; ma questi si prostra con essi e non cede. I ve-

scovi, omai pentiti di aver dato cosi retta alle sue rimo-
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stranze, gridano : Un pastorale, im pastorale . E afferrano

il monaco per il braccio destro, e altri lo tirano innanzi ri-

luttante, altri lo sospingono, e lo appressano al letto del-

1'infermo; il re gli porge il bastone. Anselmo chiude la

mano, ricusando. 1 vescovi si fanno a schiuderla con tanto

sforzo che gli strappano geraiti di dolore, e non riuscen-

dovi, gli tengono accosto alia mano serrata il pastorale,

stringendoglielo fra il pollice e J'indice; quindi, sollevato 1'e-

letto, lo portano quasi di peso alia chiesa, mentre la molti-

tudine grida: Viva il vescovo, viva il vescovo! e nella chiesa

s'intona il Te Deum. II paziente e quasi fuori di se dal do-

lore : continua a protestare, a piangere. E il fremito del sin-

ghiozzo e le convulsioni del dolore sono tali che inquietano

alfine gli astanti, i quali per tranquillarlo, secondo 1'uso dei

tempi, lo aspergono e gli danno a here dell'acqua benedetta.

Ma dopo tutto, 1'eletto persiste a dichiarare nullo quanto si e

fatto : tornato al re, gli annunzia ch'egli non morra di quella

malattia, ma guarito dovra annullare 1'elezione fatta; indi

ai vescovi : Sapete voi che cosa volete fare ? Volete ag-

giogare insieme ad un aratro un toro indomito e una pe-

corella debole e vecchia. Che ne avverra? L'indomabile fe-

rocia del toro trascinera, lacerandola fra triboli e spine, la

pecora debole, senza che questa valga ad arrestarlo, ne

ad essere utile a se o ad altri .

Avvennero queste cose il giorno 6 marzo del 1093. Gosi

conchiude Eadmero questa parte della sua narrazione 4

,

da noi compendiata rapidamente. perche ritrae molto bene

al vivo Tindole degli uomini e dei tempi.

Dopo cio, fu uno scambio di lettere vivacissimo dall'una

parte e dall'altra della Manica : lettere del re, dei signori,

dei vescovi d'Inghilterra al duca di Normandia, all'arcive-

scovo di Roano, ai monaci del Bee, per informarli della

elezione e averne la loro buona approvazione : risposte dei

normanni dolorose, energiche, quasi risentite, specialmente

1 Historia Siovorum, lib. 1 (MIGNE, Pair. lat. t. CLIX, 568 s.).
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dei monaci. Questi, e sopra tutti i piu giovani, erano desolati,

esterrefatti : protestavano contro il re, contro Gondolfo, gia

loro confratello e allora vescovo di Rochester, contro An-

selmo stesso. il quale aveva egli pure scritto loro per tran-

quillarli e per congedarsi patenamente. I soliti maligni,

che mai non mancano dentro e fuori del monastero, an-

darono fino a spargere che le resistenze di Anselmo erano

state una finta. Cio fen Anselmo nel piu vivo, nel piu de-

licato del suo cuore di monaco e di padre : ribatte la stu-

pida malignita con nobile indegnazione, per la coscienza del

suo dovere di salvare dallo scandalo i deboli, difendendo I'o-

nore di chi aveva da precedere agli altri con 1'insegnamento
e con I'esempio. I monaci infine si arresero a consentire,

benche a malincuore; 1'arcivescovo poi mando ordine for-

male ad Anselmo di accettare la consecrazione episcopale.

Invece il Rosso, riavutosi, ritratto le promesse e rico-

mincio tosto a mal fare. Per il santo volto di Lucca pro-

testavasi egli con 1'amico piu caro di Anselmo, con Gondolfo,

arcivescovo di Rochester - Iddio non mi avra buono per il

male che mi ha fatto . Anselmo anio a lui, a Douvres, e

gli pose recise le sue condizioni: restituzione di tutti i beni

dell a chiesa Gantuariense, ingerenza assoluta e indipen-

dente deH'autorita episcopale in tutti gli affari religiosi;

soggezione debita alia Sede apostolica e riconoscimento del

legittimo Pontefice Urbano II. II re mostra di accettare, ma
indi a poco rimette innanzi pretensioni: che Anselmo gli con-

senta almeno di ritenere quei beni di Ghiesa, che erano an-

dati ripartiti fra i suoi cortigiani dopo la morte di Lanfranco.

II diniego di Anselmo fu il primo seme di dissidio; ma
non disgiunto nell'abbate da un intimo senso di gioia per la

speranza di sottrarsi all'onore d'ogni prelazione, giacche fra

quel mentre aveva egli gia rinviato al Bee, con la verga abba-

ziale, la rinunzia ad ogni monastica dignita. Passato cosi

molto tempo fra le speranze e il timore, in termine di sei mesi,
il re, forzato dai clamori di tutti i buoni, si piego alfme;
richiamo Anselmo a Windsor e gli fece le debite promesse.
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Anselmo dovette allora cedere anch'egli, prestargli 1'omag-

gio, come aveva fatto il suo maestro Lanfranco, e riceverne

1'investitura feudale. Dopo questa, all'uscire del settembre,

faceva la sua entrata solenne nella citta e sede Cantua-

riense, con immensa gioia del clero, dei monaci, del po-

polo tutto, e all'entrare del dicembre aveva la consecra-

zione episcopale con I'intervento di tutti i vescovi d'lnghil-

terra.

La mite pecorella era aggiogata per sempre al toro in-

domito: lo spettacolo della lotta e del suo esito sovrumano

riempira di stupore il mondo e di gloria 1'isola remota, ma

piu singolarmente la sua sede primaziale Gantuariense;

spettacolo di lotta e di trionfo che strappava ai suoi con-

temporanei quel grido di plauso, del quale sono eco gli

ingenui versi del cantore medievale:

Cantia. tu quondam totum veneranda per orbem

Praesulis AnseJmi tempore signa dabas.



L' INDIPENDENZA DELL'ARTE
IN UNA NUOVA ESTETICA

I.

L'indipendenza e una gran parola, anche quando non

e una gran cosa. Scosse e inebrio la generazione fattrice

della presente Italia, e dalla politica fu tirata a entrar

nella scienza, nella moraJe, nell'uso e in tutto quello che

giovava per aver liberta di pensare, di dire e di fare a pro-

prio modo. Spunto quindi anche 1' indipendenza dell'arte,

propugnata prima col fatto, e poi colle ragioni, come si fa

di ogni cosa che si vuol che sia a ogni costo.

Gampione novissimo di codesta indipendenza scese in

campo Benedetto Croce, a' nostri lettori gia noto, il quale
nella sua Estetica e altrove la vanta e difende come un teo-

rema, una regola fondamentale dell'arte.

L'arte, egli scrive, e indipendente cosi dalla scienza,

come ^dall'utile e dalla morale 4
. Che Farte sia indipen-

dente, perche anteriore alia morale, e una di quelle tesi

fondamentali dell'Estetica che non e il caso piu di discutere:

chi non e persuaso, studii e se ne persuadera
2

. Perche,

soggiunge il Croce in una lettera a G. Lanzalone, il con-

cetto deil'autonomia o dell' indipendenza dell'arte e certa-

mente molto difficile come tutti i concetti filosofici, ed io

mi rendo conto dei dubbii e delle angosce mentali che puo
suscitare. Ma, per liberarsi dai dubbii e dalle angosce, non
v'e altro modo che d'insistervi sopra col pensiero finche

la luce sospirata si fara da se 3
.

1
Estetica, II ediz. Milano, Sandron, p. 5. Ill ediz. Bari, Laterza, 1909,

p. 61. Ma poiche nella presente questione una edizione val 1'altra, noi ci-

teremo la secona'a.

2 La Critica*, anno II, fasc. II, p. 9^J.

3 Vedi G. LANZA.LONE, Accenni di critica nuova, III edizione, Milano,

tip. La vita interwasioHale, 1907, pag. 122.
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Tre cose quindi afferma il Groce dell'indipendenza del-

1'arte, ch'essa e anzitutto una tesi si certa che non e piu

il caso di discuterla; poi, che un siffatto concetto e certa-

mente molto difficile e fonte di dubbii e angosce; e infine

che solo lo studio e la riflessione intensa puo procacciarne

la sospirata persuasione.

Sono tre punti, come ognun vede, assai legati fra loro,

a intendere i quali anche il nostro povero intelletto si e

sforzato, assottigliato, acuito per trapassarvi dentro, e veder

di quel concetto la verita. Qualche cosa ne abbiam cavato,

che si o no piacera al Groce, ma non dispiacera a chi, al par

di noi, vuol ponderare le ragioni delle cose e dei vantati

sistemi moderni.

Pensa e ripensa, cerca e ricerca, alia fine del dubbio si

puo trovare il sentiero della verita.

Ad ogrii modo, per quel che ancora si sente nell'aria,

e opportune scrutare piu a fondo il concetto dell'indipen-

denza dell'arte. Perche, scrisse una buona penna, e stata

veramente meravigliosa la leggerezza con la quale molti in

Italia credettero di poter escludere dal mondo dell'arte nien-

temeno che la idea morale e di poter fabbricare (in questa

vita contemporanea, ove tutto fortemente si intreccia, si coor-

dina e si corrisponde) per comodo della sola arte, una specie

di solitudine puerilmente orgogliosa e vana Venne in-

nanzi una schiera di giovani scrittori dallo stile molto fiorito

e fosforescente, dicendo: Siamo qua noi con la colonna

di fuoco ! 11 vuoto innegabile che si e fatto nell'arte per il

divorzio dalla vecchia morale e dalla vecchia fede, noi lo

riempiamo assai abbondantemente, perche dalgrembo della

nostra nuova poetica, ecco che noi facciamo uscire la for-

mola di una Vita e di una Umanita superiore!
*-

A ciascuno il suo.

Queste parole che non sono nostre, han la firma del Pan-

zacchi, furori scritte da lui alcuni anni fa ^ ma tengono anche

1 Tolstoi e Manzoni nell'idea morale dell'arte, in Nuova Antologia del
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adesso, dopo che col D'Annunzio e coi suoi imbcrbi am-

miratori e venuta su la modernissima generazione di scrit-

tori e artisti a riempire di fango e di belletta negra il vuoto

lasciato dal bando della morale e della religione.

II.

A queste idee del Panzacchi, e di molt'altri pensatori

convien pure confessare che anche il Groce praticamente si

accosta, perche ammette la ragionevolezza delle misure pra-

tiche da usarsi contro chi abusa deil'arte. Anzi sentirebbe di

mancare al proprio dovere e si vergognerebbe, quando desse

a tradurre a un ragazzo di ginnasio certi canni catulliani.

In teorica pero la pensa un po' altrimenti e fa come quei

filosofi del rinascimento che ammettevano certe verita, vere

in teologia, e false in filosofia.

Pratica e teorica non s'accordanodunque nella persona del

Groce, e in lui il critico d'artenonelostesso cheil professore

e 1'educatore. Scrive infatti che come critico d'arte, sen-

tirei di mancare al mio dovere e mi vergognerei, se facessi una

lezione di moralita al delizioso Gatullo *. Godesta contradi-

zione fra le norme artistiche e le pratiche, non considerata

1'incoerenza, ma il buono effetto a cui lascia la via, accatta

piu lode che biasimo all'acuto filosofo dell'Estetica. Della

qual lode, benche possa toccarne piu o meno parte anche a

parecchi artisti e letterati viventi, tuttavia la maggiore va

data a lui, perche piu d'ogni altro nella pratica, se non

nella teorica, si tien lontano dal fango e da' suoi lodatori,

e distingue come vedremo 1'arte in quanto arte dalla

comunicazione sociale dell'arte, si da fare il campo della

comunicazione sociale deil'arte assai minore del campo dei-

l'arte stessa.

La tesi pero del Groce sopra I'indipendenza deil'arte,

come e comunemente intesa, e tratta a conseguenze prati-

16 dicembre 1898. Articoli ristampati come prefazione al libro di L. Tolstoi,

che cosa 3 I'arte, Milano, Treves, 1899.
1 Nella citata lettera al Lanzalone.

1909. vol. 3, /ewe. 1418. 12 8 luglio 1909.
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che e social], a che 1'autore non vorrebbe si venisse. Gi deve

essere dunque qualche baeo ne' principii che ne vizii le

conseguenze. Parvus error in principio magnus est in fine.

Di qui la necessita di scovare dove mai s'annidi codesto

errore donde procedono le male conseguenze pratiche.

L'errore ha sempre qualche motivo di vero, dice il Groce,

e dice bene. Cosi, nella tesi dell'indipendenza dell'arte, com'ei

la propone e dichiara, c'e un po' di vero e un po' d'errore.

L'errore sta piuttosto in certi placiti filosofici e psicologici,

su cui egli s'argomenta di fondare ed inalzare quella tesi,

che non nell'affermazione della tesi stessa, perche questa

s'accosta tanto alia verita che meglio che critica parra difesa

piu razionale la discussione che siarno per fame. II lettore

non ci faccia per ora il viso dell'arme. Gercando la verita,

quando questa risplenda, da qualunque parte ci venga,

ognuno dev'essere prestissimo a farle accoglienze oneste e

liete.

111.

L'indipendenza o autonomia dell'arte, cosi come suona,

sembra cosa nuova e piena di sospetti, perche il nome

comincio a correre quasi solo ne' tempi moderni. Ma la cosa

e assai vecchia, anzi tanto antica quanto i piu bei tempi

dell'arte e della filosofia. Ebbe grandi patrocinatori, e primo,

se non a proporla, a trattarne con profondo acume, fu il Fi-

losofo per eccellenza, Aristotele, sulle orme del quale corse

con passo gigante un altro gran filosofo, mm piu pagano,

ma cristiano, 1'Aquinate, propugnatore s'altri mai, arditis-

simo dell'indipendenza dell'arte, come arte. II Groce certo

dovrebbe esultare d'aver avuto in questo principio di estetica

cosi valorosi precursor!, e d'esser capitato tanto b
;
ene.

Prima quindi di toccar la sentenza del Groce ci par con-

veniente esporre quella di S. Tommaso, che teologo cristiano

e santo com'e, sempre pronto a correggere dove un qua-

lunque errore fosse, anche nel Filosofo, diviene per noi

maestro migliore dcllo Stagirita.
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L'arte, secondo il concetto arfstotelico, e uno de' cinque
abiti o virtu intellettuali, spetta pero non aH'intelletto specu-

lative, ma al pratico, siccome quella che viene defmita ratio

recta aliquorum operum faciendorum ovvero recta ratio

factibilium *. Essa e virtu, perche tende al bene. Ma in

due maniere un abito puo essere ordinato al bene; o in

quanto da semplicemente la facolta di far un atto buono,
o in quanto oltre alia semplice facolta dell'agire bene, con-

cede anche il relto uso di questa facolta. Gosi per 1'abito

della grammatica 1'uomo ottiene la facolta di fare un di-

scorso corretto, non pero la grammatica fa si che sempre

parli correttamente, perche anche chi sa di grammatica puo
cadere nei barbarismi, nei solecismi. Invece 1'abito della

giustizia non solo fa che 1'uomo abbia pronta la volont&

ad operar cose giuste, ma ancora che operi giustamente.

Gli abiti della prima forma non sono al tutto virtu, che

rendano 1'uomo assolutamente perfetto e buono
;
ma solo

sotto questo o quel rispetto, in questa o in quella facolta.

Giacche per 1'arte noi non chiamiamo assolutamente buono

e morale alcuno, come se bastasse a cio 1'esser dotto e ar-

tista; ma solo lo diciamo con restrizione buon grammatico,
buon pittore, buono scultore, buon poeta, buon fabbro e va

dicendo. E quella bonta. che val bravura
;

si dice buono, e

s'intende bravo, perito nell'arte sua. Di qui e che per lo

piu la virtu si contrappone alia scienza e all'arte, sebbene

talvolta anche la scienza e 1'arte si dicono virtu 2
, e virtuosi

anche in buona lingua coloro che in esse sono eccellenti,

puta caso, nella musica, nei ballo, nell'arte del disegno,

come i virtuosi del Pantheon. Ma e virtu d'altro genere,

cioe, come s'e detto, bravura, valentia, perfezione, eccel-

1 Onde male scrive Pio FERRIERI (Guida dello studio critico della let-

teraiura 2R ed. Torino, Paravia, 1885, pag. 4) che 1'arte fu deflaita dagli

antichi recta ratio agendorum , perche questa e dflnizione appar-

tenente alia prudenza, non all'arte, che e rectd. ratio factibilium e tra agenda
e factibilia c'e la differenza che cprre fra il fare una statua e il fare un atto

morale.
8 I-II q. 56, a. 3.



180 L'INDIPENDENZA DELL'ARTE

lenza, raagistero in un determinato campo dell'operare

umano, come lo scientifico e 1'artistico. Son cose che tutti

vedono, ma non tornera inutile al nostro proposito 1'averle

ricordate.

S. Tommaso al quesito se 1'arte sia per se una virtu mo-

rale, risponde di no e afferma 1' indipendenza dell'arte dalla

volont&, e quindi dalla virtu morale. Perche, dice egli, il

bene dell'arte non consiste nel perfezionare le tendenze

deirappetito umano, ma consiste in cio che 1'opera d'arte

sia in se buona, ossia perfetta secondo 1'arte. Non spetta

infatti alia lode dell'artista in quanto artista con qual vo-

lonta egli compia 1'opera, ma quale riesca 1'opera che fa.

Per tal modo 1'arte, a vero dire, e un abito operative, che

pero per un lato partecipa della natura degli abiti specu-

lativi. Tanto sol che il geometra dimostri la verita di un

teorema, non e da cercarsi come egli si trovi quanto al-

J'anima, se lieto o tristo, bene o male, come pure accade

dell'artista. E quindi 1'arte ha ragion di virtu in quel grado

che appartiene agli abiti speculativi o scientiflci, cioe in

quanto si 1'arte come la scienza concorrono a far un'opera

perfetta e buona, merce della facolU che ingenerano di

agire bene in certo ordine di cose, non gi& perche procu-

rino il retto uso morale di tal facolta l
.

1 Ars nihil aliud est quam ratio recta aliquorum operum faciendorum ;

quorum tamen bonum non consistit in eo quod appetitus humanus aliquo

modo se habet, sed in eo quod ipsum opus quod fit in,se bonum est. Non

enim pertinet ad laudem artificis, inquantum artifex est, qua voluntate opus

faciat sed quale sit opus quod facit. Sic igitur ars, proprie loquendo, ha-

bitus operativus est. Et tamen in aliquo convenit cum habitibus specula-

tivis, quia etiam ad ipsos habitus speculativos pertinet qualiter se habeat

res quam considerant, non autem qualiter se habeat appetitus humanus ad

illam. Dummodo enim verum geometra demonstret, non refert qualiter se

habeat secundum appetitivam partem, utrum sit laetus vel iratus, sicut nee

in artifice, ut dictum est. Et ideo eo modo ars habet rationem virtutis, sicut

et habitus speculativus, inquantum scilicet nee ars nee habitus speculativus

faciunt bonum opus quantum ad usura, quod est proprium virtutis perfi-

cientis appetitum, sed solum quantum ad facultatem bene agendi , I-II,

q. 57, a. 3.
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L'arte dunque come arte, secondo il concetto dell'Aqui-

nate, e indipendente dalla morale, e la lode che le e propria,

e tutta racchiusa entro i limiti del campo artistico, ov'essa

dispiega la sua attivita. Quindi un'opera mal riuscita o mal

fatta non ha lode di opera d'arte, ma e negazione dell'arte,

come la menzogna e negazione della verity scientifica e

della scienza. L'arte, come virtu intellettuale, tende sempre

all'opera perfetta, come la scienza al vero
;
e appunto per

cio le spetta il titolo di virtu *.

Per conseguente 1'arte si distingue dalle virtu morali, ed

e per se stessa indipendente dalla prudenza, altra virtu in-

tellettuale pratica essa pure, ma direttrice e regina e norma

della moralita e di tutte le virtu morali. La prudenza esige

per esser in se perfetta la virtu morale per cui 1'uomo sia

bene disposto rispetto ai fini morali
;
1'arte invece, per esser

perfetta in se, non presuppone la rettitudine della vo-

lonta 2
.

IV.

Da codesta diversa natura dell'arte e della prudenza o

virtu morale, Aristotele deduce alcune loro propriety che,

benche chiarissime, e meglio ridirle. Se un artista e mal-

vagio, in lui la prudenza morale non puo essere perfetta,

puo pero essere perfetta 1'arte. Gosi anche viziosissimo, uno

potra essere poeta e musico e pittore e scultore cosi da

saper ottimamente giudicare intorno al modo di fare, cor-

reggere, compire, perfezionare un'opera d'arte. Gli e che i

vizii per se non corrompono il giudizio estetico e artistico,

come corrompono invece il giudizio e la pratica morale,

se meno in universale, nel particolare dell' azione presente.

Orazio, Gatullo, il Boccaccio e tant'altri in mezzo a' loro vizii

non ismarrivano il perfetto senso dell'arte, e ritennero ta

lora anche il perfetto senso intellettuale della virtu nella

1 Ibid, ad 1.

2 Ars non presupponit appetitum rectum . I-II, q. 37, a. 4.
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loro vita, quando venivano a dire: video meliora proboque,

deteriora sequor.

L'arte per esser in se perfetta non richiede, come la pru-

denza, il corredo delle virtu morali, ne cresce per se o scema

o si perde secondo il variare di queste. Si noti inoltre che

nell'ordine morale chi pecca spontaneamente e peggior di chi

pecca per ignoranza, mentre accade il rovescio nell'arte. Qui

peggio pecca 1'ignorante che non quegli che pecca a caso

pensato \ Onde si d& maggior lode, dice S. Tommaso, all'ar-

tista che sbaglia volendo, che non all'artista, che erra non

volendo 2
. E non si ammirano forse le caricature artistiche

di Leonardo e deirHolbein e di tant'altri famosi disegna-

tori, che magistralmente ritrassero esagerandole le piu

strane deformita della natura? E non si loda forse chi sa

contraffare scherzosamente i fatti e i detti altrui, e ridicol-

mente trasformarsi nell'altrui persone con le loro virtu,

coi loro difetti, con le loro stonature di voce e di canto,

di vita e di costume ? Percio ebbero lode anche i bei tra-

vestimenti dei piu formosi poemi, come VEneide del Lalli

e Vlliade del P. Ricci.

Cosi intorno all'arte considerata per se stessa la pensa

1'Aquinate. Ne da cio che abbiamo detto, per lo piu tradu-

cendo le sue parole, non si corra subito come fanno i mo-

derni a tirar le conseguenze pratiche, e a far di S. Tom-
maso un paladino della sbracata arte moderna, quasi bastino

quei principii all'operare umano e gia si sia in campo li-

bero! No, C'e ancor che dire. Fin qui nulla che spaventa,

anche se paia ne possano trionfare gli artisti d'ogni colore,

e pudore. Si tratta solo del concetto e dell'essenza del-

1'arte, prescindendo dalle applicazioni individual.

Nel concetto delFAquinate Tindipendenza dell'arte dalla

morale suona distirizione di principii e di metodo, in quanto
che tutto quello che e proprio dell'arte, come arte non e per

nulla proprio della morale. Le linee del marmo, le modanature r

1 Yedi SILVESTRO MAURO, Quaestiones philosopliicae, To. I, q. 19.

' MI, q. 57, a. 4.
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1'impasto de' colori, 1'armoriia e la melodia musicale, il verso

e la prosa, insomma tutto cio che e istrumento dell'espres-

sione artistica, sono cose che 1'arte possiede cosi in proprio,

come il sarto il suo ago e il fabbro il suo martello. E a

quel modo che 1'ago, il martello non spettano alia morale,

ma all'arte del fabbro e del sarto, e sarebbe ridicolo far

soggetti a moralita quegl'istrumenti, cosi convien dire

anche degl'istrumenti intellettuali e fisici dell'arti belle.

L'indipendenza dell'arte e indipendenza come di cosa

che ha in se stessa tutti i mezzi necessari e sufficient! a

produrre cio che intende, come un fiume che ha gia segnata
la via al mare, sebbene abbia bisogno d'arginatura Pero

indipendenza relativa, non assoluta.

V.

L'arte, come ogni altra cosa dell'uomo dev'essere umana,

perche nella sua azione puo arrivare a toccar materia che

sia di diritto altrui, e di piu alto ordine, a quel modo che

un lottatore, lodevolmente presto ad ogni gara, puo farsi

reo di delitto, varcando i limiti della lotta, col far del male

all'avversario.

Va pertanto distinta 1'arte, dall'uso dell'arte. L'arte e in-

dipendente, ma non gi 1'uso dell'arte. Perche questo uso

sia retto e buorio, deve convenire al vivere umano, civile e

sociale. E non bastando a cio 1'arte, per se indipendente
della morale, all'arte si richiede, dice 1'Aquinate, quaiche altra

cosa, che e quanto dire la volonUi buona perfezionata dalla

virtu morale; cosa che non da 1'arte. L'arte puo essere,

senza il buon uso
;
ma il buon uso dell'arte non puo essere

senza 1'arte. Non basta la buona intenzione e la virtu mo-
rale per dipingere una coronazione della Vergine come quell a

di frate Angelico, se manca il genio e la mano *. L'arte, en-

1 S. Tommaso scrive appunto dell'arte che deficit a perfecta ratione

virtutis, quia non facit ipsum bonum usum, sed ad hoc aliquid aliud requi-
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trando nella vita umana, senza cessare d'essere arte, puo
trasformarsi in una spada a due tagli, puo edificare e puo

distruggere, puo dar la morte e dar la vita morale, quando
non vada congiunta con virtu morale che ne regga 1'uso.

Ovidio, Gatullo, il Boccaccio, il Machiavelli, il Byron, e

cent'altri scrittori poco onesti, hanno gettato nelle scuole e

nella societa coppe d'oro colme di veleno. Gosi hanno

aperte con la loro penna d'artista ferite nel seno della civilta

e della dignit umana. Ferite fatali, per contraccolpo, non
meno al vigoreggiare perenne dell'arte che al progresso
morale della societa. Al mal uso dell'arte fatto da Rous-

seau e da Voltaire deve la Francia sciagure piu immedica-

bili e ruinose de' disastri di Lipsia e di Sedan. E se 1'Africa

pianse, Italia non ne rise. E 1'antica storia dei calici sacri

profanati in Babilonia, e la ripieni di vino d'orgia e di cor-

ruzione. A tacer de' libri irreligiosi, e de' romanzi erotici,

e sudici, chi non sa quanto danno hanno recato al buon
costume della gioventu una poesia leziosa, snervante, ed

immorale, quale e per lo piu la contemporaaea? Onde ci

corre alia mente coi versi del Carduccf,

quella bestia

Che ha lungo e nero il grifo

E si distende seria nel pantano
con estetica molta

Come fosse un poeta italiano

Entro una stanza sciolta *.

Ma meglio del Garducci, la sentiva il Manzoni, il rin-

novatore della prosa italiana, che, artista acutissimo vedeva

assai bene quanto disti 1'arte dall'uso dell'arte, e che oltre

ritur; quamvis bonus usus sine arte esse non possit I- II, q. 57, a. 3 ad 1.

Quia ad hoc ut homo bene utatur arte quam habet, requiritur bona vo-

luntas quae perficitur per virtutem moralem, ideo Philosophus dicit quod
artis est virtus, scilicet moralis, in quantum ad bonum usum ejus aliqua
virtus moralis requiritur. Manifestum est enim quod artifex per justitiam,

quae facit voluntatem rectam, inclinatur ut opus fidele faciat. Ibid, ad 2.

1 Rime nuove, Intermezzo n. 2.
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alTarte finissima, possedeva ancu la virtu morale di usarne

bene.

A un personaggio ideale, che gli opponeva non ricor-

darsi nulla nella storia di Renzo e Lucia, di quello che

si suppone abbian sentito, e tacersi i principii, li au-

menti e le comunicazioni del loro aff'etto
, rispondeva

ch'essa storia trabocca invece di questo cose, e deggio

confessare che sono anzi la parte piu elaborata dell'opera;

ma nel trascrivere e nel rifare, io salto tutti i passi di

questo genere... perche io sono del parere di coloro i quali

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

consentire Fanimo di chi legge a questa passione... Col vo-

lerlo coltivare non si fa altro che fame nascere dove non

fa bisogno. Vi hanno altri sentimenti dei quali il mondo
ha bisogno, e che uno scrittore, secondo le sue forze, puo
diffondere un po' piu negli animi: come sarebbe la com-

miserazione, 1'affetto al prossimo, la dolcezza, 1'indulgenza,

il sacrifizio di se stesso; oh di questi non v'ha mai 1'ec-

cesso; e lode a quegli scrittori che cercano di metterne

un po' piu nelle cose di questo mondo; ma dell'amore,

come vi diceva, ve n'ha, facendo un calcolo moderate, sei-

cento volte piu di quello che sia necessario '.

Cosi pensava e scriveva il Socrate moderno, come Io

dice il Gantu, vindice e lodatore e narratore del buon co-

stume. II Manzoni, a' mille scrittori e poeti

che tu vedi un tanto.

nome usurparsi e portar seco in Pindo

I'immohdizia del trivio e 1'arroganza,

e i vizi lor,

mostro come si possa intrecciare in nodo mirabile 1'arte,

la morale, e la religione, senza venir meno a nessuna anzi

con sommo splendore di tutte. Perche fin dagli albori

della sua vita artistica s'avea fissa in cuore

1 Brani inediti de' Promessi Sposi per cura di G. SFORZA, Milano,

Hoepli, 1905, pag. 5-7.
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il santo vero

mai non tradir; ne proferir mai verbo

che plauda al vizio o la virtii derida.

Per questa via sperava di toccar la cima, o far, che

se fosse caduto su Terta,

dicasi almen : su 1'orma propria ei giace .

E difatti ei giace solingo sulla propria orma, perche fra

tutti i romanzieri moderni nessuno seppe al par di lui,

battere il suo sentiero, e trattar di sposi piii dignitosamente

e insieme piu veracemente e moralmente di lui.

Onde ebbe a scrivere 1'insigne linguista, teste defunto,

Policarpo Petrocchi che chi ama la giustizia e la verita

trovera ben applicata per lui la sentenza leopardiana:

immacolata

trasse la vita intera 2
.

E non senza ragione furono raccostati alia Divina Corn-

media i Promessi Sposi, e a Dante il Manzoni, i due pic-

chi, come li dice il D'Ovidio, piu sublimi della montuosa ca-

tena della letteratura nazionale, entrambi ardenti di un

amore infinite del bene. Per entrambi sarebbe una stolta

ingiustizia il dir che questo amore del bene abbia loro

stremata la possanza del genio poetico e dell'arte; e vice-

versa tutti e due avrebbero respinto come il peggior degli

oltraggi la lode che 1'opera loro fosse un libero sfogo di

estro poetico, uno spensierato esercizio dell'arte, noncu-

rante di mirare al bene. Entrambi grandi scrittori, grandi

moralisti, grandi idealisti, grandi educatori della nazion'e 3
.

(Contimia)

1 In morte di Carlo Intboaati, versi a Giulia Beccaria.
~ Dell'opera di Alessandro Manzoni letterato e patriotta, Milano, Re-

chiedei, 188G, pag. ISA.

3 Xnovi studii manzoniani, Milano, Hoepli, 1908, p. x-xn.



NELLA CORRENTE
SCHIZZI E PROFILI

III.

Dopo quella notte d'indimenticabile pena, era tomato

a casa precipitosamente, fremendo d'ira e di cruccio, riso-

lutissimo a ricattarsi. Ma 1' impreveduto era stato, e doveva

essere ancora, la legge della sua vita. In casa trovo la sposa

ripresa con grande violenza da un antico male di nervi,

non potuto vincere, anzi nemmeno comprendere. Allora di-

mentico il danno e Tonta avuta; dimentico la riunione po-

litica nella cui idea aveva messo tanta fede e tanto amore;
dimentico 1'avvocato, Michele, la Brianza, tutto, per concen-

trare i suoi pensieri e le sue sollecitudini nella sposa. Di-

nanzi a questa ii conte diveniva 1'esecutore necessario di

una volonta che non era la sua. Le cose meno verosimili

sono spesso piu vere. E necessario gettare tosto uno sguardo
a volo di uccello su questo punto caratteristico che da luce

a molta parte delle vicende che narriamo.

11 conte Dione era giunto ai venticinque anni e non

aveva pensato, non pensava a contrarre matrimonio. Fi-

nora il suo cuore non si era aperto che al solo amore della

madre, amore che confinava col culto; ne altro affetto vio-

lento e gagliardo era sopravvenuto a turbarlo, eccetto che

di sdegno e di rabbia.

Avendo fatto gli studi sino al liceo in un collegio cri-

stiano, ignaro del mondo e della vita sociale, appena en-

trato airilniversita, si trovo come smarrito. Gli mancavano

molte cognizioni, molti accorgimenti, molto spirito che ab-

bondava intorno a lui. La fine eleganza di signorina ari-
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stocratica, cresciuta in un giardino chiuso, fra la ginnastica

dei salotti e le belle maniere della buona societa, non gli

giovava molto a trarlo dalla inferiorita spirituale in cui

credeva di essere innanzi ai suoi colleghi. Ne incolpo la

educazione ricevuta, e concepi un vero odio contro tutti i

collegi clericali, i quali, in quei primi sorsi di liberta, gli

apparivano man mano come veri ergastoli larvati, dove si

atrofizzano le piu care intelligenze, si mettono ceppi, si al-

zano barriere nei campi liberi dello spirito, e si deformano

anche talvolta i corpi leggiadri.

La sua commozione nei primi tempi giunse al furore,

poi rimise di intensita. Per altro, dopo pochi giorni di esi-

tazione, si adatto benissimo alia nuova maniera di vita e ci

si sentiva a tutto suo agio, come il pesce rimesso nel-

1'acqua, Tuccello ritornato dalla gabbia all'aria libera, Fe-

sule rientrato in patria.

Ma i suoi sentimenti ostili contro i collegi persistettero,

sebbene professasse riverenza e stima grande verso pa-

recchi dei suoi antichi maestri, grandissima verso qualcuno.
Tra i nuovi compagni non gli andava la licenza, che giu-

dicava eccessiva, del parlare e del portarsi; quello scam-

biare per ideale 1'aspirazione a una colpa; quell'eccesso

di amori, che non hanno niente dell'amore puro elevato,

degno di un uomo. Perche egli apprezzava conveniente-

mente Tintegrita del cuore e 1'illibatezza dei costumi,la quale,

custodita da lui fino a quel punto, aveva poi tanto con-

tribuito alia formazione del suo carattere nobile e dignitoso.

Anche nell' Emilio e detto del casto pudore che solo chi

1'ha perduto lo sprezza. Questo pregio pero, che era la piu

fulgida gemma della sua corona giovanile, non veniva at-

tribuito da lui al genere di educazione ricevuta, non agli

istitutori misurati sempre anche nei casi di familiarity

e confidenza facile a stabilirsi tra coloro che convivono

insieme. Egli, pensandoci, inclinava a giudicarlo un fatto

naturale. II merito, dunque, di essa non andava ai suoi

educatori
;

mentre era colpa loro 1'essere egli stato tanto
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tempo circondato, senza bisogno, di ignoranza, di ti-

mori eccessivi, di cautele inutili. Se avesse pensato che

quella ignoranza, e quello stare sempre in riguardo, seb-

bene non sia la virtu, pure ne e la migliore protezione e

quasi la condizione necessaria, egli forse non si sarebbe

tanto lamentato ne doluto della vita precedente. Pertanto

con non usato impeto e fervore si getto su tutti i libri;

accendendolo senza modo nel suo proponimento la pri-

vazione antecedente, la brama di rifarsene, e il natu-

rale istinto. Avrebbe voluto essere tutto orecchi per udire

le mille voci che suonano nel raondo; tutto occhi per pe-

netrare e carpire i misteri dell'essere e della vita. Quel-

rimportantissimo sapere ad sobrietatem, che e la presenza
del buon senso nei campi della scienza, la presenza di una
volonta prudente nei dominii deH'intelletto, la regola ne-

cessaria, logica di ogni azione umana, non era per luL

E, se il suo cuore si preserve dal traviare, non cosi Tintel-

ligenza. E di mano in mano venne formandosi una conce-

zione tutta naturalistica del mondo, priva di fede, separata
da pratiche religiose, accompagnata da un'idea vaga di Dio,

senza del quale il mondo gli pareva una fredda, ripugnante
collezione di museo. Ma questo Dio era una qualche
cosa impersonale, inafferrabile come 1'acqua, sfuggente
come il vapore, indeterminata e indeterminabile come le

nubi. E 1'idea che ne aveva era bensi ferma e tenace

nel suo intelletto quanto una convinzione; ma non gli dava

i conforti della fede; era un'idea dipendente dall'uomo

e, come lui, varia e mutabile.

Egli si distaccava oramai dalla sua stirpe, come se I'an-

cora che ve lo arrestava avesse cessato di far presa. Ne fu

cosa di un solo momento; giacche si allontanava sempre

sempre, ogni giorno un poco, dal suo passato, andandosene

in deriva, simile a nave sotto vento, col mare al traverse,

Pertanto, cedendo alle varie tendenze del tempo, che lo

spingevano a intermittenze, a guisa di venti a groppi, egli

alternava i periodi di intensa fatica intellettuale con tutti
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gli esercizi fisici deiruomo contemporaneo. Percio ora si

abbandonava con foga di passione acuta a unti sport sfre-

nato, che lo lanciava su gli orli del precipizi, in faccia alia

morte. Perche ai nostri giorni la rapidita della corsa, le

audacie delle altezze vertiginose, le fiamme del sole meri-

diano, la polvere di tutte <le strade, sono come tanti ele-

menti material! necessari al battesimo della modernita e

delle celebrita.

Dopo che per uno o due mesi aveva trovato modo di

far conoscere il suo nome per i pericoli dello sport, pub-
blicati su tutti i giornali, con nuova lena ritornava ai suoi

studi diletti, per interromperli a tempi determinati con

un'altra forma di distrazione e di educazione moderna, i

viaggi. Un solo viaggio per la vita pratica, certo, vale piu che

dieci anni di studio solitario. II contatto con uomini di altre

terre, di altri usi, di altre idee, di altra civilta, schiude alia

mente un altro orizzonte, piu vasto, ed apre alia vita del

mondo nuovi varchi per entrare dentro di noi.

Voile pure andare un anno a Napoli, tratto dalla fama

di un professore, ora morto, che passava per un astro di

prima grandezza nel firmamento dei pensatori e parlatori

contemporanei. La sua formazione di famiglia ricevette Ful-

timo crollo dalle lezioni di quel filosofo nebuloso, dai suoi

discorsi originali dove spesso Fingegno suo grande aveva

scatti, scintille, baleni falsi, che si confondevano dagli ine-

sperti con la luce serena della verita. Cio che quell'uomo

diceva poteva non esser vero, sovente non era, ma conqui-

stava, soggiogava, trascinava gli animi giovanili per qualita

formali. Era quello il maggior danno sociale dei nostri tempi,

a cui siamo esposti nella scuola, nelle piazze, nei parlamenti,

nei tribunali; nei libri, negli opuscoli, nelle opere artistiche,

nei giornali. nelle riviste, dovunque un uomo di ingegno e

di cultura vuole diffondere una teoria, perche da per tutto

la forma trionfa sulla verita. Pericolo enorme, per evitare

il quale occorrono specialmente ai giovani mille freni e mille

timoni, ed essi non ne vogliono nessuno.
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Nella mente del nostro Dione avvenne una specie di

rivelazione. Si credeva piu libero quanto piu si staccava

dalla verita, dalla tradizione, dagli usi consacrati dal tempo,
ereditati col sangue, bevuti col latte materno.

Va notato ancora un effetto prodottosi in lui in quella
circostanza. Egli ando agli eccessi nell'amrmrazione di

quel filosofo paradossista, dietro cui si era gettato, lo

prepose a ogni altro; tanto piu che questo suo primo di

tutti i professori non aveva nessuna laurea, nessun diploma,
nessuna licenza, ne si curava di dare alle sue opere una
forma letteraria, determinata secondo le leggi dei trattatisti,

contento solo di dire efficacemente il suo pensiero. E que-
sta osservazione gli fece per sempre detestare tutte le forme

cosiddette ufficiali della vita, delle scienze, dell'arte; e nel

libro delle memorie, che poi scrisse per il figliuolo piccolo,

notava espressamente che egli non si curava per nulla di

scrivere una autobiografia o una storia; un romanzo o un

trattato; non badava a una studiata ripartizione o propor-
zione di parti, non si prefiggeva ne di comporre esempi
di bello scrivere. per guidarlo nello studio, ne di intrecciare

sollazzevoli avvenimenti per le ore di noia; bensi solo di

inculcare qualche verita che Tesperienza gli aveva mostrata

utile alia vita. Quel libro era una specie di filosofia della

propria storia, alcuni brani delta quale, abbiamo noi voluto

esporre, mossi dal medesimo intento e consiglio.

Pero non era pago di rendere una specie di culto solitario

a tutta la scienza del mondo, antico e moderno; di dare ri-

lievo e contorni netti alle sue idee sulla questione sociale che

riempie il nostro tempo ed ha echi e ripercussioni in tutte le

forme del sapere e del vivere; egli gia sentiva i primi im-

pulsi a mescolarsi nella vita operosa.

In questo stesso tempo lo prese quel bisogno di abitare

le grandi citta, al quale han dato nome di urbanismo, e che

e il corollario immediate dello spirito di oggi. Nelle piccole

terre mancano tutte quelle occasioni di vedere e di udire

i piu grandi personaggi del tempo, i fatti piu grandiosi, le no-
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tizie immediate di tutto il mondo, le applicazioni di tutti gli

scienziati, i sistemi di tulti i pensatori; mentre nei grandi
centri se ne ha tutto 1'agio. Ed egli, frequentando circoli, sale

di lettura, conversazioni dei migliori, col suo ingegno osser-

vatore e penetrante, con una memoria felice, nei quattro
o cinque anni che si era fermato a Roma, aveva acqui-

stato quel corredo di cognizioni che bastava alia sua sete

di gloria e nutriva le sue speranze.

Roma gli si presentava oramai come lo scalino per sa-

lire al suo sogno. E la si fermo dopo la sua laurea in legge

a prendere la laurea di filosofia, abbandonandosi sempre

maggiormente allo spirito, phi industriale che materialista;

piu indifferente che scettico; che soggetta e spinge col suo

soffio il mondo d'oggi.

Ma a questo punto doveva accadergli un fatto capace
di trasforraare profondamente la vita.

Una signorina, che frequentava Tuniversita, dovendo

preparare la tesi di laurea in letteratura, lo richiese di

aiuto per certi autori tedeschi. Si videro percio piu volte,

ma con incredibile indifferenza e freddezza. Si sarebbe

detto che il conte stava innanzi a idee e pensieri di

letteratura e d'-arte, anziche dinanzi a una persona viva.

Si rividero poi dopo un lungo intervallo. Ella aveva ripor-

tato un vero trionfo agli esami, e agitata da un'onda di

gioia e di vita nuova, che non poteva conteneie in se, nei

bisogno di spanderla fuori veniva a ringraziarlo. Ma come

lo trovo mutato! Egli era uscito quasi per miracolo dal-

1'abbraccio della morte, presentataglisi sotto aspetto di

una pleurite doppia. Era un convalescente.

Le sue forze prostrate si svolgevano, si rialzavano

dolcemente, come Terba calpestata. E tornava in lui una

specie di adolescenza seconda, ma piu violenta, piu rapida

della prima. Dalla pelle diafana si intravedevano le vene

dove fluiva col sangue una sensibility estrema, e gli occhi
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parevano limpidi ancora e ingenui, come rinteneriti e puri-

ficati in un lavacro potente. Ella provo una profonda com-

passione; gli parlo come non gli aveva parlato mai; lo

guardo come mai non 1'aveva guardato. Ed egli allora vide

la prima volta in lei cose non prima vedute. S'accorse che

era bionda, vestita di bianco, un po' pallida come se be-

vesse aceto, e gracile, con capelli neri di zingara, e occhi

molli, come velati di sogni, contrastanti con Tana, il porta-

mento di tutta la personcina ardente, che dava 1'idea di

un'arma affilata per il combattimento.

Mentre a tutte le cose si irritava, dinanzi a lei egli si sen-

tiva, per dir cosi, avvolgere in una carezza tepida. Si rivi-

dero ancora. Quelle visite erano i momenti in cui la sua

guarigione progrediva con rapidita mirabile. Nell'uno e

nell'altra pareva essere qualche cosa di grande, di spirituale^

di superiore che li attraeva con forza reciproca. Egli ora nelle

parole di lei trovava un certo suono intimo ignorato, negli

sguardi certe vihrazioni arcane che gli penetravano dentro

airanima, e gli si diffondevano per tutta la persona dai piedi

alia testa.

Quell'amore fra tanto, dove non c'era nessun contrab-

bando, veniva divulgato, e, alterato, giungeva alle orecchie

della madre del conte, donna pia e all'antica. Volo dal

figlio a riprenderio. Fu un momento terribile. Le guance
del giovine s'infiammarono, gli occhi si accesero, sembro

preso da un nuovo e violento assalto di febbre. Dalle sue

labbra, che dinanzi alia madre fino a quel punto non ave-

vano avuto se non parole piene di rispetto, di illimitato

amore filiale, scoppio un grido di ribellione. Non era phi la

stessa voce, non la stessa anima antica. Sembro che un

gruppo di tempesta contenuto e incatenato in fondo al suo

cuore, scoppiasse a un tratto con rapidita di lampo e fragore
di tuono. E tempesta era. Poiche non sempre 1'amore spira
1'idillio soave, ma qualche volta crea il turbine impetuoso
e la procella. Era 1'amore, nel quale aveva messo tutto

1'abbandono del cuore vergine ed esuberante di forza;

1909, vol. 3, fasc. 1418. 13 9 luglio 1909.



J94 IsELLA GORRENTE

1'amore salilo all'acutezza forsennata della passione, che

s'impone come un giogo.

Dopo si penti, pianse di avere contristato la madre ado-

rata; ma... si celebrarono le nozze.

Tutti i matrimoni sono come riescono, non come si

fanno; ma quello era stato fatto cosi male che non c'era

da ripromettersene gran bene. II giovane neppure si era

dato pensiero di informarsi delle abitudini, della vita, delle

tendenze di colei che doveva essergli compagna per tutta la

vita. Neppure aveva pensato piu a cio che di lei sapevano

tutti, e che si riassume in poco.

Era stata una anticiericale dichiarata. una femminista

fervente una donna di azione. Possedeva una forza rara

di proselitismo, e senza temere affronti ne ripulse riusciva

a ficcarsi per ogni luogo e trovarsi da per tutto. Sapeva gri-

dare per le strade, e dinanzi alle porte chiuse battere i piedi

piena di impazienza, fremere coi pugni stretti, in aria di

romperle. La vecchia utopia delle Goncionatrici di Aristo-

fane, richiamata in vita dalle americane, con a capo la Bloo

mer, le gonfiava il cuore ed esaltava il cervello. E pure il

conte aveva su questo riguardo idee diverse. Secondo lui,

1'uomo e la donna erano bensi uguali, ma come due

corde complementari della stessa lira per accordarsi in-

sieme, non come due corde entrambe basse e entrambe

acute, nel qual caso una delle due sarebbe supertlua, da

buttar via. Le donne siano compagne, non concorrenti

dell'uomo: regnino in casa, badino all'economia dome-

stica che esse sole possono fare fiorire, e possono di-

struggere; apparecchino ottimi cittadini alia societal; con-

fortino Fuomo e lo sostengano nelle ore tristi, lavorino alia

formazione dei costumi; e avranno abbastanza in che

occuparsi. Che se loro avanzi tempo, chiedano e sara data

parte piu larga di lavoro.

Pero bisogna dire che col matrimonio tutta questa feb-

bre d'azione ando sbollendo nella contessa, mentre si svi-
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luppava ill lei un'altra quality quasi interamente inosservata

nel tempo antecedente; si accendeva una nuova vita.

Ella col matrimonio acquisto un grande amore per la

vita interna, racchiudendosi tutta in se e nella famiglia.

Ma, disgraziatamente, si diede con vera passione alia lettura

di certi romanzi contemporanei di uno scrittore elevato,

aristocratico, filosofo e poeta fine, di cui possedeva da tempo
tutte le opere elegantemente rilegate, che custodiva gelosa-

mente tra i suoi gioielli, come una parte di se stessa. E il

termine batteva bene. In essi ella trovava come un ampio

specchio, dove si riproducevano i tipi lemminili creati dalla

fantasia del suo autore, e rion trasportati nelle sue opere
dalla realta. Tipi seducenti, ma strani, inverosimili; che,

riprodotti per giuoco della fantasia in quella specie di spec-

chio, si sovrapponevano, si confondevano in una sola figura,

nella quale finiva con riconoscere la sua immagine. Si ripe-

teva in lei quel fenomeno strano avvenuto a un osservatore,

che contemplando estatico il ritratto di un grand'uomo, lo

credette il suo, e credette se una nuova forma dell'altro.

Non e stato detto che le biografie sono i romanzi dell'av-

venire? Era predizione. Quindi nasceva in lei amore sconfi-

nato per le opere e per 1'autore, diligenza somma nel co-

glierne le idee, per riprodurne bene i caratteri.

Nelle ore notturne Teffetto crescava senza modo e mi-

sura. Ad un semplice rumore, comunque prodotto, da una

zanzara, da un tarlo, dai suoi stessi movimenti, immagini,
e ricordi strani pullulavano in lei, quasi da un fondo oscuro

dell'incoscienza, e ondeggiavano come un sogno. Ma al

primo lavoro sotterraneo, essa aggiungeva presto una ten-

sione quasi spasmodica di attenzione, uno sforzo di richia-

inare le particolarita lette, di conoscersi meglio in quelle di-

pinture,con che i processi associativi della mente crescevano

in intensita e scemavano molto di estensione, ed il suo

spirito obbligato e costretto perdeva ogni liberta di moto.

Posta dinanzi ai suoi libri, le pareva talora che, per un
fuoco occulto, il loro contenuto vaporasse tutto, e quel va-
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pore le entrasse nelle vene a circolare invece del sangue.

Era una nuova forma singolare di associaziorie di idee e

di assimilazione una specie di seconda vita simile a quelia

del sonno magnetico. Strano potere di certi libri su certe

menti !

Quando, per dir cosi,si svegliava sitrovavastancasfinita.

Pero nella vita ordinaria era piena di amabilita. Venivaacqui-

stando un volto diafano di monaca austera, di una tristezza

infinita. sebbene serena. Tutte le sue azioni, le sue parole,

i suoi atti erano vestite di dolcezza soave, di tenerezza un

po' grave e malinconica, come la persona di abiti semplici

e di grazia irresistibile. Ella custodiva come un secreto

geloso tutto cio che avveniva in lei; credendo che nes-

sun'altra donna provasse in se effetti somiglianti ;
ma qual-

che cosa trapelava, e anche nella vita ordinaria ella riusciva

una personificazione delle idee, delle qualita, delle abi-

tudini che secondo il pensiero del suo autore, darebbero il

tipo compiuto della donna. Una sola cosa restava solitaria

nel fondo dei libri, quelia fede e religione, o meglio quel

misticismo malaticcio del suo autore, messo tra gli elementi

della vita per opera piu della fantasia che della intelligenza.

Misticismo che, si chiami pure buddismo, teosofia, moder-

nismo, con tutti gli ismi religiosi, potra figurare come re-

ligione decorativa in certi salottini eleganti, non avra mai

il suffragio di chi ha la virtu, di pensare e ragionare. Gerto

non entro mai in nessun modo nella contessa, sebbene

in essa le sue idee paressero piantate in qualche parte della

memoria anziche germogliate daH'intelletto.

Gonseguenza naturale di tutto cio era una profonda per-

turbazione del sistema nervoso, che si esprimeva con do-

lori vaghi, malessere, stanchezza, con una estrema sensibi-

lita meteorica, e altri effetti non potuti mai ne descrivere da

essa, ne capire dai medici, che non riscontravano una vera

malattia organica ben determinata. Gon tutto cio essa eser-

citava una vera signoria su chiunque 1'avvicinasse, special-

mente sul conte. Ogni volonta di lei era perlui una legge.

Percio il conte, sebbene fosse risolutissimo a stabilire in
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Roma la sua dimora abituale, finora aveva ceduto, conten-

tandosi di rimanere alia capitale egli col suo fido cameriere

solamente. Percio pure aveva intrapreso a costruire a canto

all'antico castello un nuovo edificio, il cui disegno si era

formato con le letture nella mente della contessa. Ed aveva

intrapreso quella costruzione con tanto piu fervore, perche

aveva ottenuto dalla sposa, che, quasi compenso dei due o

tre mesi da lei trascorsi la, in quell' abitazione tutta sua,

come di una regina nel suo regno, ella avrebbe accondisceso

a rimanere gli altri mesi deli'anno in Roma. E cio il conte

giudicava necessario per una compita educazione dei figli.

n
*

I figli erano tre. Nel giorno della loro nascita i genitori

avevano creduto raggiungere i termini della felicita terrena,

la pienezza della vita, specialmente il conte nel giorno che

ebbe il primogenito, Giacinto. Quel giorno era rimasto me-

morando, e se ne celebrava nel modo migliore sempre il

ricorrere armuale. 11 conte aveva acquistato cosi il terzo

palpito della vita, e ripete col tragico antico: il mio cuore

batte per me, per la patria, per te. Egli si sent! debitore alia

sua sposa d'una vita nuova, e gratissimo si suggetto sempre

piu alia signoria di lei. Ma i ligli non sono solamente una

gioia; sono anche una cura faticosa, la maggiore per le

famiglie.

L'educazione, si sa, comincia dalla culla. E fin d'allora

i genitori vollero imprimere nei figli il carattere, com'essi

dicevano, della vita libera, sincera, di convinzione, a cui

intendevano formarli, e si accordarono a non battezzarli.

Pietro allora divenne piu rauto. Sent! rimescolarsi tutto

il sangue per quel pezzo di carne animata che e un bimbo

senza battesimo, e die a vedere che qualche idea, qualche

proposito secreto, qualche desiderio nascosto gli fosse nato,

insieme con un certo senso di protezione prima per Gia-

cinto, il primogenito, e poi per Adriana, e infine per Nar-

ciso, venuto 1'ultimo con qualche intervallo.

Al primo atto dovevano seguire gli aitri. Gome sempre
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e avvenuto in questo eterno rimescolio delle stesse cose

che si chiama mondo, i piu vanno al matrimonio impre-

parati. Le decision! si precipitano quando il bisogno stringe

e ogni proroga e inutile. Gosi alia questione dell'educa-

zione pensarono quando bisognava gia cominciarla. E a

guida presero le loro idee. Intanto il conte era stato tra-

volto nel vortice della vita politica, ed era impossible per

lui, come per la maggior parte degli uomini contemporanei
di tutte le classi social!, attendere al lavoro dell'educa-

zione che va condotta con legge ferma e regola costante.

Ne le madri possono dirsi a proposito. II padre moderno e

troppo occupato, la madre moderna vuole troppo occu-

parsi in altro. Padri e madri educatori sono parole auree

di altri tempi che perdono valore continuamente, come

Toro.

La contessa sciolse la questione. lo --disse -- edu-

chero, io stessa, i miei figli. Saro madre due volte. II figlio e

Talunno sono forse due persone diverse? No. Percio anche

la madre e il maestro possono essere la stessa persona.

11 conte non seppe opporsi, conoscendo nelle idee della

sposa le esigenze e lo stampo dei tempi, ed ella mise in

quest'opera difficilissima tutto 1'amore e la pazienza di una

donna, di una madre. Riusci? Sarebbe stato assai difficile per

una donna cosi colta, esaltata, senza una preparazione suffi-

ciente. Se a lei non mancava ne tempo ne volonta, man-

cava qualche altra cosa.

Gondizione necessaria a cavar fuori dal fajiciullo I'uoino

che vi giace nascosto, e la misura, il senso della propor-

zione, la conoscenza esatta della capacita dei bambini, e

della natura dell'uomo. Nella parte di adattamento che fa

scendere Teducatore sino all'alunno, per prendere le mosse,
non c'e chi riesca meglio delle donne. Nessuno capisce un

bambino come una madre. Nella donna e altresi lo spirito

del sacrifizio, e anche una giovanetta anche una bambina

giungerebbe a distruggere se stessa per un piccolo essere

che ama. 11 sacrifizio e amore, 1'amore e Tessenza dell'animo

femminile. Pero sino a qual punto giovi altrui il sacrifizio
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proprio, la donna non vede. L'anima materna si delizia sul

presente e non e generalmente in grado di preparar it bam-

bino all'avvenire, di educarlo severamente. Molto piu oggi,

quando e prevalso 1'uso di far cominciare subito al fanciullo

la sua camera di Htruzione intellettuale. Questa occupazione

che assorbe e trascende le facoitk tenere non lascia posto per

un'altra. Bisogna badare a formare il cuore studiando il

modo di istruire Ja mente. Oggi 1'educatore vero e il mae-

stro; il maestro elementare e il primo ministro e uffi-

ciale dello Stato, specialmente se Ja esperienza propria

o d'altri passata in lui con una tradizione sicura, lo

renda piu idoneo al suo ufficio. Se tutto cio si trova in

una donna, e talora si trova, si dia tutta alia opera ce-

leste di educatrice ne ricever& frutti lietii?simi, gioie inef-

fabile e vedra crescere sulle sue ginocchia la grandezza

della nazione.

Una donna tale non era la contessa.

Aiutata da una istitutrice e da maestri di scelta sua e

del conte, si prefisse in primo luogo di non contrariare la

natura, di non imporsi mai a creature che voleva formare

alia liberta presente. E comincio presto a fare 1'opposto.

La natura del bimbo rifugge per bisogno intimo e fisiologico

dal pesante lavoro dei libri. E in esso costrinse ella presto

quelle anime tenere. S'accorse della contraddizione che e

tra quel principio e la pratica moderna della fretta d'am-

maestrare. Ma e una necessity del tempo. Necessity? 1 mi-

gliori pensatori negano che sia. 11 fanciullo non dovrebbe

dare allo studio piu di quelle forze che gli rimangono dopo
di aver provveduto ai bisogni della conservazione. Dopo di

essere sano e robusto sara attento e studioso. Pero gri-

dino pure i pedagogisti, le buone mam me saranno convinte

delle ragioni, tanto piu se anche esse sappiano di anatomia,

di fisiologia, e di igiene, ma seguiteranno l'uso. Che dolcezza

pei loro cuori quando il loro bambino, la bambinella che non

capisce nulla, vi sa dire grazie in francese; buon giorno in
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inglese ;
buona notte in tedesco ! Che importa se non sapra

mai parlare correttamente 1'italiano? Che consolazione

quando una piccola creaturina sa eseguire un inchino, al-

cuni pass! di walzer, alcune battute di tutta la ginnastica
dei salotti! Che importa se non sapra mai bene cammi-

nare? L'orgoglio materno trionfa: quello e un figlio della

civilta moderna.

Altro principio fermo, era che si rendesse libero, inte-

ramente libero, lo spirito dei figli, padrone di se, indipen-

dente, fiero. E questo inculcava a tuttopotere il conte. E por-

tava Tesempio suo. Egli in collegio si era ridotto a una triste

condizione di scbiavo. Non poteva mangiare quando aveva

fame; non ridere quando era allegro, ne piangere quando
era triste; ne muovere una mano o muovere un passo che

non fosse prescritto. Se il superiore pensava a lui, alia sua

conservazione, al suo benessere era superfluo che ci pen-
sasse egli stesso. Infelice preparazione per la vita! Se

n' era accorto quando vi era entrato. Egli solo cooo-

sceva le umiliazioni toccategli, le amarezze chiuse nel suo

cuore, e non voleva assolutamente che lo stesso toccasse

ai figli. Siano avviati alia piu assoluta padronanza di se,

alia piu larga liberta che e la piu nobile conquista nostra.

E il principio fa applicato bene.

Con tante persone di servizio, tra le quali bisognava

ixumerare i maestri e la istitutrice e i genitori stessi, i

bambini divennero signori assoluti, esecutori di capricci

stupidi e nocivi. E sapevano farsi valere. In compenso erano

carezzevoli con le bestie addomesticate; e anche con Pietro,

non addomesticato, che non dava loro confidenza, e faceva

sembiante di non comprenderli, sebbene li amasse molto,

e provasse sempre piu forte quel senso di protezione,

piu viva 1'antica speranza, che, fin dalla nascita dei pa-

droncini, portava nel cuore. La contes^a vedeva, e in Pietro

cosi brutto, e cosi affezionato al conte, tollerava la superiorita

che aveva sui bambini. Anzi, cosa non rara ad avvenire, ella

cosi raffinata, elegante, gentile, per quell'uomo cosi ruvido

e deforme di aspetto, provava simpatia.
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Quando i fanciulli crescono in famiglia in mezzo a una
moltitudine di servi e di persone che fa un inchino e un
sorriso prima di dirigere una parola; non c'e bisogno di

cura speciale per farli venir su pieni di capricci, di modi

dispotici e prepotenti. Gominciano a imporsi fin dalle fasce,

e gli stessi pianti infantili non sono voci di supplica, implo-
razioni di soccorso; sono cenni di impero, affermazioni di

dispotismo. Quanto sarebbe utile quel tempo all'educa-

zione, se non fosse stimato trascurabile e da nulla.

I figli poi corrisposero ai disegni paterni piu che non si

sarebbe desiderate: non dovevano ubbidire a nessuno, per-

cio non avevano nessun superiore; percio pure e per altre ra-

gioni non si doveva loro neppure proferire il nome di Dio. Col

tempo cresciuti in eta, in fatto di religione avrebbero scelto,

secondo le loro convinzioni sincere e personali. Ed in cio

erano stati interamerite d'acccrdo, lei che non credeva

in nulla, lui che, a suo giudizio, in Dio credeva tenace-

mente. Tanto e vero che certe credenze equivalgono a vere

negazioni. Niente pregiudizi si udiva esclamare lei, ri-

soluta. Niente pregiudizi si udiva a ogni occasione ri-

peter lui. E tornavano a vicenda con egual forza su quel

principio, battendovi sopra come si fa. con un chiodo per
ficcarlo bene a dentro. Specialmente vi insisteva la ma-

dre. Essa voleva assolutamente che i figli cresciuti sa-

pessero trovare il pernio della propria vita, in un senso

morale, sicuro e forte per se, non appoggiato a credenze

che finalmente, era scritto cosi nel suo autore spirituale

e credente, erano ipotesi e opinioni, e potevano un giorno
o Taltro mancare . Serbar fede al Giusto, al Vero,
fuor di qualsiasi altra fede, di qualsiasi speranza e paura
era un'altra sua massima per chi tende allo stato piu su-

blime della coscienza umana. Del resto, secondo lei, giace

nascosta nel fondo delle anime una certa giustizia imma-

nente che si svolgera da se stessa al momento opportune.

Incompenso voleva formareneisuoi bambini un carattere

umano piu elevato, eroico, superiore alia moltitudine, una
volonta di ferro che sa ottenere tutto cio che vuole: gui-
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darli ad acquistare una forza ed energia che sarebbe stata

in contrasto con la grazia e la gentilezza di que-lle person -

cine delicate, aeree, lattee, che sembravano bimbi usciti dal

mare, formati in qualche conchiglia per lavoro occulto di

sole ed acqua, come nelle leggende.

II conte Dione nelle sue memorie ha chiamato la

rivendicazione del diritti una forma di monomania epide-

mica del mondo moderno, che si propaga ugualmente tra

gli uomini e tra le donne.

Forse non aveva torto.

La contessa quando ancora frequentava 1'universita (fe-

lici le signorine a cui tocca tal sorte!) e scriveva sui gior-

nali, si era schierata fra le donne sincere, franche, spregiu-

dicate, arse dal sacro fuoco ditogliere tutti i veli alia verita.

E bisognava udirla come difendeva i diritti finora concul-

cati delle donne e dei bambini. Poiche e un diritto, sis-

signore! un diritto, conoscere tutto cio che ci riguarda in-

timamente. La natura vuole la sua parte, ne la menzogna,
ne il silenzio studiato, ne altro mezzo potranno soffocarla .

Ed essa con la posa di signorina, a cui lo spirito dell'apo-

stolato ha gonfiato il petto ed infiammato il cuore, essa si

erigeva a maestra delle rnadri, e in nome della dignita umana

negletta, in nome della verita, in nome della moralita, in

nome di tante altre cose bandiva la legge d'educare in luce

e verita gli adolescenti e i fanciulli. E si coraprende subito

che cosa intendesse per luce e verita.

Gosa incredibile, se non fosse vera! e se non fossero

assai frequenti casi simili !

Per altro quando divenne madre, fu un'altra cosa. Una

madre, sia pure una donna perduta, sia pure una letterata.

una scienziata, sia pure una cattiva moglie, una madre di-

nanzi alle sue creature sente Tistinto della difesa, lascia tutti

i suoi titoli, tutte le teorie, si abbandona al cuore; sente il

bisogno di essere buona, di essere un angelo tutelare. E
prima di sollevare quei veli avrebbe bisogno di ubriacarsi
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con idee stravolte come 1'uomo priraadel suicidio col liquore.

Oh cara, o cara, ripeteva ad una sua antica compagna,
sii raadre, ti nascano bimbi cosi belli e cosi teneri, e bada

a cio che il cuore ti dice. Verra su 1'Europa, verr& un giorno

che sara chiamato il giorno delle madri, e nel quale la

madre varr& piu della donna.

Qaeste occupazioni materne giovavano un poco anche alia

contessa, impedendo che la sua mente occupata fortemente

al bene dei figli, si piegasse troppo sopra se stessa. La sua

malattia aveva periodi di calma piu lunghi, ma ritornavano

assalti improvvisi, nei quali i medici consigliavano sempre
cambiamenti di aria. Ed essa andava spesso in Brianza; ma,
sebbene qualche vena di sangue meridionale le scorresse

nelle vene, non si era mai indotta a visitare anche di pas

saggio alcuni possedimenti che aveva in Sicilia, l dove

furono i campi del sole nella leggenda classica.

G'era troppo sole laggiu, troppi calori, troppo chiasso,

vita troppo agitata per lei. D'altra parte il castello I'at-

traeva tanto ! Solo la distribuzione delle stanze, la costru-

zione avrebbe voluto modificata; bastava un'aggiunta la-

terale all'edificio antico. Quest'aggiunta in gran parte era

fatta, una terrazza magnifica era compiuta. E una delle

ragioni dell'andata del conte e della famiglia di cui abbiamo

parlato, era per fare pregustare un po' di gioia alia con-

tessa, e verificare 1'andamento dei lavori.

Ma venne lo sciopero ; segui quella notte di inferno pel

conte. Quando poi giunse a casa tutto ansioso e trango-

sciato, non gli fu dato un momento di sosta per quel rin-

crudire del male nella sposa, col bisogno maggiore di aria

di campagna. Pareva che tutto congiurasse contro di lui.

Ma egli, come un antico comandante, aveva il grido di"

guerra, che chiama al posto, e infervora ad agire tutte

le milizie, vale a dire tutte le potenze deH'animo, e, cosi

dopo uno sforzo di riflessione, un solo nome parve mdi-

care una soluzione piena, e un rifugio sicuro, almeno per
allora: la Sicilia.



RIVISTA DBLLA STAMPA

I.

CONDANNE NUOVE DEL MODERNISMO.

L'arte, che fu sempre propria dell'eresia, di fingers! morta
o non mai esistita, per sottrarsi ai colpi di nuove condanne,
non e mancata al modernismo : qualche suo vecchio fautore si

compiaceva anzi, non e molto, di insinuare con troppa spirito-

sita, in una rivista storica che il modernismo apparteneva ormai

all'archeologia. Ma 1'arte non e giovata, come nori giovano le

proteste di chi si dichiara di riprovarne gli errori, mentre pro-

segue nell'opera d'inocularli e propalarli largamente. piuttosto

hanno servito le arti e le proteste, ora come sempre, agli occhi

degli ingenui, e di quanti vogliono dagli ingenui lasciarsi ab-

bagliare.

Senonche ora questi medesimi ingenui, di cuor buono ma
di poca buona vista, dovranno bene aprir gli occhi e risvegliarsi

dalla Candida sicurezza in cui si cullano; dovranno raddop-

piare la vigilanza massimamente quando spetti loro 1' obbligo

delicatissimo d'insegnare, di educare o di premunire altrui in

qualsiasi parte o del ministero o del governo o dell'insegna-

mento ecclesiastico: tanto alta e risonata di nuovo, da un capo
alFaltro del mondo cattolico, la parola del Papa nell'occasione

dell'ottavo centenario di un gran dottore della Ghiesa, nobile

seguace e forte difensore delle piu pura integrita della fede e

dei piu sicuri nietodi di dottrina.

La parola del Papa ha di nuovo denunziato questa guerra

intestina, penetrata nelle file cattoliche, dello spirito d'incre-

dulita e di razionalismo, questa pestilenza di errori, cominciatasi

a infiltrare nelle vene e nelle viscere stesse della Ghiesa; di

nuovo ne ha ricordate le cagioni, svelati i sintomi, inculcate i

rimedii.

L'enciclica Communium rerum, nella seconda sua parte, e

tutta infatti una nuova condanna dell'eresia dei tempi nostri,

o piuttosto della sintesi di tutte le eresie, semenzaio di errori
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e di perdizione che ebbe volgarmente dalla smania di malsana

novita il nome di modernismo . E una nuova condanna che

nei suoi termini stessi e nelle ragioni, ond'e motivata, chiude

ogni scampo, sventa le scuse, ribatte i sofismi che i seguaci

dell'errore, non alieni neppure in questo dai metodi degli an-

tichi eresiarchi, venivano opponendo alle prime condanne.

Essi vantavano i progressi delle scienze positive, e la pa-

rola del Papa loro risponde che questi sono in se buoni, ma
solo per una deplorabile aberrazione danno occasione e pre-

testo d' insolentire contro le verita divine
; aberrazione che e

d'ingegni deboli, disposti dalla passione all'errore . Inculca

loro fortemente di ricordare le molteplici disdette e contrad-

dizioni frequenti dei fautori d' incaute novita nelle question! di

ordine speculative e pratico piu vitali per 1'uomo
; denunzia

questa come giusta punizione dell'orgoglio umano di rion es-

sere mai coerente a se stesso: ut sibi constent nunquam et in

ipso cursa ante obruantnr quam portum veritatis conspicere po-

tuerint: loro mette sott'occhio 1'abisso di aberrazioni in cui ca-

dono, mentre pretendono levarsi a volo su gli altri, sui maestri

stessi e pastori della Ghiesa
;
mostra come tali aberrazioni e spe-

culative e pratiche, come le loro mosse e gli assalti insani contro

la dottrina e la disciplina della Chiesa, non siano punto cosa

nuova, ma nulla piu che una forma o un atteggiamento alquanto

diverse, della stessa guerra eterna che 1'errore tiene ingaggiata

perpetuamente contro la verita divina ; e particolarmente come

essi trovino riscontro in quei secoli stessi di transizione e di

risveglio, che successero al piu tenebroso medio evo. E qui le

vibranti parole del primo dottore medievale, suscitato da Dio

alia sua Chiesa, contro gl'insorgenti errori, contro i metodi e

gli indirizzi perniciosi del secolo undecimo, hanno in bocca del

Pontefice dato alia Chiesa su quest' alba di secolo vigesimo,
un'aura di nativa freschezza, per non dire un sapore acre di

viva attualita, che difficilmente si potrebbe trovarne piu esatto il

riscontro. Come quei chierici, ereticamente dialettici, di cui si

doleva Anselmo, cosi i nostri moderni o modernisti, eretical-

mente critici, riformatori, filosofi apologisti o teologi che si di-

cano, secondo la enciclopedica versatilita degli ingegni nuovi,
mentre covano nei loro alti pensieri una teologia ed una reli-

gione dell' avvenire, si gonfiano oltre ogni credere, nella loro

indigesta cultura, sprezzano le autorita sacre, quelle cioe della

Scrittura, dei Padri, dei Concilii, dei Dottori, dei Papi; con la
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stessa nefanda temerita osano disputare non solo contro 1'uno

o 1'altro, ma contro tutti, ma contro il concetto stesso del dogmi
che la fede cristiana professa, e con lo stesso insipiente orgo-

glio giudicano piuttosto non essere possibile quanta non possono

comprendere, anziche confessare con umile sapienza potervi es-

sere molte cose che essi non valgono a contprendere : simili

essi pure a vipistrelli i quali disputassero del raggi del sole

nel suo pieno meriggio, mentre essi non vedono il cielo se non

di notte.

Ma cio che piu rileva al caso nostro, con la voce paterna

ma risoluta e forte del gran dottore delle nostre Alpi, il mite

Pio X torna a indicare agli erranti le cause dei loro errori, e

con le cause i rimedii e la salute, se essi vorranno approfit-

tarsene, se lo vorranno cioe con quella buoria volonta, con quella

sincerita e quella coscienza, che sempre hanno in bocca, e do-

vrebbero avere nel cuore. Le cause precipue sia quella prossima

dell'aberrazione intellettuale, frutto della gran confusione di idee

e dell' ignoranza di ogni sana filosofia, siano quelle remote della

curiosita e della superbia erano gia state indicate dalla enci-

clica Pascendi. Ora dagli eftetti che seguirono, e segnatamente

dagli strepitosi e vituperevoli traviamenti dei maestri di mo-

dernisrao altri gettatisi fra i disertori, altri atteggiatisi a uno

sdegnoso contegno o di aperta ribellione o di silenziosa osti-

nazione, lontana dalla nobile ritrattazione propria dell'anima

generosa che cerca solo la verita sono state confermate e chia-

rite le parole severe del Pontefice: si puo quasi dire che i fatti

le hanno mostrate fin troppo indulgenti, certo piu indulgenti

e piu miti che non si meritassero i modernisti consapevoli o

coscienti.

Ma se noi da tanto deplorabili conseguenze risaliamo ancora

piu su ai loro principii, troveremo che nell'ordrne intellettuale

non meno che nel morale le cagioni suddette hanno avuto in-

centive e fomento da altre cagioni, simili a quelle che gia An-

selfno deplorava nei suoi contemporanei degli ultimi decenni

del secolo XI e del primo decennio del secolo XII. L'una e il

predominio della immaginazione e del sentimento, a danco della

riflessione matura e del ragionamento; per cui restano inabi-

litate le menti ad affrontare e ad internarsi nelle questioni spe-

culative e spiritual!; giacche, secondo le giuste parole di An-

selmo, nelle loro anime la ragione che deve essere principe

e giudice di quante cose sono nell'uomo si trova cosi involta
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nelle immaginazioni corporali che da queste non puo distrigarsi,

ne vale a sceverare le cose che ella sola e pura deve contem-

plare .

L'altra e 1' incauta leggerezza o la temerita onde molti, sin-

golarmente tra i giovani, prima di avere sodezza e gravita,

s'immergono in condensa divinarum quaestionum, e discor-

rendo per i rigiri molteplici del sofismi, traboccano da ultimo

nel laccio di tenaci falsita. L'una e 1'altra causa poi, com'e pur

troppo manifesto, scaldata al fuoco delle passioni e segnata-

mente delle passioni gia ricordate, della curiosita e dell'orgo-

glio, produce bentosto quegli effetti additati gia dall'enciclica

Pascendi, quali manifestazioni infallibili del modernismo: di*

sprezzo delle autorita sacre, di Scrittura e di Tradizione, disprezzo

dei Padri e dei Dottori, nominatamente dei dottori scolastici ;

disprezzo infine dello stesso magistero autentico della Ghiesa>

anche in quanto e rappresentato daH'autorita suprema del Ro-

mano Pontefice, nonche delle direzioni, degli indirizzi, delle conr

suetudini della Chiesa.

Ma questi, che ora si dicono sintomi o indizi di modernismo,

sono quelli che accompagnarono, sotto 1'una o 1'altra forma, le

eresie e gli eretici di tutti i secoli, cominciando da quella forma

piu pestilenziale, che era lo stesso paganesimo travestito alia

cristiana col mantello di una gnosi o cultura piu alta e piu

sublime, sorta negli stessi primordii della Chiesa, quasi per sof -

focarla in culla; cominciando cioe dalla eresia gnostica, fino a

quelle che minacciavano la Chiesa ai tempi del dottore di Aosta,

a quella, per es., di Roscellino e dei suoi Nominali, confutati

da Anselmo. Quindi piu che mai opportuni tornano ora contro

i moderni erranti, gli avvertimenti deiraritico maestro, ripetuti,

a intervallo di otto secoli, dalle labbra auguste del Vicario di

Cristo. E del pari sommamente opportune cade quel voto finale,

onde il paterno animo di Pio X prega e spera la riduzione degli

sviati suoi figli, e col quale vogliamo noi pure conchiudere

questo rapido cenno della loro nuova e solenne condanna : Dio

volesse che cotesti miseri traviati, i quali hanno spesso in bocca

le belle parole di sincerita, di coscienza, di esperienza religiosa. di

fedc sentitu; vissuta e via dicendo, imparassero da Anselmo e ne

intendessero le saute dottrine, ne imitassero i gloriosi esempi ;

soj)ra tutto bene si scolpissero nell'animo questo suo detto:

Prima e da mondare il cuore con la fede, e prima da illumi-

nare gli occhi mediante 1'osservanza dei precctti del Signoic,
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e prima con 1'utnile obbedienza alle testimonianze di Dio, dob-

biamo farci piccoli, per imparare la sapienza... E non solamente.

tolta la fede e la obbedienza del comandamenti di Dio, la mente

e impedita di salire a intendere verita piu alte, ma ancora alle

volte la intelligenza data viene sottratta e la fede stessa sov-

vertita, se si trascura la buona coscienza.

Cio che il S. Padre Pio X, quasi col linguaggio del gran Dot-

tore di Aosta, inculca al gregge ed ai pastori, gia avevano at-

tuato, con vigore ed opportunita esemplare, gli arcivescovi e

i vescovi delle due province subalpine, che si preparano in

questo anno a festeggiare il loro gran Dottore, riuniti nella

citta alpestre che ne fu la culla. La loro lettera collettiva

al venerando clero subalpino , data gli undici di febbraio

del corrente anno, ne sta valido testimonio : essa e appunto ri-

volta tutta alia conservazione e alia difesa dell' insegnamento

religiose, della purita della fede, della santita e della disciplina,

massimamente fra il giovane clero *. E la parola dei vescovi

vi suona con tanta bonta insieme e severita di linguaggio, quale
si ad dice, nel fervore della lotta, a chi e stretto dal terribile do-

vere di guidarla; vi suona con tanta efficacia di dimostrazione,

popolarita di stile, evidenza di applicazioni, opportunita di

esempi e di provvedimenti pratici, che ci costringe a fare una
eccezione alia nostra regola, fermandoci alquanto di proposito
su questo documento episcopale. Ma quanto alia prima parte,

che tocca 1' insegnamento religiose, particolarmente nelle scuole

elementari, in ordine alle recenti disposizioni legali cosi av-

verse al Gatechismo, e raccomanda proposte assai pratiche, come

quella ottima delle scuole serali istituite e dirette da sacerdoti,

basti averla accennata, perche tutti ne vedano 1'importanza
anche per altre regioni d' Italia.

Piu ampia e d' importanza piu generale e la seconda parte,

quella che riguarda il modernismo, i suoi pericoli per il giovane

clero, le sue perniciose conseguenze disciplinari, i suoi rimedi ;

perche, sebbene, come dicono i vescovi, il modernismo sia stato

solennemente condannato, nondimeno sono ancora parecchi i

propagatori che insidiano il giovane clero . Ma a questo pro-

1

Lettera-circolare dell'episcopate delle province di Vercclli e Torino,
al Venerando clero. Alba, Tipografla diocesana Ansoldi, 1909.
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posito e pure notabile cio che premettono i vescovi, di essere

cioe ben lieti di poter lodare la grande maggioranza del loro

clero, perche in questo a gi tarsi di novatori, i piu stettero fermi

e tennero fissi gli occhi alia stella del Vaticano, ed appena di

la apparve la luce, ne gioirono sinceramente, e di gran cuore ne

accolsero la verace dottrina, che vince ogni errore. E questo,

diremo noi francamente, va bene ripetere per tranquillare tante

anime buone, e raffreddarne altre, pur troppo calde e appassio-

nate, che fanno degenerare questa lotta, cosi necessaria, contro

1'errore, in gretti pettegolezzi personal!. Ma pure, deplorano i

vescovi - - cio che abbiamo veduto ben peggio avverarsi in

altre parti d' Italia - - come alcuni, per lo piu fra il giovane

clero, non abbastanza esperti da distinguere 1'oro daU'orpello,

rimasero affascinati da quell'apparato di erudizione, da quella

franchezza e, diciamo pure, audacia, con cui loro si presenta-

rono i novatori, ne lessero con avidita gli scritti, e ne bevvero

gli errori senza accorgersene, per quell' impeto che porta i gio-

vani ad ammirare chi loro viene innanzi con fare spigliato, con

tono ardito e con grandi parole, e per quel candore che non

lascia ad essi indovinare il serpe nascosto sotto i fiori della ret-

torica, sotto le frasi equivoche o sibilline.

Quindi assai opportunamente i vescovi tornano a smascherare

il modernismo, ne gia quello piu esagerato o piu nebuloso che

e il termine naturale dell'eresia, ma non da tutti ravvisato ne

a tutti accessibile ma quello diluito in dosi piu o meno varie

quale vien presentato dai maestri e propagatori piu miti .

Anche questo e in se stesso un protestantismo a meta ,
e

dicono a meta, in quanto alia estrinseca manifestazione; giacche
nel germe viziato e quindi nel suo necessario e logico svolgi-

mento e protestantismo intero e schietto, anzi schietto natura-

ralismo, o razionalismo, che vogliamo dire.

Infatti i suoi fautori, se non propugnano mai in termini

espressi il libero esame e lo spirito private, ne usano continua-

mente e cercano insinuarlo. Quando parlano dell'evoluzione del

dogma, della necessita di sostituire nei seminari alia teologia

scolastica il metodo storico critico, e peggio quando, facendosi

apertamente o velatamente discepoli del Kant, giungono ad ac-

carezzare la relativita della conoscenza umana... lavorano ala-

cremente a mettere i cattolici sulla via che conduce al prote-

stantesimo, ed in ultima analisi al razionalismo . E giusta-
mente osservano i vescovi che cotesti maestri piu miti non

1909, vol. 3, fasc. 1418. 14 9 luglio 1909.
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insegnano apertamente il principio erroneo, come quello che cir-

coscrive nella cerchia del fenomeni o apparenze mutabili, la co-

noscenza umana, ma lo presuppongono; poiche solo da questo

principio possono ricevere una spiegazione logica le cose che in-

segnano circa la divina rivelazione, la S. Scrittura, il Magistero

della Chiesa, la persona di N. S. Gesu Cristo, anzi circa la stessa

cognizione dell'esistenza di Dio
;
e con questo essi corrono

direttamente all'agnosticismo e percio all'ateismo o panteismo.
A prova di cio recano essi appunto certe proposizioni le

quali o distruggono 1'ordine soprannaturale, o quel che torna

allo stesso, confondono 1'ordine naturale col soprannaturale .

1 nostri lettori gia conoscono siffaite proposizioni, tutte piu o

meno equivoche e male sonanti, ne capaci di un senso tolle-

rabile a orecchie cattoliche se non per uno sforzo che quasi le

sottoponga all'eculeo e le torca dal loro suono naturale. Tal e

il dire, aes., delcristianesimo che sia un intuitodeiranimasemita,

e del suo soffio divino un soffio semita; del miracolo, che lion

se ne trovi un solo a cut con un po' di buona volonta non si

possa sfuggire-, che le prove razionali della esistenza di Dio

non abbiano valore strettamente dimostrativo, ma solo relative,

o dipendente dalle disposizioni del soggetto. 11 che se non coin-

cide, certo si avvicina a quell'errore che e il massimo del

nostro tempo e la fonte onde dimanano gli altri tutti
,
a quella

inaudita temerita, contraria ai primi principii di ragione

che il Santo Padre Pio X condannava sino dal primo anno del

suo pontificate, e piu espressamente nella enciclica lucunda

sane del 12 marzo 1904 *; enciclica che, se fosse stata meglio

studiata e seguita da molti o erranti o pericolariti, li avrebbe

scampati dall'abisso, nonche dalle susseguenti condanne e da

sever! ma giusti e necessarii provvedimenti.
Che questi errori ed altri consimili si venissero insinuando

anche sotto forma di nuova apologia o di nuovo metodo apo-

logetico, era cosa che li rendeva tanto piu pericolosi. E cio

fu da noi deplorato piu volte. Ma tanto piu ci piace di udirlo

qui ripetere con linguaggio autorevole, dai vescovi subal-

pini, intenti a smascherare il modernismo, anche quale

viene presentato dai seguaci piu riguardosi (p. 18), quali sono

1

Negant quidquaru esse supram naturarn... fieri posse miracula... im-

petuntur ipsa argumenta quibus Deum esse demonstrating atque incredibili

temeritate, contra prima rationis iudicia, repudiatur invicta ilia argumen-

tandi vis, qua ex effectibus causa colligitur, idest Deus eiusque attributa
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alcuni modern! fantori di apologetica nuova. E dopo rigettato

cotale nuovo indirizzo come un protestantesimo a meta

aggiungono i vescovi parecchie altre osservazioni su altri punti

diversi, nominatamente su Yevoluzione modernistica, che troppo
a ragione essi affermano equivalere a mutazione, anzi a <li-

struzione del dogma, della gerarchia, della disciplina e morale

della Ghiesa, come da capo c'insegna ripetutamente la recen-

tissima enciclica di Pio X, Communium rerum.

Vi sara certo come se ne ode lamento chi trovi il lin-

guaggio dei vescovi e del Papa troppo severo, gli amtnonimenti

troppo rigidi e troppo ripetuti. Ma essi, costituiti dallo Spirito

*santo a reggere la Chiesa di Dio e pero investiti del mandato
divino di custodire intatto il deposito sacro, hanno col diritto

il terribile dovere di gridare alto, quando lo vedono minac-

ciato e della longanime aspettazione hanno sperimentato 1'inu-

tilita e il danno fra le anime. Con cio aggiungiamo anche

fanno il maggiore benefizio, nonche ai giovani discepoli, agli

stessi loro maestri traviati. Alcuni di questi infatti noi amia-

mo di crederlo non si rendevano conto dell'abisso a che cor-

revano essi e trascinavano altri senza volerlo. Percio ripetevano
dottrine e fin anco frasi schiette del Renan, di Augusto Saba-

tier e di altri, tanto ingenuamente che levarono clamori e do-

glianze contro di noi, quando noi ponevamo a riscontro le pro-

posizioni loro e quelle degli eterodossi, quantunque noi lontani

da ogni pettegolezzo, ne tacessimo al possibile i nomi. Allora gri-

dava il Murri sereno, come il suo solito, al nostro brigan-

taggio spirituale ;
il Minocchi, sempre sincero, protestava che

la Civilta Cattolica usciva dai gangheri ; un altro piu mite

ci scriveva che non si usava cavalleria, mentre taluno piu ab-

bietto mandava attorno foglietti velenosi, denunciando il nostro

monopolio librario
,
e via di questo passo.

Dopo cio, sara facile conchiudere, coi vescovi subalpini es-

sere cosa veramente deplorabile che tanti giovani di belle spe-

ranze venissero e vengano tuttora traviati da simili dottrine,

che rasentano 1'eresia, se pure non vi cadono addirittura (p. 21).

E molto piu facile sara quindi per gli assennati il non dare

retta ad alcuni forse tre volte buoni, che senza dichiararsi

modernist!, veggano con amarezza le risolute disposizioni della -

S. Sede, colle quali represse energicamente 1'audacia dissen-

nata dei novatori . E il simile vale per quegli altri che tro-

vano il linguaggio dei loro vescovi troppo forte e rigoroso.
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Tanto evidente appare omai che non un movimento intellettuale

religioso viene ad essere arrestato, ma un traviamento intellet-

tuale, distruttivo di ogni religione, non che del cattolicismo

schietto, cioe del cristianesirao integrate, del cristianesimo sto

rico e positive.

* *

Ma a gravi danni apre pure la via un'altra forma di mo-

dernismo attenuato, che ad alcuni piacque nominare moder-

nismo pratico o di azione. Su questo nondimeno alcuni scrit-

tori, troppo caldi forse o affrettati, equivocarono dannosamente,

cogliendone Toccasione da lettere pontificie ed episcopali, che

pure escludevano ogni ambigua intelligenza. Altri invece, tra-

scorrendo all'estremo opposto, non se ne dettero per intesi,

quasi negandone Fesistenza e fin anche la possibilita. Assai

giudiziosamente quindi, comunicando ai suoi diocesani 1'enci-

clica pontificia su S. Anselmo, lo zelantissimo vescovo di Aosta,

nella sua lettera pastorale del 28 maggio *, li mette in guardia
contro il pericolo e ne chiarisce il concetto. Questo moder-

nismo pratico egli dice consiste in un certo spirito d'in-

dipendenza e di autonomia, per mancanza di spirito di fede,

di umiita e di sottomissione semplice e cordiale ai rappresen-

tanti di Dio su la terra. Per questo, senza resistere aperta-

mente, alcuni tendono a regolarsi da se medesimi e a seguire

il proprio giudizio, sottraendosi alFautorita legittima dei loro

superiori, dei loro vescovi, e perfino agli insegnamenti, agli

ordini, ai consigli, alle direzioni del Papa. Quindi si racco-

glie come anche questo modernismo e molto vecchio; e tauto

vecchio quanto la ribellione dell'orgoglio umano; essendo, i

seguaci suoi, come quei riottosi, chiamati da S. Paolo filii sub-

tractionis, e potendo dirsi di loro cio che TApostolo diceva

parlando a nome di Dio: Chi cerca sottrarsi, non piacera oil-

Vanima mia
,
o cio che scriveva il pio autore delYImitazione

di Cristo: Chi cerca sottrarsi dall'ubbidienza, si sottrae da

se alia grazia . Percio conchiuderemo noi pure con 1'eccellen-

tissimo prelato: Non si puo contare su questa gente: benche

costoro abbiano buone doti, non sunt de semine virorum illo-

rum per quos sains facta est in Israel, perche essi non hanno
la benedizione di Dio nelle loro imprese. Quae sua sunt quae-

runt, non quae lesu Christi... .

1

L'Encyclique sur Saint Anselme etc. Lettre Pastorale. Aoste im-

primerie Catholique 1909.
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E 1'esperienza tristissima Fha dimostrato, e lo viene dimo-

strando sempre piu terribilmente, alia fosca luce di fatti e di

scandal! quotidiani. E questa esperienza e pure una delle nuove,

e non meno efficaci, condanne del modernisrno
; onde questa sin-

tesi delle eresie, che si trasfigurava sotto lo specioso mantello di

cultura e di fede, nella pratica s'e venuta smascherando e smen-

tendo da se stessa come 1'iniquita: mentita est iniquitas sibi.

II.

PEL SECONDO CENTENARIO DEL MABILLON.

II giorno 27 dicembre del 1707 nel monastero di S. Germano
dei Prati a Parigi spegnevasi un insigne benedettino, Don Gio-

vanni Mabillon, uno di quegli astri luminosi, che appaiono nella

storia come satelliti corteggianti il piu gran' re di Francia,

Luigi XIV, il re Sole (le rot Soleil). A tutti e noto come per una

fortunata coincidenza nascessero e sorgessero allora in Francia

gli uomini piu illustri in tutti i rami dell'umano sapere e del-

1'umana attivita. II Conde e il Turenna nelle armi, Bossuet, F6-

nelon e Bourdaloue nell'eloquenza, Racine, Corneille, Boileau

nella poesia, la Sevigne nella prosa. il Poussin e il Lesueur nella

pittura, per dir solo di alcuni, sono testimoni che giustificano

appieno il titolo di secolo d'oro della Francia dato al secolo di

Luigi XIV. Ne gli manco la gloria dell'eccellenza nel campo se-

vero dell'erudizione antiquaria ecclesiastica, come dimostrano le

opere, tutt'ora ricercate e consultate, dei Tillemont, D'Achery,

Martene, Ruinart, Estiennot e quelle del piu famoso tra tutti,

il Mabillon.

Al quale volendo una schiera eletta di eruditi mostrare la

loro ammirazione e gratitudine per i benefizii resi alia Chiesa,

alia societa e alia scienza, pubblicarono lo scorso anno 1908,

una Miscellanea di scritti varii,
l di cui siamo certi che i nostri

lettori gradiranno avere qualche notizia.

Chi fosse il Mabillon 1'ha detto il suo correligioso Dom Ca-

brol nel discorso panegirico, pronunziato il di 27 dicembre 1907

nella chiesa di S. Germano, dove stanno di nuovo ricomposte
le ceneri del grande erudito, presso il luogo dove egli passo

1

Melanges et Documents publics d I'occasion du 2* centenaire de la

mort de Mabillon. Parigi, Poussielgue, 1908, un vol. in-8 di pag. XLVII, 374.
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ben 43 anni della sua laboriosissima vita. 11 discorso serve qui
d'introduzione alia Miscellanea.

Quando nel 1653 il ventunenne Mabillon, finiti appena i suoi

studi letterari a Reims, entrava nella congregazione di S. Mauro,

questa aveva da poco intrapreso 1'assunto di dare al pubblico

le edizioni critiche ed annotate dei Padri e Dottori della Ghiesa.

Quindi accadde che la prima opera di polso, a cui venne desti-

nato il Mabillon, svelatosi tosto cotne fornito di particolari at-

titudini per le ricerche bibliografiche e storiche e per gli studi

eruditi, fu la pubblicazione delle opere di S. Bernardo. Qui il

Cabrol afferma che 1'edizione fu accolta allora come un capo-

lavoro, e poi, con sentimento di modestia che 1'onora, aggiunge,
che forse ora non soddisfarebbe in tutto e pienamente le esi-

genze della critica
i

.

Quanto a ine confesso, che pure ammettendo in genere una

certa superiorita per la parte materiale dei testi nelle edizioni

moderne dei Padri, che ci vengono date dai dolti professori di

Vienna e di Berlino, pero, se si guarda all'utilita pratica degli

studiosi, niuna finora ha superato le edizioni dei Maurini, dove,

oltre all' integrita e correttezza sostanziale dei testi, si hanno

delle note illustrative di ogni punto alquanto oscuro, riguar-

dante le antichita sacre, di guisa che la lettura del testo non

e mai ritardata ne impedita da alcuna dubbiezza: mentre al

contrario le edizioni degli eruditi viennesi e berlinesi, cosi prive

come sono di note, vi fanno spesso 1'effetto d'un cadavere senza

vita.

11 lavoro della pubblicazione ed illustrazione dei Padri, seb-

bene richieda svariata dottrina ed erudizione, sarebbe stato

troppo modesto e troppo inferiore alle forze del Mabillon. Un'o-

pera assai piu grandiosa e monumentale, degna del suo inge-

gno, sagace e multiforme, e proporzionata alia sua laboriosita,

aspettava la sua mano, la storia cioe dell'ordine benedettino.

Scrivere la storia dell' Ordine benedettino dalla sua origine

al principio dell'evo moderno, era lo stesso che scrivere la storia

del progresso umano, il quale comincio appunto coll' istituzione

di S. Benedetto, contemporanea alia scomparsa dell'impero e

della coltura romana. Per un' opera tale si richiedeva una mente

estesa, penetrante, serena, capace di abbracciare un' infinita di

piccoli avvenimenti, fornitigli dalle storie locali degli innume-

1

Melanges etc., pag. VII.
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revoli monasteri, che nei secoli di mezzo coprirono F Europa,
una mente capace di dominare una materia si vasta e protei-

forme, di ordinarla cronologicamente e di esporla con una nar-

razione chiara e piacevole.

II Mabillon compi questo immense lavoro, regalando alia

Chiesa e alia scienza le due opere degli Atti dei Santi benedet-

tini e degli Annali dell'Ordine benedettino, in tutto 15 volumi

in-folio.

Intanto la necessita, in cui per attingere sicure notizie il

Mabillon s'era trovato, di vedere le pergamene originali dei vari

monasteri, lo introdusse e rese esperto non solo nella paleografia,

la scienza che insegna a leggere le scritture antiche, ma an-

cora nell'altra scienza piu difficile, di discernere i diplomi veri

dai falsi, che dicesi diplomatica.

E qui fu che 1'onesto desiderio di comunicare altrui i frutti

d'una lunga esperienza, illuminati da ricchissima erudizione,

porto il Mabillon a scrivere il suo trattato De re diplomatica,

in grazia del quale egli fu giustamente considerato come il vero

fondatore di questa scienza.

Un altro merito cospicuo del Mabillon fu di cooperare poten-

temente al progresso degli studi liturgici, mediante la pubhlica-

zione e F illustrazione di alcuni codici di somma importanza,

ch'egli pel primo scopri a Bobbio, a Roma ed altrove, nei suoi

viaggi scientific!, i cui felici risultati furono da lui descritti e

consegriati nelle opere intitolate : Vetera Analecta, Museum ita-

Ucum, Liturgia Gallicana.

Quando si prendono in mano gli enormi in-folio mabillo-

niani, e si osserva Timmenso cumulo di notizie sacre e profane,

che F infaticabile annalista benedettino trasse fuori dai nascon-

digli delle biblioteche e degli archivi, e si riguarda 1'ordine am-

mirabile, con cui seppe collocarle al loro posto, ed il linguaggio

fluido e sereno, con cui egli fa parte al pubblico del suo vasto

sapere, non si puo che approvare 1'opera di quegli eruditi, e

specialmente dei suoi concittadini francesi, i quali non vollero

che passasse la data del secondo centenario dalla sua morte

senza un omaggio reso alia sua memoria.

Qui pero non accade, come talora per altri, che mentre si

possono e devono riconoscere in un individuo i meriti suoi

verso le lettere, le scienze, le arti, si debbono poi deplorare i

suoi dementi verso la societa, o per i cattivi esempi della sua

condotta, o per i cattivi principii seguiti e diffusi. Tutta pura
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a noi si presenta la gloria del Mabillon, sommo erudite ed ottimo

religiose.

Allo studio ed alle ricerche scientifiche egli associo bella-

mente la preghiera, gli esercizii pii, prescritti dalla regola be-

nedettina, e la pratica dr tutte le virtu cristiaie. Quando fu pre-

sentalo al re Luigi XIV, e questi, informato del suo valore, lo

saluto come Fuomo piu erudito del suo regno, il Bossuet ch'era

presente, soggiunse: e il piu umile. E Fumiita e la carita cri-

stiana il Mabillon le mostro specialmente nella moderazione, con

cui rispose alle persone, che 1'assalirono a motivo delle sue opi-

nioni, all'abate di Ranee ibndatore dei Trappisti, il quale voleva

proibire ai monaci lo studio, siccome impedimento alia pieta, al

Papebrochio bollandista, che seguiva criterii diversi dai suoi

nell' interpretazione degli antichi diplomi, ed a certi suoi con-

fratelli, cui la sincerita del Mabillon nel raccontare i difetti dei

religiosi antichi, e nel togliere ad alcuni personaggi, malamente

canonizzati a voce di popolo, il titolo di santo, parve un delitto,

lesivo deH'onore dell' Ordine benedettino.

Parecchi di questi episodi della vita del Mabillon e le prove

della sua moderazione si possono leggere nella Miscellanea, di

cui parliamo. Ivi P. Ingold ha illustrata la controversies del Mabil-

lon col Ranee; il venerando direttore della Biblioteca nazionale

di Parigi, Leopoldo Delisle, ha messo in luce la sua probitd sto-

rica riguardo ai Santi del suo ordine; ed il P. Poncelet bollan-

dista ha dimostrato, come, anche dopo le controversie agitatesi

fra loro, il Mabillon conservasse pel Papebrochio sentimenti di

vera e fraterna amicizia.

Ne dispiacera, credo, che avendo qui per caso cominciato a

dire gli argomenti, trattati da alcuni sciittori della Miscellanea,

si dia 1'elenco intero delle materie trattate dagli altri.

Enrico Stein ci presenta la bibliografia cronologica delle opere

relative al Mabillon dal 1707 al 1907, ed in un secondo arti-

colo riporta una relazione contemporanea sulla vita di dom Gre-

gorio Tarrisse, primo superiore della congregazione di S. Mauro.

Enrico lodart discorre dell'origine del Mabillon da Pierremont,

della sua famiglia, dei suoi studi giovanili, e delle sue relazioni

con D. Teodorico Euinart suo collaboratore. H. Omont tratta di

Mabillon e della biblioteca del Re alia fine del secolo XVII.

J. Depoin spiega un curioso equivoco, in cui caddero il Mabil-

lon e il Ruinart col Baluze, dichiarando autentici certi diplomi,

rigiiardanti I'origins della famiglia della Tour d'Auvergne, che
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erano stati fabbricati con arte finissima da un tal Gian Pietro

de Bar. Dom Cabrol, oltre alia biografia del Mabillon, narrata

oratoriamente nel discorso d'introduzione, illustra, con la sua ben

nota competenza in tali materie, gli studi liturgici del Mabillon.

L. Devillain racconta la storia esterna del trattato De re diplo-

matica, e poscia analizza ciascuno dei sei libri di quest'opera

capitale del Mabillon, mettendone in rilievo il grande valore.

Maurizio Lecomte presenta una lunga serie di notizie interes-

santi intorno all'altra opera principale del Mabillon, gli Annales

ordinis S. Benedict!, e su coloro, che la continuarono dopo la

sua morte, o in qualche modo ne aiutarono la composizione.
Altre curiose notizie sopra le relazioni del Mabillon coll'ac-

cademia delle Iscrizioni, di cui egli 1'u socio, col card, di Bouil-

lon, e sopra le vicende della sua sepoltura sono date da A. de

Boislisle, mentre A. Vidier intrattiene gradevolmente i suoi let-

tori sopra un amico di Mabillon, Dom Claudio Estiennot. Inflne

il rev. P. Dom Besse, che fin dal 1905 fondo una rivista sotto

il nome del Mabillon, la Revue Mabillon, coll'intento di ono-

rarne la memoria e continuare sulle sue tracce la storia del-

1'ordine benedettino, e che fu I'anima del presente centenario,
offre agli studios! una curiosita bibliografico-storica, ossia il

primo lavoro del Mabillon, per ordine cronologico, che sono gli

uffizii liturgici da lui composti in onore di S. Adalardo abate

di Corbia e di S. Matilde regina.

Tra tutte le testimonialize di stima e di onore, che si po-
tevano tributare al Mabillon, questa d'unire in un volume, in-

titolato da lui, una serie si pregevole di scritti eruditi, deve

dirsi certo piu d'ogni altra conforme allo spirito di quell'inde-
fesso lavoratore della scienza e della religione, la piu adatta

a fame conoscere le benemerenze ed a mantenere vivo tra tutti

gli eruditi quel medesimo sentimento di ammirazione e di gra-
titudine. che animo gli autori della Miscellanea.

F. SAVIO S. I.



KIRCHLICHES HAXDLEXIKON.Ein Nachschlagebuch uberdasGe-

samtgebiet der Theologie and ihrer Hilfswissenschaften. Mun-
chen. Allg. Verlags-Gesellschaft, 1907-09, 4, Fasc. 1-35. M. 1

ciascun fasc. Sono usciti finora 35 fascicoli, del quali 22 for

raano il vol. I (A-H) p. XVI-2071.

Una vera enciclopedia cattolica e scrittori risulta la piena sicurezza e

il presente dizionario ecclesiastico,

nel quale e raccolta tutta la materia

teologica e quanto le e affine per in-

dole o connessione qualsiasi. Quindi
e che qui s'incontrano question! bibli-

che, apologetica, agiografia, teologia,

liturgia, patrologii, sociologia, arte,

geografia, storia, diritto canonico,

biografia ecc.; e tutto distribuito in

articoli sugosi sottoscritti dal pro-

prio autore con richiarai bibliogra-

fici brevi e sostanziali, sicche chi

voglia puo allargare le ricerche e gli

studi. Del valore dell'opera ne sono

mallevadori quattro redattori specia-

listi, i) dott. Buchberger, professore

di teologia in Frisinga per la parte

teoretica; il dott. Hilgenreiner dell U-

niversita di Praga, per la pratica ;
il

dott. Nisius S. I. dell' Universita di

Vienna, per le question! bibliche, e

il dott. Schlecht di Frisinga, per la

storia della Teologia. Nel novero di

piu che cento scrittori spiccano mol-

tissimi nomi assai noti per la loro

competenza, ornamenti di universita,

ordini religiosi, diocesi, abbazie e

scuole, tra i quali per citarne alcuni

piu noti a noi italiani, p. Albers 0.

S. B., il p. Lemmeng 0. F. M., il

P. Lehmkuhl S. I., e il p Fonck S. I.,

teste nominate dal S. Padre preside

del nuovo pont. Istituto biblico in

Roma.

r autorita de' dotlori e degli

sodezza delle trattazioni. Gerto e co-

sa notevole il vedere, come nella so-

brieta di piccoli articoli sitroviadu-

nato con parsimonia di parole e di

indicazioni quanto di meglio spetta

alle singole question!, persone, ope-

re. Ne le abbreviazioni debbono in-

tralciare la lettura, essendo fatte con

razionale sistema e ordinatamente

spiegate per lo lungo nell'indice che

segue la prefaziono. Nulla d' impor-
tante o che si desideri vi e omesso,

e per un dizionario alia mano, com'e

questo,non e poco, se pure non formano

assai piu i due gross! volumi, onde

constera 1'opera, veramente degna di

ogni lode anche dal lato tipografico.

Un tal libro dovrebbe ornare le bi-

blioteche del clero, non solo tedesco,

ma anche italiano. Ma la lingua in

che e scritto, flnche in Italia non si

vegga qualcosa di egual valore, cre-

diamo non sia pgr rattenere i volen-

torosi dali'attingervi largamente.

Ya data pertanto la debita lode al

ch. prof. Buchberger d'aver concepito

si importante dizionario e d' averlo,

con 1'approvazione ecclesiastica, gia

condotto quasi a compimento, sicche

e a sperare che col ftnir del corrente

anno, quant! vogliono, potranno ve-

dere coi propri occhi Teccellenza, la

ricchezza e la comodita di questa uti-

lissima opera, per giunta, relativa-

mente, poco costosa.
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DICTIONNAIRE d' histoire et de

sous la direction de mgr. A.

M. URB. ROUZIES. - Fasc. I

1909, 4, col. 320. Fr. 5.

Ognuno che sia un po' addentro

negli studi positivi, di qualunquege-
nere sieno, sa a prova quante diffi-

colta s'attraversino nell'arrivare a

conoscere quanto sia si flnora risa-

put.o di questo o queH'argomento. Nel

campo ecclesiastico poi, e partico-

larmente per quel che concerns la

storia e la geografla, dopo i moltis-

simi studi fatti in ogni tempo o in

ogni regione, 1'aver a raano un libro

che indichi quel piu e quel me-

glio che gli altri hanno portato alia

luce o se ne sa, e di un vantaggio

indiscutibile a dar valore ed esten-

sione a' propri lavori e alle proprie

cognizioni. Questo videro gli egregi

autori del presente dizionario, e ne

concepirono il disegno. E gia, ne

presentano al pubblico il primo fa-

scicolo, che e proprio ottimo inizio

di utilissiraa opera.

N'e direttore raons. Baudrillart,

nome assai conosciuto agli studiosi,

e sono collaborator! altri moltissi-

mi personaggi versati nella storia

della Chiesa, quali, oltre il Vogt, e

il Rouzies, condirettori, per citarne

alcuni, il Chevalier, il Brehier, il

Cabrol, il Dufourcq, I'Ermoni, il Va-

candard, il Kirsch, il tournebize, il

Bertini, il Guidi e tanti altri, quanti
sono i piu che cento scrittori, che

solo agli articoli della lettera A
hanno contribuito 1'opera loro.

La mateiia del dizionario fu ra.

gionevolmente e scientificamente fis-

sata e limitata in correlazione agli
altri dizionari di Teologia, di Ar-

cheologia e liturgia, di DIntto Ca-

nonico, e della Bibbia, che contem-

poraneamente si vengono stampando
daU'ardito e solerte editore Letouzey.

geographic ecclesiastiques, public

BAUDRILLART, M. ALB. VOGT et

. AACHS-ACHOT. Paris, Letouzey,

Tutt tvia nulla v'e omesso che tocchi

l'argomento storico e geograflco. Per-

sone, luoghi e istituzioni s'intrec-

ciano bellaroente attraverso le fltte

colonne, e costituiscono il triplice

aspettodell'opera, concepita nelsenso

strettaruente cattolico. L' intento e

sodamente critico, nella trattazione,

nelle opere citate, ne' ragguapli, per-

fino nelle illustrazioni, che vengono

riprodotte a confr rina del testo, scelte

fra quelle da valere per documenti.

Chi vuol averne un saggio, vegga

pure in questo primo fa.-cicolo quanto
il Vacandard scrive di Abelardo per

ben 19 colonne divise in 9 capitoli,

oltre la conclusione dell'articolo che

e una eletta nota di bittlingraH.t. Sotto

il nome di Abraham, ben 57 perso-

naggi sono illustrati, e sotto quel di

Abissinia, 1'illustre piof. Guidi del-

1' Universita di Roma, approrltrando

fin dell'ultime pubbli'"azioni del p.

Beccari per piu che 17 c<lonne ra-

giona della Chiesa di quel paese,

lasciando al Froidevaux di tmttare

in ispecie per altre 8 delle missioni

ivi fatte, massime dal card. Massaia,

nello scorso secolo.

Solo, per far un'osservazione, ci

pare un po' breve Particolo intorno

alle accademie romane e pontifi'ie,

tra le quali era da fare una distin-

zione o una giunta per YAccademia

pontificia de' Nuovl Lincei, che con-

tinua, sotto la vigilanza ecclesiastica,

1'antica, divenuta dal '70 in poi del

govrrno d' Italia. Ma questi son nei,

in un' opera, enciclopedica com' e

questo dizionario, per altro fatto con

ogni attenzione e sussidio scientifico.

Quanto alia stampa, essa e degna
di ogni lode si per la nitidezza dei
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caratteri, si pel sesto assai coniodo,

si per la bellezza dell'edizione. Cosi

direttore, scrittori ed editor! si danno

generosamente la mano, perche co-

desto necessarissimo dizionario, che

sara ornamento d'ogni buona biblio-

teca, pubblica e privata, riesca de-

gno della ecclesiastica gravita, della

scienza cattolica e della sana critica

moderna.

DICTIONNAIEE d'archeologie chretienne et de liturgie public par

dom F. CABROL, abbe de Farnborough. Fasc. XVII. BYZANTIN

(Art)
- CALLISTE (Cimetiere

Col. 1478-1728. Fr. 5.

Le prime 50 pagine sono conse-

crate alia chiusa dell'ampio articolo

sull'Arte bizantina, dove si leggera

eon frutto pari al diletto 1o studio

circa la straordinaria influenza che

ebbe Gostantinopoli sullo sviluppo di

questo genere d'arte, nelle varie sue

forme ed applicazioni. Un altro arti

eolo assai ampio e non ancora com-

piuto, tiatta del Cimitero di Callisto,

estendendosi pure agli altri cimiteri

eontigui od annessi di santa Sotera,

S. Ippolito, Santa Balbina, S. Damaso

e Domitilla. L'antica citta di Cairo

ha qui la storia delle sue origin! e

de' suoi monumenti cristiani. Nota-

bile e 1'articolo Cabaratier (osti) o

proprietarii delle tabernae, tra le

quali era celebre la taberna meri-

toria in Transtevere, a cui si legano

le tradizioni della basilica di S. Ma-

ria e della fonte d'olio che dicesi

scaturita miracolosamente alia na-

scita del Redentore. Di questa basi-

lica e de' suoi nomi primitivi si fa

altra menzione nella biografla di Papa

Callisto, dove pure si tratta dell'am-

mirabile attivita di questo ponteflce

nell'assicurare di fronte alle leggi

romane la proprieta ecclesiastica cor-

porativa.

Minute curiosita storiche si leg-

gono in varii articoli; p. e. Calame,

sull'origine della penna da scrivere,

eannuccia vegetale sulle prime, poi

penna d'oca, di pavone, di cigno dal

secolo V in poi (a quanto pare), non

de). Paris, Letouzey, 1909, 8 gr.

escluse le cannucce di metallo del

tempi romani con la punta tagliata,

come le odierne nostre penne d'ac-

ciaio; cosi Calda, cioe aqua calda,

voce del latino popolare, che e rirca-

sta a noi italiani, perflno nell'intera

frase : Irene porge calda, che leggesi

con altre simili nelle catacombe dei

SS. Pietro e Marcellino, e ricorda

1'uso romano di mescere a tavola ac-

qua calda, forse aromatizzata. Due

soli articoli trattano piu direttamente

di argomento liturgico : Caliges (san-

dali) e Calico. Quest'ultimo ne rida

la storia intera con numerose illu-

strazioni dei monumenti primitivi e

di calici piu celebri che si conoscono;

il calice di Ghelles e quello di Gour-

don con la patena quadrata sono stu-

pendamente effigiati in cromolitogra-

fla. I calices ministeriales (altro ar-

ticolo) erano di forma assai piu

grande e servivano per la comunione

de' fedeli, dove vigeva 1'uso, pero assai

vario, di assumerla sotto le due specie.

Notiamo infine 1'articolo Calendrier,

dove si descrivono, ma soltanto dal

lato archeologico ed artistico, il ca-

lendario di Dionisio Filocalo del IV

secolo e 1'altro epigrafico di Napoli

del secolo IX. II calendario liturgico

e rimesso, non sappiamo perche, alia

voce Kalendaria; ma uno de' difetti

di quest'opera monumentale e forse

qua e cola la distribuzione de' ti-

toli, non sempre condotta con eguale

criterio.
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Tranne due brevi articoli di J.

Baudot (Calice minister iel e Caliges)

ed uno di W. Henry (Calamus), tutto

il rimanente del fascicolo esce dalla

penna del dotto ed inesauribile don

L. Leclercq.

P. EDOARDO da Alengon, archiv. gen. dei Min. capp. II terzo con-

vento dei Cappuccini in Roma. La chiesa di S. Nicola de Portiis,

San Bonaventura. S. Croce dei Lucchesi. Memorie. Roma, Be-

fani, 1908, 8, p. 52.

Dell'antica chiesa di S. Nicolo de

Trivio, delta poi de Portiis o anche

in Porcilibus, il Nibby avea scritto

(1839) che si vedevano ancora su-

perstiti la tribuna, ed alcune parti

esterne*. L'Armellini nella l a edi-

zione delle sue Chiese di Roma ( 1887)

avea seguito il Nibby; nella 2 a in-

vece (1891) si attenne all'Adinolfl,

che pone la chiesa di S. Nicola fra

le distrutte, e asseri (p. 313) che non

ne era rimasto alcun vestigio .

L'A. in questa breve ma diligente

monografia, ha potuto invece verifi-

care la esattezza del Nibby; identi-

ftcare e studiare la parte ancora su-

perstite. Di piu ha ritrovato nelle sue

intelligent! ricerche una chiesa piu
antica sotterranea, in due navate.

Sugli archi e le volte della navata a

sinistra ha scoperto avanzi non di-

spregevoli di pitture, che il profes-

sore A. Venturi asspgna al trecento.

Alcuni di questi avanzi sono ripro-

dotti a pag. 13-15; ma forse merite-

rebbero una pubblicazione e uno stu-

dio speciale.

Nel 1536 la chiesa di S. Nicola

passo ai PP. Gappuccini, dopo che i

Golonna ebbero fabbricato ai mede-

simi un nuovo convento all'estremita

del loro giardino, accanto alia mede-

sima. In seguito, coll' ingrandirsi del

convento, si vide anche necessario in-

grandire la chiesa; cio che esegui

Gregorio XIII, dandole il titolo di

S. Bonaventura (1580). L'antico edi-

flcio in parte formo il presbiterio

della nuova (p. 29). In questa nuova

chiesa riposo gia il corpo di S. Fe-

lice da Cantalice, morto nel convento

annesso addi 18 maggio 1587; e in

essa rimase flno a tanto che nel 1631

non fu trasferito alia nuova chiesa

della Goncezione (piazza Barberini).

Passati in quell'anno al nuovo con-

vento i Gappuccini, Urbano VIII con-

cedeva alia Nazione di Lucca la chieea

da essi lasciata, che prendeva allora

il titolo di S. Groce e S. Bonaventura.

Nel 1897 la confraternita dei Lucche-

si, che avea ridotto la chiesa alia

elegante forma attuale, la dava, in-

sieme colla casa annessa, in enfiteusi

perpetua alia Gongregazione delle Re-

ligiose di Maria Riparatrice, dalle

quali e tenuta con quel decoro ed

ediflcazione che in Roma tutti cono-

scono.

In una cosa non possiamo conve-

nire col ch. autore, vale a dire nella

interpretazione della iscrizione tro-

vata sotto un arco del sotterraneo.

Crediamo che ELISABETAE . NUTRIG .

MATHIAE . REG . VGRO . FIL. OB PI-

DEM . DOMEST . GURAE . ANDREA . TA-

TUARIUS . B. M. F. etc., non si espon-

ga: Elisabetae nutrici Mathiae re-

gis Ungarorttm filius ob fidein do-

mesticae curae Andreas Statuarius

benemerenti fecit, ecc., come vuole

l'A. ;
ma: Elisabetae nutrici Ma-

thiae regis Ungarortim filii, ecc. Si

tratterebbe, quindi non della nutrice

di Mattia, ma della nutrice del flglio

di lui. Non e infatti supponibile :

1) che Tautore nell' iscrizione abbia

voluto fare la strana costruzione :
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filius ob fidem domesticae cnrae An-

dreas Statuarius. ecc. 2) che un fl-

glio dedichi alia madre una memoria

sepolcrale (forse un busto), ob fidem

domesticae ciirav. Cosi andrebbero

mutati tutti i calcoli che 1'A. fa a

pp. 47-48 per identificare lo statuarius

Andrea di cui parla 1'iscrizione.

GOPIN-ALBANGELLI. Le pouvoir occulte centre la France. (Le

drame ma^onnique) 46me ed. Lyon, Vitte, 1908, 16, p. 430.

Fr. 3,50. -- La conjuration juive centre le monde chretien. (Le
drame maconnique) 26me ed. Paris, Vitte 1909, 16, 534 p. Fr. 3,50.

1. L' Autore, gia massone, giunto

nella gerarchia del gradi fino a quello

di rosa-croce, ed uscito poi dalla setta

quando gli si offriva di salire ancora

piu in alto nei gradi e nei segreti,

ne divenne il piu flero nemico e da

un quarto di secolo non cessa di com-

batterla colla propaganda orale e co-

gli scritti. Come frutto dei suoi lunghi

studii, fatti sulle opere e sui docu-

menti massonici, e della esperienza

acquistata durante la sua carriera

settaria, egli si propone in questa

opera di dimostrare che tutte le gof-

faggini e le puerilita dei riti masso-

nici, le incoerenze, le contraddizioni

e sopratutto la gran legge del segreto

giurato, sono altrettanti mezzi, coor-

dinati con meraviglioso congegno a

nascondere una volonta unica inces-

santemente occupata in avvilupparsi

nella menzogna e nella ipocrisia, per

ingannare quanti ne indagano e ne

studiano I'indole ed il fine. Donde

conchiude che, penetrando sino al

fondo della questione, si deve ri-

conoscere nell'organizzazione masso-

nica uno strumento, ordinato con ar-

tifizio insuperabile, per dare in mano

ad un potere occulto la facolta di

agire dispoticamente su tuttol'orga-

nismo, rimanendo sempre invisibile.

."i un libro che si legge con grande

interesse, per la somma importanza

del soggetto, per la lucidita ed effl-

cacia dell'esposizione, per 1'andatura

stringente e serrata del ragionamento.
Con che non vogliamo negare che in

un argomento tanto discusso e in cui

e si facile 1'esagerazione per difetto

o per eccesso, le ultime conclusioni

dell'autore non possono avere dinanzi

alia critica un valore apodittico se

non vengano debitamente documen-

tate.

2. Nella seconda parte del dram-

ma massonico, 1'autore continua net

suo metodo d' indagine deduttiva, ap-

plicata a scoprire gl'intimi segreti

della setta e specialmente la natura

e 1'organizzazione dei potere occulto

che la regge. Detinisce quindi la mas-

soneria come una societa segreta,

che tende alia deformazione delle in-

telligenze per mezzo di selezioni e

suggestioni combinate insieme a tale

scopo > : selezioni automatiche colla

eliminazione volontaria degl'inetti;

suggestioni reciproche dei massoui

sotto 1'azione invisibile del potere oc-

culto, che formano e perpetuano 1'am-

biente di fanatismo necessario alia de-

formazione massonica. Precede pertan-

to alia ricerca del potere occulto che

muove e domina*'tutto i' organismo,

e risalendo alle prime societa se-

grete, difensive ed offensive, create

dai giudei dopo la loro dispersione,

ne studia lo sviluppo e la trasforma-

zione attraverso i secoli, ne svolge la

storia, ne esamina 1'organizzazione,"

per conchiudere che la massoneria e

di origine giudaica e che il potere

occulto, il quale ha imaginato, pre-'

parato e generate la massoneria, 1'ha

propagata in tutto il mondo cristiano



ATTUALITA - ORATORIA 223

e per mezzo di essa lo doraina e lo

conduce alia rovina, e il governo se-

greto della nazione giudaica . II

libro si chiude con 1'esposizione del

rae/zi da adoperarsi e della tattica

da seguirsi per lottare felicemente

controlacongiuragiudaico massonica,

e salvare dalla sua tirannide le nazio-

ni cristiane, specialmente la Francia.

Ripetiamo qui pure il giudizio

espresso intorno al volume preceden-

te, di elogio cioe pel valore del libro e

di riserva critica per le sue ultime

conclusions

A. PREUSS. A study in American Freemasonry. St. Louis, Mo.,

and Freiburg, Herder, 1908, 8, XIV-434 p.

Con grande soddisfazioneabbiamo

letto quest'opera, in cui il ch. au-

tore ci da un ragguaglio chiaro, si-

curo e compendiosamente complete

della massoneria nord -americana.

Fondandosi sulle opere classiche di

due autori che, \ er grado, scienza e

cariche avute nella massoneria, si

contano tra gli astri maggiori della

setta, egli li prende a guide nel suo

studio il Mackey e il Pike, e ci-

tando sempre le loro opere, ci rivela

la massoneria americana tale qual'e

in ogni sua parte. Veniamo quindi
a conoscerne 1'indole, il carattere an-

tireligioso, le sue dottrine intorno a

Dio, all'anima umana, alia Bibbia,

alia morale, alia fllantropia; le sue

relazioni col paganesimo, col giudai-

smo, colla massoneria europea; la

sua storia e la sua unita mondiale.

La conclusione si e che come la

massoneria ha proclamato in Francia

il suo proposito di bandire Dio dalla

nazione francese, cosi essa macchina

secretamente di bandirlo da tutto il

mondo, non avendo altro fine che

quello dell'ateismo e del materialising

universale*. Conclusione tanto piu.

degna di considerazione, quanto piu

legittima perche fondata sopra au-

tentici documenti.

Sac. DAVIDE D'ANNA Le conferenze di S. Vincenzo de' Paoli.

La carita. Dio ed i poveri. Napoli, Parrocchia della Rotonda,

8, 96 p.

E un opuscolo di azione, scritto funzionamento di quest'opera mara-

con cuore infiammato. L'A. commosso

al successo e al proposito di alcuni

generosi che videro come invece

delle tempestose discussioni delle ac-

cademie letterarie bisognava operare

emV-acemente
,
e diedero sviluppo al-

1'opera di S. Vincenzo de' Paoli, con-

sacro ad essa le sue fatiche. E in

questo volumetto con tocchi rapidi

traccia la storia, gli scopi, 1'oppor-

tunita, i mezzi, tutto il complesso

vigliosa dove la fllantropia diventa

carita cristiana, e la religione bene-

flcenza sociale. E noi auguriamo

che, come il D'Anna ebbe nella let-,

tura di una relazione che la Civiltd

Cattolica pubblico delle Conferenze

di S. Vincenzo in Australia, il suo

primo impulse, cosi qualche altro lo

riceva da questo libro, che, sopra

tutto, si preflgge di far bene, molto

bene, ad altri.

MENTEE INFURIA LA PERSECUZIONE. Discorsi e couferenze dei

migliori conferenzieri francesi. Milano, Baggio, 1909, 8, 302 p.

L. 3,50.

Gontiene una bella raccolta di di- nente storico Kurth e degl' illustri

scorsi e conferenze magistral! : dei sociologi Lorin, De Mun, Decurtins.

vescovi Gibier e Touchet, dell'emi- Non
'

possiarao pero approvare il cri-
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terio che indusse 1'editore a ripro-

durre due conferenze di Marc San-

gnier, che occupano quasi un terzo

del libro, e specialmente quell' infe-

lice contraddittorio sostenuto dall' o-

ratore coi socialisti alia fine della

seconda coaferenza, in cui campeg-

giano non meno le bestemmie e gli

spropositi degli avversarii che le ri-

sposte del Sangnier, e questi si ac-

corda con loro in combattere il cle-

ricalismo, fino a dire che la strage

di S. Bartolomeo e stata opera dei

clericali e che Dio non e clericale

Anche la conferenza del Looten sul

Sienkievicz ci sembra scelta e ripor-

tata poco felicemente in un libro,

destinato per natu^a sua a racco-

gliere non solo il buono ed il meglio,

ma 1'ottimo.

Sac. prof. G. PASTORI. Discorsi e conferenze giovanili. (La Ri-

vista dei parroci. Ser. I, vol. II). Milano. Baggio, 1908, 8,
424 p. L. 2,50.

L'autore, che da piu anni dirige

tre grandi pubblicazioni periodiche :

la Rivista dei parrochi, il Vangelo
o biblioteca parrocchiale o II confe-

renziere, passo gli anni giovanili nel

ministero della predicazione, a cui

aggiunse 1'attivita del conferenziere

e del giornalista. Di tale sua opero-

sita ci da qui uno spicilegio, diviso

in due parti. Nella prima, che ha il

titolo di discorsi, sono raccolte una

ventina di prediche, panegirici, trac-

ce, schemi e fratnraenti di discorsi

sacri di vario genere ;
nella seconda

una dozzina di conference d'indole

apologetica, polemica, politica e let-

teraria. La vivacita, spigliatezza e

vigoria dello stile, qualita proprie

del ch. autore, rendono facile e pia-

cevole la lettura del suo libro, oltre-

che gli argomenti in esso trattati,

sebbene disparati, giovano alia col-

tura sacra e profana dei lettori, spe-

cialmente dei giovani.

P. SIGNORIELLO. II noveJlo missionario. Napoli, Festa 1909, 8,

p. L. 5.

L'A. ci offre un libro che tornera

grandemente giovevole fra le mani

dei sacerdoti che si occupano nel

ministero della parola, specialmente
nelle mission!. Qui essi troveranno

in primo luogo quei principii di-

rettivi che tendono a formare prima
Fanimo e lo spirito proprio del mis-

sionario, e regolarlo in un'opera cosi

importante. Poi si offre loro raccolto

in un volume tutto cio che puo occor-

rere nell'arduo ministero dalla spie-

gazione dei comandamenti, e princi-

pal! nozioni catechistiche, sino agli

esercizi spirituali per gentiluomini e

monache. E un vero prontuario che

agevola il lavoro difficile e penoso,

risparmia la fatica"della ricerca, tende

ad assicurare il frutto solido, con la

solida dottrina.

G. DESDEVISES DU DEZERT e LOUIS BREHIER. Lo studio

della storia. Dalla seconda ediz. franc. Roma, Desclee e G. editori,

1908, 12, 77 p. L. 0,60.

E ben raro trovar tante cose in

un cosi piccolo volume, quale e il pre-

sente che comparisce in veste italiana

nella collezione Scienza e Religione
Jntento degli autori e stato di met-

tere alia portata degli studiosi i prin-

cipii elementari del metodo storico
;

e veramente per chi desideri un primo

avviamento a questo genere di studii,

con difficolta si saprebbe suggerire un

sunto migliore.

Una sola osservazione. Nel c. V.
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La composisione e lo stile forse si

professa un criterio troppo jistretto

dell'esposizione storica : dir tutto

chiaramente, sernplicemente senza fra-

si. Se e vero che la storia non deve

avere altra preoccupazione che quella

FEDELE SAVIO S. I. - - I Papi
Conferenza (Estr. dalla Scuola

gianelli, 1909, 8, 12 p.

Questa conferenza venne pronun-
ziata nell'adunanza dell' Accademia

di Religione Gattolica a Roma, tenu-

tasi il 13 maggio scorso, dal p. Fedele

Savio S. I. professore di storia eccle-

siastica nelFUniversita Gregoriana.

Comincia il ch. conferenziere col

distinguere varie sorta di tradizioni :

tradizioni dogmatiche, tradizioni sto-

riche e tradizioni puramente popo-

lari, cioe tali di cui non si conosce

altra fonte, che la parola del popolo.

Distingue due casi, in cui alcune

tradizioni religiose popolari sembra-

no essere approvat e dalla Chiesa e

dai Papi, quanto alia verita ogget-

tiva dei fatti, che la tradizione rife-

rise > : quando i Papi concedono in-

dulgenzeachiese edivozioni originate

da un fatto riferito da una tradizio-

ne, e quando le tradizion i sono ac

colte nei libri liturgici. Distingue

pure due sorta di persone, che cre-

dono in tali casi irapegnata i'infal-

libilita del Papa, alcuni buoni cat-

tolici e gli aperti nemici della Chiesa.

Contro gli uni e gli altri prova,

che i Papi, riferendosi ad alcuni fatti,

presuppongono la loro verita umana,
e liberano la propria responsabilita

con le formole ut fertur, ut dicunt,

della verita , non si deve credere che

essa non possa e non debba essere an-

che opera d'arte. Male riuscira nel suo

ufficio di maestro della vita la storia,

se si riduca alia freddezza glaciale di

una cucitura di document!.

e le tradizioni religiose popolari.

Gattolica di Milano). Monsa, Arti-

ut traditur. Quanto al breviario ed

ai libri liturgici, le correzioni, che i

Papi vi fecero dimobtrano che essi

non considerarono raai come dogmi
i fatti ivi narrati, e dimostrano al-

tresi la buona fede dei Papi ed il

loro amore alia verita ed alia scienza.

A togliere la meraviglia, che ora

si discutano c'erte tradizioni, accolte

e non mai discusse in passato, il

conferenziere descrive i grandi pro-

gressi che le scienze storiche fecero

nel giro di men che un secolo, ed il

numero grande di persone, le quali

ora si occupano di ricerche storiche

e nel veriflcare le asserzioni degli sto-

rici antichi. Insiste sulla necessita

di distinguere sempre e nettamente

i dogmi di fede dalle tradizioni pu-

ramente umane, affinche, se per caso

si provi la poca solidita di qualche

tradizione, i nemici della Ghiesa non

ne prendano motive per accusarla, eil

popolo non ne rimanga scandalizzato.

II discorso del ch. professore del-

I'Universita Gregoriana e di grandis-

sima attualita e merita di essere

letto e studiato attentamente ,

E vendibile a Roma, al Deposito

libri, Via del Seminario, 120, al

tenue prezzo di 20 centesimi.

DANTE MUNERATI, sac. dott. - - L'azione del cardinale S. Ber-

nardo degli Uberti nella pacificazione della Chiesa parmense. Pavia,

tip. Rossetti, 1906, 8, 17 p.
- Cronotassi degli abati benedettini del monastero di S. Giovanni

Evangelista in Parma. Roma, S. Maria Nuova, 1908, 8, 28 p.

1909, vol. 3, fasc. 1418. 15 10 luglio 1909.
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- II card. Alessandro Farnese iuniore ed alcune sue lettere inedite.

Parma, Deput. di St. Patria, 1908, 8, 23 p.

- Di un antico segretario di Stato di casa Farnese. Pavia, tip. Ar-

tigianelli, 1909, in 8.

Dimorando a Parma tutto occu-

pato nei minister! spiritual! e nella

buona educazione della gioventu, il

ch. autore ha potutotrovare, in mezzo

alia sua instancabile attivita, tempo

edagio sufliciente per illustrare varii

punti della storia di quella citta, che

gli dava ospizio.

La pacificazione di Parma, di cui

tratta il primo opuscolo, avvenne per

opera di S. Bernardo degli Uberti,

generale del Vallombrosani e legato

pontiticio, tra il 1J02 e 1106, dopo
che la sede vescovile parmense era

stata tenuta da una serie di prelati

scismatici, cominciando da Gadolo an-

tipapa, morto nel 1072. Nel suddetto

anno 1106 Bernardo fu eletto vescovo

parmense e consacrato dal papa Pa-

squale II.

Nel 2 opuscolo si illustra la serie

degli abati del monastero di S. Gio-

vanni dal 981, anno della fondazione,
sino al presente. La serie e tratta in

C. SALADJNI.

gran parte dai manoscritti di unano-

nimo.

Nel 3, dopo alcune brevi notizie

sulla vita del card. Alessandro Far-

nese, figlio di Pier Luigi, primo duca

di Parma, sono pubblicate dieci sue

lettere inedite, desunte parte dall'ar-

cliivio di Stato di Parma, parte dal-

1'archivio private di casa Politi-Zam-

beccari.

L'antico segretario di Stato di casa

Farnese, di cui da notizie biograflche

e riporta nove lettere il 4 opuscolo, e

Lelio Boscoli, insigne canonista e giu-

reconsulto, nato in Parma nel 1637e

morto nel 1703. Fu segretario di Stato

sotto i duchi Ranuccio 11 e Francesco

I dal 1622.

Con questi lavo-i il ch. autore

dimostra la sua non comune attitu-

dine per gli studi storici, e speriamo

trovi tempo ancora per dare al pub-

blico erudito altri frutti simili del

suo ingegno e della sua studiosita.

Memorie della faraiglia Saladini di Ascoli nel Pi-

ceno. Ascoli Piceno, Arti Grafiche, 1909, 4, 232 p. Rivolgersi

all'Autore, Ascoli Piceno.

Eeco un bel frutto degli studii e

della coltura dell'illustre capo della

famiglia Saladini, il quale ga con-

giungere alia gloria del nome quella

dell'erudito di cose patrie.

In questa storia della sua famiglia
e degli uomini piu famosi di essa, ha
radunato con parecchie nitide illu-

strazioni quanto dalle opere a stampa,
dalle memorie ciltadine e dai docu-

ment! pubblici famigliari e privati

gli venne alle mani, disponendo il

tutto con bell'ordine, e r.epiloganio
in fine le larghe ricerche in parecchi

alberi genealogici, che dal sec. XII

arrivano ai nostri giorni.

La storia certa e documentata della

famiglia Saladini di Ascoli nel Pi-

ceno, piglia le rnosse dal B. Saladino,

cos! chiamato, a quel che pare, per-

che, nella crociata in Terra Santa,

fdtto prigione dal sultino Saladino,

ne fu liberate verso il 1182 dal papa

Lucio III, e come altri facevano pi-

glio, a ricoi-dar quel famo.-o sultano,

il suo nome glorioso.

Con le imprese de' crociati va con-

giunta 1'origine dello slemma
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Saladini, compiuto poi, com' e at-

tualmente, fin dai tempi di Carlo

d'Anjou. Tra gli uomini illustri di

questa famiglia, oltre il B. Saladino,

sono da nominarsi il B. Gorrado e

parecchi castellan! e cavalierL del

Sacro Ordine di Malta e di S. Ste-

fano. I Saladini nel 1445furono fatti

conti di Rovetino in quel di Ascoli,

dal papa, per i loro buoni servigi

prestati alia Chiesa, della quale eb-

bero a ben meritare flno ai nostri

tempi per la loro fedelta e religione.

Ai fatti di casa propria 1'erudito

autore intreccia assai notizie della

nobilta ascolana e delle vicende cit-

tadine, sicche il bel lavoro diviene

d'interesse assai piu generale che

non indichi la modestia del titolo.

Noi ci congratuliamo col chiaris-

simo sig. conte Saladini, che col suo

esempio dimostra ad altri nobili ca-

sati, come possano da document! fa-

miliari e pubblici procacciare onore

ai propri antenati e a pe stessi, e

contribuire con utilissimi lavori, al

risveglio e all' increment degli studi

storici municipali.

CLAUDIO BULGARELLI. - - II P. Paolo Segneri d. C. d. G. e la

Diocesi di Modigliana nella Romagna toscana. Saluzzo, Lobetti

Bodoni, 1908, 16, 40 XVIII p. L. 0,50.

II p. Paolo Segneri appartiene alia

classe dei grandi italiani che debbo-

no ancora avere una compiuta bio-

grafia, quale non poche seppero dar-

cene i tempi moderni; una biografia,

iutendiamo che studii I'uomo sotto

ogni aspetto pel quale merito di pas-

sare alia posterita. Frattanto, mentre

fii attende im lavoro siffatto, fa opera

buona, chi si volge a scrivere di

questa o di quella parte della sua

vita, spianando quasi il sentiero al

futuro biografo.

Del numero di costoro e il rev.

Glaudio Bulgarelli, terso scrittore,

buon critico e degli studii segneriani

<jaldo cultore, non me.no che fervido

ammiratore dell'eloquenza di lui. La

non lunga monografia qui sopra an-

nunziata illustra le mission! del p.

Paolo nella diocesi di Modigliana ;

ben condotta, quanto a critica, ci dd

per di piu una non inutile e sensatis-

sima digressione (pp. 27-33) sopra

1'arte del Tullio italiano, arte si fine

e perfetta che al dire dell'intendentis-

simo Luigi Fornaciari basterebbe da

sola a far perdonare al seicento i

suoi delirii. Quanto bene ne verrebbe

al giovane clero se i saggi ricordi e le

giuste osservazioni del Bulgarelli

sopra la sacra oratoria fossero ascol-

tate e seguite piu di quello che non

avviene nel fatto.

P. GIOACCHINO TAGLIALATELA dell'O. di Napoli.
-- La tomba

di G. Leopardi a Fuorigrotta. Memoria letta all'Accad. Ponta-

uiana nella tornata dell'8 novembre 1908. (Estratto Atti Accad.

vol. XXXVIII). Napoli, F. Giannini e Figli, 1908, in-16, p. 34.

11 ch. p. Taglialatela prosegue

impavido nella sua campagna intorno

al Leopardi e a due problemi rite-

nuti flnora per assodati. Comincio

colla memoria Ultimi giorni del Leo-

pardi, di cui in queste pagine fu fatta

a suo tempo lodevole menzione, e vi

sostenue la tesi della morte cristiana

del poeta. Ora con quest'altra affron-

ta coraggiosamente la questione in-

torno alia tomba, e si propone di

dimostrare che essa non sarebbe gia

a Fuorigrolta, come fin qui fu cre-

denza comune ed indiscussa. Natu-

ralmente ha suscitato un vespaio e

se n'e disputato pro e contro su pei
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giornali e anche nell'aula severa di

qualche accademia. Ma checche sia

della verita obbiettiva, le ragioni

onde il Taglialatela conforta la sua

tesi son tali che 1'abbatterle non puo
sembrare un'impresa da pigliare a

gabbo. Cio e tanto vero che gli av-

versari sono ricorsi finance a gher-

minelle e a violenze che non servi-

ranno certo a dar loro ragione. La

meraoria del ch. A. e tutla a base

di ricerche, di testimonianze autore-

voli, di ragionamenti positivi; e altri

potra non convenire con lui, ma non

puo disconoscere il valore delle sue

argomentazioni .

P. BART. DA MONZA. ex prov. mission, capp. Massacre di Alto Alle-

gre. Note storiche, Milano, Lanzani, 1909, 8, 160 p. L. 1.50.

Gia nel 1870 il p. Giuseppe M.

da Loro cappuccino avea fondato una

specie di riduzione fra le tribu sel-

vagge brasiliane di Barra do Gorda
;

ma 1'opera sua era stata annientata

per invidia di perversi sobillatori dei

selvaggi, che sollevatisi lo costrinsero

alia fuga. Solamente nel 1895 il r. p.

Carlo di s. Martino, Superiore delle

missioni dei Cappuccini nel nord del

Brasile, riusci a stabilire una residenza

di missionarii in Barrado Corda. Egli

stesso, poi, avendo acquistato terreni

in Alto Allegre, a due giornate di viag-

gio da Barra do Gorda, vi fondo la

colonia di S. Giuseppe della Provvi-

denza, inaugurata il 1 giugno 1896,

sotto la direzione del r. -p. Rinaldo

da Paullo. Ad aiutare 1'opera santa

di religione e di civilta, a cui con im-

mensi sacrifizi s'erano dedicati- quei

figli di S. Francesco, giunsero il 28

giugno 1899, quali angeli consolatori

delle piccole selvagge, sette Sucre ter-

ziarie eappuccine, dipendenti dal pro-

vinciale dei Gappuccini della provin-

cia di Genova.

Ma anche fra quelle tribu la fede

doveva inaffiarsi col sangue. II 13 mar-

zo 1901, mentre nella chiesa della Go-

Ionia di Alto Allegre il sacerdote, dopo
aver distribuita la comunione, inco-

minciava il Santo Sacrificio della Mes-

sa, a un segno dato i Gapi delle tribu,

aizzati da un tal Gabore, capo della

tribu Guajaja (cristiano, dapprima ami-

co dei religiosi, poi resosi indegno,

per la sua vita scorretta, della fede che

professava), radunano i selvaggi, cir-

condano la chiesa, assediano 1'abitazio -

ne dei religiosi, il convento delle suo-

re e le case dei cristiani delle vicinan-

ze, e ne fanno strage. 11 primo a cadere

fu il p. Zaccaria da Melegno, che era

il celebrante. II numero degli uccisi

fu di piu di 270. Dei pp. cappuccini,

oltre il p. Zaccaria (Gesari), perirono

il p. Rinaldo da Paullo (Panigada), il

p. Vittore da Bergamo (Baizini) e fra

Salvatore d'Albino (Fassi). Le religiose

trucidate furono suor Eleonora (Tas-

sone) ;
suor Agnese (Colombo) ; suor

Maria (D'Agnino); suor Benedetta (I-

setta); suor Eufemia (Macehello); suor

Natalina (Parodi) ;
suor Anna (Mara-

ense). Meritamente il Sommo Pontefice

Leone XIII, allorche gli fu riportata

ia notizia della tremenda strage, escla-

mo : Ecco le priraizie dei Martiri del

secolo vigesimo !

11 racconto che di tutto cio fa il

r. p. Bartolomeo da Monza, ritornato

di fresco da quella missione per mo-

iivi di salute, mentre costituisce una

pagina gloriosa dei fasti dei martiri, ci

fa chiaramente vedere a ]lo stesso

tempo a che possa giungere 1'odio set-

tario dei nemici della Chiesa, qualun-

que sia il nome che li distingue. Un mi-

nistro protestante fu 1'unico, che sen-

za punto rispettare il pubblico sen-

timento d'indignazione, riprovasse la

spedizione del tenente colonnello Tho

me Vieira, dicendo innocenti e inof-
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fensivi i selvaggi. Quel ministro, tempo Diario do Maranhao, la Pucotilha e

prima, s'era aggirato per i villaggi in- la Gazeta Ccuciense, che ebbero la

diani, mettendo in mala vista religiosi sfrontatezza di chiamare col nome
e monache. Dallo stesso spirito furono di assalitori i religiosi, e qualiftcare
animati i giornali massonici, quali il per vittime i selvaggi!

T. CASINI. - - Letteratura italiana, storia ed esempii per le scuole

secondarie superior!. Vol. I. Le origini e il trecento. Roma-Napoli,
Soc. Dante Alighieri, 1909, 8, 666 p. L. 5.

Noi aspettavamo dall'illustre let- e la letteratura cavalleresca o ger-
terato Gasini le appendici promesse manica. E di questi tre elementi il

del suo noto e meritamente stimato

Gommento al divino poema, quando
ecco capitarci tutt'altra opera, ma
al par d'ogni altra di lui, degna del-

I'ufficio, delcriterio, della conoscenza

letteraria ond'egli e fornito. In questo

manuale scolastico di letteratura ita-

liana, assai piu esteso e meglio con-

cepito e svolto del primo gia pub-

blicato dall'autore, si raccoglie il

frutto di larghi studii fllologici e sto-

rici fatti finora nel campo delle no-

stre lettere, non solo dal Gasini,

ma da' letterati in genere. Storia ed

eserapii s'intrecciano bellamente, e

questi, com'era di dovere, in questo

primo volume che e delle origini e

del trecento fino al 1283, quando in-

comincio a scrivere Dante, abbondano

e piu verso gli ultimi decennii del se-

colo decimoterzo : scelti tutti coll'in-

tento di dimostrare come le ragioni

delle nostre origini letterarie piglino

le mosse dell'alto medioevo nella la-

tinita volgare e nello svolgimento

parallelo delle due letterature, fran-

cese e provenzale, i cui linguaggi
non debbono, dice 1'autore, nelle no-

stre scuole, sebbene insoliti, parere

inopportuni. Tre furono gli elementi

che nei primi decennii del trecento

determinarono il sorgere della lettera-

tura italiana merce le prime scritture

volgari di prosa e poesia con qualche

arte, cioe il linguaggio latino popo-
lare c indigene, la coltura classica,

Gasini tesse una storia sintetica, or-

dinata, ragionata, progressiva, ricca

di notizie e di giudizii intorno alia

letteratura agiograflca, giuridica, fllo-

soflca, teologica, storica, didascalica,

narrativa, alia poesia epigrafica, sa-

tirica, provenzale, francese, epica e

trobadorica; sintesi che parrebbe

quasi troppo densa per le menti degli
studenti liceali. Nella seconda parte
del volume ci vengono innanzi i

primi scrittori
r

e prosatori italiani,

con le loro scuole, centro delle quali

per 1'origine della lingua fu la terra

toseana, com'e chiarito nella sobria

appendice prima. Bene esposta 1' in-

dole della scuola, del Guinizzelli e di

Guittone d'Arezzo, e della sicula, e

come a vicenda si aiutassero per trion-

fare poi nel linguaggio toscano con

Ristoro d'Arezzo, Bono Giamboni, il

Fiore, Brunette Latini, Guittone e

lacopone, per tacer d'altri meno noti,

ma non meno, e qualcuno piu, bene-

meriti della lingua. Tutto poi e illu-

strato con abbondanza di note espli-

cative e bibliograflche, le quali, men-

tre agevolano 1' intelligenza degli

esempii e 1'erudizione, avvezzano il

giovane ad allargare le proprie ve-

dute e a cercare piu ampie tratta-

zioni. Di una cosa solo dubitiamo, ed

e che i non pochi esempii scelti col

criterio di porgere occasione ad eser-

cizi di versione per la scuola di la-

tino, siano per restar li intatti; ma
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non sara un gran danno, dove al-

meno siano caduti sotto gli occhi

degli scolari a fissarne meglio nella

merooria il norne degli scrittori, me-

dievali, utili a conoscersi piu lette-

rariamente, che non artisticamente,

come si fa, con piu vantaggio, dei

classici antichi.

Ad ogni modo, lasciando qualche

neo di date, questo primo volume e

degno d'ogni encomio, e utile non

solo ai giovani, ma a q'uanti vogliono

avere una guida sicura negli studii

letterarii medievali, in quel che ri-

guardano la genesi delle lingue neo-

latine, e particolarmente dell'italiano

e della sua materia e forma, letteraria

e linguistica.

LAURA CORTIS. -- Corso di lingua italiana. Parte I. Rudiment!.

Paravia, 1909, 16, 180, L. 1,

E una grammatica compilata col

sano criterio tradizionale di unir con

Futile il piacer : Vutile cioe dei

precetti e il piacere delle letture re-

cate a esempio ed esercizio. Col che

1'autrice mira a uno scopo che non

e solo quello deli'istruzione: cioe

essa tende a formar non solo la men-

te ma anche il cuore dei giovanetti,

in omaggio al principio della scuola

educativa : principio cosi elementare

e da tutti proclamato, ma pure nei fat-

ti cosi spesso o diinenticato o mano-

75.

messo. Non lo dimentica certo la nostra

autrice, nelle cui pagine nulla tanto

chiaro trasparisce come la tendenza

d'informare I'animo vergine dei gio-

vinetti ai piu bei sentimenti di reli-

gione e di morale. Che se talvolta

qualche tratto puo parere un po' supe-

riore all' intelligenza d'una scuola di

adolescenti, in genere pero gli esempii

non escono dalla giusta misura, e il

buon libro incontrera, fe da sperare,

il favore delle scuole pubbliche e

private

R. FORNACIARI. Fra il nuovo e 1'antico. Prose letterarie. -

Milano, Hoepli, 1909, 16, XII-454 p., L. 6.

In questo bel volume, nitidamente

stampato, come suol fare il chiaro

editore Hoepli, Pillustre accademico

della Crusca, Raffaello Fornaciari,

raccoglie parecchi scritti, gia pubbli-

cati in varie riviste e in diversi tempi,

ma ringiovanendoli e recandoli con

ritocchi o giunte a piu fresco colore.

Ognuno vi puo trovare qualcosa che

lo diletti e istruisca, perche vi si

parla di letterature classiche, di sto-

ria letteraria, di lingua e di estetica

moderna. Bello e largo, p. e. lo studio

sul sentimento dell'umanita nella let-

teratura greca, convincente il raf-

fronto di un passo della versione del

Monti col testo dell' Iliade, buone le

osservazioni sul modo di tradurre i

prosatori latini o greci, e sopra la

versione di Plauto fatta da G. Rigu-
tini e T. Gradi, e quella dell'Eneide

di L. Baldi dalle Rose. 11 Poliziano,

Francesco Vettori, G. Guidiccioni, e

1'amico suo, il Garo, 1'Alneri e il Monti

e la loro rivalita, e piu presso a noi

Mauro Ricci, G. Manni sono o esa-

minati, o illustrati, nella loro vita,

nelle opere, nel loro influsso lette

rario, e se ne da un giudizio sa-

piente, a cui quasi tutti potrebbero

sottoscrivere.

Negli ultimi scritti cohcernenti spe-

cialmente la lingua il Fornaciari fa

buone osservazioni e raffronti, con una

certa punta, diremo inoffensiva, allo

scrivere dei giornalisti ;
i quali pero

nelle loro recensioni di questo libro

mostrarono di sentirla.
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E vero, F illustre scrittore sembra

esigere un pochino di piu dai gior-

nalisti, quanto a studio di lingua;

nel fatto fa lecito almeno ai grand!

scrittori, ben pralici della lingua*

seguire, con discernimento e misura,

1'uso corrente di certi modi, di certi

ardiraenti jnetaforici, perche essi san-

no farlo bene e perche 1'evitarli ad

ogni costo potrebbe talvolta nuocere

alia spontaneita, alia chiarezza e alia

forza del dire (p. 324). Ma non

tutti sono grand! scriltori, ben pratici

della lingua! Del resto i giornalisti,

che generalmente non sogliono farla

da grandi scrittori, non avrebbero a

offendersene, perche chi davvero c*

tiene, ci bada.

Tra questi scritti linguistic!, giu-

sta e la difesa che contro F. Martini

il Fornaciari fa del libro per le scuole

del benemerito fiio padre. Del pari

notevoli le indagini intorno alle cora-

parazioni nelle Rime del Petrarca, e

al suono dell'endecasillabo coll'ac-

cento sulla settima; studio con che

si chiude il volume. II quale, mentre

da savi precetti, dimostra con Fesem-

pio suo quanto esige dagli altri. Per-

che il tost ano scrittore, senza levarsi

col pensiero ad altezze troppo eccelse,

sa dire bene, con chiaiezza e svel-

tezza di lingua e stile, quanto vuole

sia con diletto appreso dal lettore.

G. FUMAGALLI, bibliotecario a Milano. Chi 1'ha detto? Tesoro

di citazionl italiane e straniere di origine letteraria e storica.

5a edizione riveduta ed arricchita. Milano, Hoepli, 1909, 16,

p. XXIV 672. L. 6.

Siamo alia 5& edizione di questa

opera del Fumagalli troppo conosciuta

da richiedere altro all'infuori del-

1'annunzio. Son quindici anni che

essa va in giro e I'A. con questa

nuova ristampa la presenta ripulita

e rimpinguata. Per dirla subito, ci

pare che non sarebbe stato fuor di

luogo uno sfrondamento delle molte,

troppe sentenze francesi
;
a comin-

ciar dalla prima con cui il libro si

apre. In quel primo posto quella ci-

tazione ci richiama la solita prefe-

renza italica per tutto, cio che e fo-

restiero, coltura, lingua e cento altre

cose. Tanto piu che, dopo la prima,

di citazioni francesi ne seguono altre

assai, piu o meno note e famose, ma

sempre in tal frequenza da accredi-

tare il pensiero degii estranei su

quello dei nostri padri, posposti e

lasciati in oblio piu di quel che non

meritino.

Tuttavia i buoni pensieri, donde

che essi vengano, son sempre buoni,

e qui, giovano anche alia copia del

repertorio, che riesce un volume di

quasi 700 pagine: fatto con criterio

da servire non solo per i riscontri mo-

mentanei, ma anche per una ordinata

lettura, avendo FA. la cura di pre-

sentar le sentenze non accozzate in

qualunque modo, ma connesse e ra-

zionalmente classificate. Non voglia-

mo pero con questo appro var tutto,

perche, quantunque FA. si mostri

in genere obbiettivo e scevro di spi-

rito settario, pure parecchi di quei

detti ch'egli raccoglie, per esempio,

al paragrafo 58, intorno ai preti e la

Ghiesa, poteva ometterli senza danno

alcuno, anzi con guadagno di serieta

per Fopera sua, perche i piu di quelli

non fanno che rihadire insinuazioni

e malignita offensive della giustizia

non meno che dalla verita storica.



CRONACA CONTEMPOUANEA

Roma, 23 giugno - 7 Iugliol909.

I.

COSE ROMANE

1. La Missions diploraatica turca al Santo Padre Pio X. 2. Varii ricevi-

menti dati da Sua Santita durante la scorsa quindicina. 3. Fune-

rali solenni pel presidente della repubblica brasiliana. 4. Una lettera

del card, segretario di Stato alia presidenza dell' Unione popolare.

1. Domenica5 luglio fu ricevutada Sua Santita la missione straor-

dinaria inviata da Costantinopoli per arnuaziare officialmente al Papa
1'avvento al Irono di Maometto V imperatore. L'ambasciatore Ghalib

Pascia e 1'inviato straordinario Emm Bey giunsero in Valicano poco

prima delle dodici, e introdotti col consueto cerimoniale nella sala del

trono alia presenza del Pontefice circondato dai dignitari della sua

corte essi fecero un triplice saluto alia turca, indi 1'ambasciatore

pronuncio un breve discorso in francese dicendo:

* Saintete,

J'ai 1'honneur de presenter a Votre Saintete les lettres autographies

par lesquelles Sa Majeste imperiale Mahommed V, Empereur des Ottomans,

mon Auguste Souverain, Lui notifle son avenement au trone. Gette mission

m'est d'autant plus agreable qu'elle a lieu aupres du Souverain Pontife, Chef

spirituel d'une partie de la population ottomane, toujours connue par sa

fldelite et devoument a 1'Empire et par sa juste appreciation des sentiments

bienveillants et paternels de ses Augustes Souverains. Je fais des vooux pour

la prolongation des jours precieux de Votre Saintete .

Pio X, presa che ebbe tra le mani la lettera autografa di Mao-

metto V, rispose nei seguenti brevi termini :

C'est avec une satisfaction toute particuliere que Nous accueil-

lons aujourd'hui I'Ambassade extraordinaire, que Nous envoie Sa

Majeste imperiale Mahommed V Empereur des Ottomans, pour Nous

remettre Ses lettres autographes et Nous annoncer Son avenement

au Trone.

Nous apprecions hautement cettem arque de bienveillance et d'ami-

tiede la part de Sa Majeste le Sultan, et Nous vous prions, Monsieur

I'Ambassadeur, de manifester a votre Auguste Souverain les senti-

ments de notre tres vive reconnaisance.
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Nous somraes heureux que cette honorable mission ait ete con-

flee a des representants aussi distingues, et il Nous a ete surtout

agreable d'entendre de votre bouche le temoignage que vous avez

rendu a la fidelite et au devoument des sujets catholiques de 1'Em-

pire Ottoman. Veuillez, Monsieur TAmbassadeur, assurer Sa Majeste,

votre Auguste Souverain, que parmi les populations soumises a

Son sceptre, a 1'avenir comme par le passe, tous Nos fils de 1'Eglise

Gatholique se feront un devoir d'etre toujours Ses meilleurs sujets

et de se montrer dignes de la protection et de la liberte que Nous

invoquons pour eux.

Nous prions le Tres-Haut de prolonger les jours de Sa Majeste

Imperiale et rl'acc<*rder a la nation Sa grace en abondance, bonheur

et prosperite .

Poscia levatosi invito 1'ambasciatore e 1'inviato straordinario a

seguirlo nei suoi privati appartamenti, dove li trattenne alquanto in

conversazione. Appena usciti dagli appartamenti pontifici i due di-

plomatici significarono piu volte 1'ottima impressione che loro avea

fatto il Papa col suo conversare semplice e cordiale, manifestando

altresi il desiderio che tale aminirazione e soddisfazicne venisse

significata a Sua Santita. Recatisi finalmente ad ossequiare il cardi-

nal segretario di Stato fecero ritorno al Grand Hotel, e qui poco dopo
1'emo Merry del Val si porto a restituire la visita. In questa Sua

Eminenza porse ai due diplomatic! le decorazioni che loro inviava

il Sommo Ponteflce, la gran croce dell'ordiue Piano all'ambasciatore

Ghalib Pascia, e la gran croce di S. Silvestro ad Emin Bey.
2. Durante poi la scorsa quindicina il Santo Padre ha ricevuto gior-

nalmente nuraerosi personaggi forestieri e nazionali, e tra quest! non

pochi vescovi nord-americani in visita di congedo. Va ricordato in

particolar maniera I'arcivescovo di New-York al quale Sua Santita

diede attestato di special benevolenza poiche il degno prelato aveva

avuto il generoso pensiero di acquistare la casa di Pio IX in Sini-

gaglia e porla a disposizione della postulazione della causa di bea-

tificazione di esso Pontefice : e prima di partire aveva rassegnato il re-

siduo delle offerte raccolte nella sua diocesi per le vittime del terremoto

calabro-siculo,che in tutto sommano a 600.000 lire.

Dei ricevuti in gruppo e notevole 1'udienza agli alunni del Col-

legio di Maria Immacolata il giorno 23, quella a 220 alunne del-

1'Istituto Gapitanio, accompagnate da mons. Bressan, il 27 giugno,
e il ricevimento dato nella sala del tronetto a tutti i componenti la

giunta amministrativa dell'Opera della Preservazione della fede.

Questi ultimi si recarono a ringraziare Sua Santita per la medaglia
d'oro Benemerenti, concessa nella ricorrenza del primo decennio

della fondazione della veramente benemerita Opera. Nel giorno di
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San Pietro 1'onore dell'udienza pontificia fu accordato alia Com-

missione della Societa romana per gl'interessi cattolici, con a capo

il principe don Filippo Lancellotti
;
nel di seguente alle- signore che

fanno parte dell'Opera per gli arredi alle chiese povere e alle

mission!. L'udienza prese la forma un po' piu solenne in questo se-

condo ricevimento : poiche il Papa accoise le socie nella sala del

trono, ascolto un indirizzo rivoltogli da mons. Schioppa assistente

ecclesiastico, e rispose con brevi e graziose parole accettando gli

oggetti, che trasmise per la distribuzione aU'emo cardinal Gotti pro-

tettore, ritenendo per se un'artistica pergamena, sulla quale e I'e-

lenco degli oggetti preparati dalle signore durante 1'anno. Con la

principessa Lancellotti presidente erano le principesse Barberini,

Antici Mattei, Pignatelli, le duchesse Caffarelli e Marini, la mar-

chesa Spinola, la baronessa Cappelletti, la contessa Carpegna ed

altre signore e signori. Su tutti gli intervenuti e sulle loro famiglie

il Santo Padre imparti con affetto 1'apostolica benedizione.

3. II 3 luglio si celebrarono nel pontificio collegio pio latino-

americano solenni funerali per la morte del presidente della repub-

blica brasiliana. V'intervennero gli emi cardinali Merry del Val t

Agliardi, Casselta, Sanminiatelli, Respighi, Martinelli, Rinaldini,

Segna, Vives, nonche gli ambasciatori di Ausiria e Spagna, i mi-

nistri di Monaco, di Russia, dell'Argentina, del Cile, della Colom-

bia e di San Domingo, 1'incaricato di affari di Russia e il rappre-

sentante dell' ambasciatore di Portogallo. In rappresentanza del

Brasile stavano il ministro presso la Santa Sede e I'ambasciatore

presso il governo italiano. Assistevano inoltre numerosi prelati, tra

i quali il maggiordomo di Sua Santit&, monsignor Bisleti, parecchi

signori dell'aristocrazia, vari rappresentanti di ordini religiosi e i

superiori ed allievi del collegio. La messa fu celebrata da mons. Fran-

cesco do Rego Maja, arcivescovo titolare di Nicopoli, con musica del

Perosi, eseguita dai professori della Cappella Sistina e dagli allievi

del collegio, diretti dal maestro Rella
;
1'assoluzione al tumulo fu

impartita dal cardinal segretario di Stato.

Avendo il Papa nella triste occasione della morte del presidente

Penna inviato al governo del Brasile le sue condoglianze, quel go-

verno con nobili parole espresse al Sommo Pontefice la grande stirca

in che teneva la manifestazione sovrana del Capo della Chiesa.

4. A nome di Sua Santita il cardinale segretario di Stato in data

30 giugno indirizzo alia presidenza dell' Unione Popolare la seguente

lettera:

Illmo Signere,

Tl Santo Padre ha appreso con piacere come I' Unione Pvpolare fra i

cattolici d'ltalia, dinanzi ai bisogni imperiosi dei tempi attuali, imprima
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al proprio zelo un piu forte impulse, ed inviti gli aderenti suoi tutti ad

una piu vigorosa ripresa del proprio programma. Ed e ben doveroso che in

un momento, qnale e il presente, in cui i flgli delle tenebre, con attivita

degna invero di miglior causa, moltiplicano i loro sforzi per giungere alia

realizzazione dei rovinosi loro disegni, disegni di odio contro Dio e di sfa-

celo di ogni ordine cristiano, i flgli della luce raddoppino anch'essi la loro

energia, ed uniti e concordi nell'azione, come lo sono nella fe.de, si oppon-

gano al male che si avanza impetuoso, e combattano alacremente per la

difesa dei piu sacri e preziosi diritti.

L'Unione Popolare ha finora cosi bene adempito alia propria missione

e corrisposto alle aspettative in essa collocate. E molto, in verita in Italia

si deve alia sua operosita, non ostante le gravi difficolta incontrate, e le

angustie di una vita ancor giovane : e piu ancora giova sperare in avvenire,

se ad essa non verra meno 1'aiuto degli uomini di buona volonta.

L'Augusto Ponteflce benedice e ringrazia Iddio che 1'ha ispirata e Lo

prega a continuarle il suo favore, perche possa rispondere sempre meglio

agli alti flni per i quali e sorta. Conscio intanto dei pericoli gravissimi che

sovrastano agli interessi piu vitali della religione, mentre conferma all' Unione

medesima il mandato affidatole, e, con esso, la piena Sua flducia, il Santo

Padre si rivolge ai cattolici tutti d' Italia ed in special modo ai Vescovi, ed

agli uni, e agli altri raccomanda vivamente che con una cooperazione pro-

porzionata alia gravita del momento, aprano all' Unione Popolare ampia la

via per la esplicazione del suo nobile programma e per i piu lieti successi.

Auspice intanto delle Divine grazie ed argomento di speciale benevolenza,

Sua Santita imparte alia S. V., che con luminoso esempio di cristiano apo-

stolato consacra tutto se stesso al regime di cotesta ottima istituzione, a

quanti La coadiuvano nell'alto ufflcio della presidenza, ed ai soci tutti, 1'Apo-

stolica Benedizione.

Ed io, lieto di aver colla presente adempito all'onorifico incarico affida-

tomi dal Santo Padre, mi valgo ben volentieri dell'incontro per raffermarmi

con sensi di sincera stima

Di V. S. lllma

Affmo per servirla

R. Card. MERRY DEL VAL.

II.

COSE ITALIANS

1. Saldezza del bilancio delie flnanze: sue disponibilita. 2. Discussioni

sul bilancio degli esteri. Tumulto provocato dai socialisti. 3. II sin-

daco di Molinella contro 1'arcivescovo di Ravenna. 4. Ritirate e

sconfltte anticlerical! specialmente pei fatti di Varazze. 5 Commemo-
razioni patriottiche. II sindaco di Roma a Parigi.

1. In questi ultimi giorni di lavori parlamentari si e visto un rapido
succedersi alia Camera di disegni di legge e discussion! important!.
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A quelle sul bilancio e sulle spesenavali, chiuse il 16 giugno, ten-

nero dietro le discussioni sul bilancio delle Finanze, degli Esteri,

dei Lavori pubblici, e furono vagliati i provvedimenti sugli alcools, e

la quistione del Benadir. Mentre scriviamo si discutono animata-

mente le convenzioni marittime, ed e difficile prevedere dove si andra

a parare.

Quanto alle finanze il presidente della giunta rilevo nella rela-

zione sull'assestamento del bilancio 1908-909 la saldezza dello Stato,

che secondo le previsioni gia accertate dara nell'esercizio in corso

un avanzo di 60 milioni, dei quali fanno bensi parte 42 milioni di

entrata, frutto del movimento rti capitali, ma date le buone riscos-

sioni di aprile e maggio, si eleva per la stima dei principali cespiti

di altri 24 milioni e mezzo. Una delle piu cospicue e progressive

entrate del bilancio italiano viene dal monopolio dei tabacchi. Que-

sta industria ha percorso un grande cam mi no,- e difficilmente potra

arrestarsi, concorrendovi tre elementi che non accennano a venir

meno, I'auaiento, cioe, della popolazione, la gran diffusione dell'uso

del tabacco e il gusto dei consumatori che si piega sempre piu verso

le qualita di maggior costo. N'e conferma 1'ultimo deceAnio col suo

crescere costante fino a giungere nell'esercizio finanziario teste

passato alia cifra favolosa di 19 milioni di aumento, costituito,

quel che e piu, nella quasi totalita dal consumo interno. La dispo-

nibilita del bilancio, notava al senate il conte Bettoni, non dispensa

dal frenare ogni spesa superflua, e dalla necessita di sempliflcare i

congegni amministrativi e di controllo, poiche tali disponibilita sa-

rauno in avvenire in gran parte assorbite dalle spese indispensabili

per la guerra e per la marina. Tali spese imprescindibili debbono

avere il primo luogo, e il bilancio deve, pur mantenendosi in pa-

reggio, esser pronto a sostenere anche quelle maggiori gravezze che

la difesa e 1'onore nazionale potranno imporre. Sopratutto non lascio

d'insistere sulla necessita che sia divulgato lo stato vero delle fl-

nanze per evitare illusioni e depression! tanto facili a seguirsi nel

popolo italiano.

Se dunque le disponibilita dovranno in gran parte andare assor-

bite dalle spese indispensabili per 1'esercito di terra e di mare, e

naturale che il ministro delle Finanze, non ostante la sua buona

volonta, trovi insuperabili ostacoli al suo programma che ha per

caposaldo la riforma tributaria a base di alleggerimenti. La tanta

floridezza dello Stato per cui si chiudono i bilanci con avanzi con-

siderevoli, lasciera ognora nella poverta i comuni ed il popolo, e

vera prosperita nazionale non vi sara finche gli enormi gravami sot-

trarranno ai cittadini la meta delle Joro rendite. L'augurio che il

ministro si faceva di potere, a traverse le difficolta, porre un passo
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sulla via della riforma reclamata e altresi quello della nazione, che

vede di aver dato e di dare allo Stato piu di quanto bisogna.

La discussione sul bilancio per gli Esteri non prese arapie pro-

porzioni, essendu stata la politica generale nei rispetti internazio-

nali gia trattata con arapiezza in precedent} circostanze. Solamente

ii ministro Tittoni forni la prova dei cordiali rapporti dell' Italia con

le potenze occidentali e della saldezza dell'alleanza con i due imperi

central!, dimostrando che la politica delle alleanze non distrugge

quella delle amicizie, ma le Integra e diviene un' importante elemento

di pace. Invece con important! discorsi si svolse la discussione circa

1'emigrazione italiana all'estero e circa i problemi a quella connessi;

il ministro espose a tal proposito un complete programma di prov-

vedimenti, ed in particolare tratto 1'argomento delle scuole all'estero,

per le quali un disegno di legge piu razionale sara presen-

tato in novembre, avendo il ministro del tesoro gia consentito di

dare i giusti mezzi finanziari. La discussione durata due giorni se-

rena si savebbe chiusa egualmente calma, se non fosse accaduto uno

dei soliti incident! tumultuosi che 1'estrema sinistra, o meglio, al-

cuni deU'estrema provocano quasi con compiacimento. II tumulto fu

suscitato questa volta dal compagno Morgari con violenza di lin-

guaggio indegna d'un' assemblea politica. Egli attacco villanamente

e senza misura 1'iraperatore di Russia, che e un sovrano amico

d'ltalia, minacciando spavaldamente una dimostrazione ostile, qua-

lora Nicola II scendesse sul suolo italiano, come si tiene che vorra

fare per restituire la visita a Vittorio Emanuele. Giustamente a tanta

insolenza si ribello 1'assemblea tutta quanta, meno gli undici socia-

listi presenti, e dell'indignazione generale si fece interprete il Mi-

nistro degli Esteri. Egli con parola vibrata dichiaro che quel so-

vrano vencode in Italia sara ospite gradito, e verra ricevuto come

il capo d'uno stato amico, e che il governo non subira quindi ne

intimidazioni ne minacce, e ove occorra terra in dovere il socialista

Morgari e gl'inedu'cati compagni. In fondo quel che nausea e vedere

come 1'assemblea politica scenda senipre piu in basso, e si vada

progressivamente perdendo in quell'aula, che dovrebbe contenere il

senno e la ragione di un popolo, il senso di dignita necessario al

buon nome di tutta una nazione civile, per opera appunto di tali

preparatori di una civilta piu alta, cui fan no strada con la contu-

melia contro persone ed opinion!.

Dopo le bravate del Morgari alia Camera e 1'adesione dei com-

pagni che propongono uno sciopero generale, vedremo che cosa na-

scera, e come si manifestera la generosa espressione di quelle alte

idealita per le quali e con le quali il socialisino muove alia con-

quista dell'universo e fabbrica il sole deH'avvenire .
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3. E forse per la corsa alia conquista dell'universo uno di quest!

apostoli della verita e della giustizia brevettata voile sopr'affare non ha

molto I'arcivescovo di Ravenna; ma la giustizia che da tempo conosce

il sindaco di Molinella gli ha applicato una nuova condanna. II

Massarenti (cosi si chiama il capo di quel comune) e socialista intra-

prendente che si guadagno 30 lire di ammenda il 27 febbraio 1887

per oltraggi, il 29 settembre 1899 giorni 75 di carcere per diffa-

mazione, e il 17 novembre 1901 mesi 14 di reclusione e 1200 lire di

multa per diffamazione. Animato dal piu bello spirito sopraffattore

impedi a mons. Morganti in visita episcopale il 17 maggio 1908 di

poter entrare nel cimitero di Molinella, nonostante la domanda rivolta

previamente alia giunta comunale, i buoni uffici del delegate di P. S.

ed infine una Jettera espositiva della ragione perche I'arcivescovo vo-

lesse visitare il cimitero. La risposta del sindaco fu che, non avendo

trovato fra le leggi dello Stato una sola disposizione che potesse in

qualcheraaniera permettergli di accogliereladomandadell'arcivescovo,'

ei avendo invece trovato disposizioni severissime riguardanti lapolizia

deicimiteri, specialmente nel mesedi maggio, come il piu pericoldso per

lo sviluppo delle infezioni, conchiudeva col rigetto della domanda e

col fare edotto il prelato cbe trattandosi di beneficare le anime dei

defunti non vi era assoluta necessita di quella cerimonia e si poteva

pregare anche fuori. L'arcivescovo giustamente ritenne conculcati i

suoi diritti e si credette in dovere di protestare con una lettera che in-

vio al sindaco sul punto di partirsene. Egli faceva osservare che, am-

messo pure che i cimileri, a norma delle leggi vigenti, abbiano perduto

ogni carattere confessionale e che siano posti alia dipendenza esclusiva

ed immediata dell' autorita comunale, le attribuzioni di questa sono li-

mitate alia tutela dell' igiene, ma non possono estendersi sino ad im-

pedire la liberta di esercizio del culto e la facolta di celebrare quelle

sacre funzioni che sono collegate alia esistenza del jus sepulcri. Indi

si querelava contro il sindaco, ed il giudice istruttore emetteva ordinanza

imputando al medesimo d'essersi abusato delle facoltainerenti alle sue

funzioni ed agito al fine di offendere il culto cattolico coll' impedire

all' arcivescovo di Ravenna di esercitare il rito in suffragio delle

anime dei defunti. II processo fu discusso al tribunale di Bologna
e vi apparve chiaro lo spirito liberticida del sindaco socialista in

piena conformity con quello del suo partito, appiattato dietro la vec-

chia ipocrisia legalitaria. L'accusa fu sostenuta valorosamente dal-

1'on. Meda, il quale, dopo aver illustrate la natura del jus sepulcri, e

dimostrato la sussistenza dell' estremo materiale del reato e quella

del dolo specifico, facendo giustizia del tirannello, rivendico i diritti

del prelato. La sentenza del tribunale dichiaro colpevole il sindaco

Massarenti del reato di offesa alia Jiberta del culto, e come tale con-
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dannavalo a giorni sei di carcere e a lire 240 di multa, nei danni e

nelle spese.

L'episodio di Molinella e una delle tante manifestazioni degli ideali

di liberta e di giustizia onde si fanno banditori i novissimi apo-

stoli
;
anche i poveri morti ne verrebbero privati qualora nelle loro

mani capitasse la cosa pubblica. Va pertanto incoraggiato il clero a

farsi rispettare mediante 1'unico mezzo che pud tuttora sorreggerlo

nei suoi diritti, col ricorso alia autorita giudiziaria, giacche flnora i

generosi anticlerical! facevano trcppo a fidanza con la pazienza e lon-

ganimita degli ecclesiastici. Cosi dopo una condanna di dieci mesi

di reclusione e 1470 lire di multa sara piu cauto il giornale anti-

clericale di Velletri In alto quando si sentira punzecchiare dal-

1'assillo deH'anticlericalismo in diff'ainare i preti, come fece col sa-

cerdote Amati di quella citta. La pena inflitta al gerente, e la multa

di 291 lire accoccata al redattore Pizzi dalla Corte di appello fece la

piu soddisfacente impressione sul pubblico, che deplora i facili mezzi

usati con tanta volgarita dai cosidetti assetati di giustizia e di luce.

Essi, difatti, con la lealta che tanto li distingue non si degnano di

riportare sui loro giornali i risultati giudiziari di condanna, mentre

si aft'annano a razzolare nei fango le piu ributtanti accuse e le piii

menzognere.
4. Anche dai fieri attacchi mossi ai salesiani pei fatti di Varazze

continua a risaltare evidente I'innocenza di quei benemeriti ecclesia-

stici. Offesi nella parte piu delicata della loro vita essi chiamarono

i diffamatori alia sbarra, e questi confessarono d'aver mentito. Cosi

avvenne pel giornale il Laioro di Geneva che rimangio le sue turpi-

tudini, cosi nella seconda meta di giugno e accaduto per le Lotte,

di Mondovi -- che anch'esse avevano ripetute le basse menzogne.
Dovendosi al tribunale di questa citta svolgere il processo dai sale-

siani intentato contro il gerente di questo giornale, costui lascio

un'ampia dichiarazione che nella parte sostanziale dice:

Preraesso che questi articoli diffamatorii pubblicati nei gior-

nale Lotte Nere e riprodotte da altri precedent! in quell'epoca non

corrispondono al vero, dichiara che gli stessi fatti pubblicati sono

insussistenti, e dolente di averne fatta non abbastanza ponderata

divulgazione, dichiara di non aver voluto offendere ne i querelanti,

no 1'Ordine Salesiano, ne il Collegio Civico di Varazze, che e giusto

e doveroso riconoscere superiori a ({ualsiasi sospetto e non essere

mai stati ne TOpera Salesiana, ne il Collegio suddetto scuola di

immoralita; dichiara altresi, per quanto particolarmente riflette il

signor maestro Don Giulio Disperati che, da informazioni successive

assunle, gli addebiti fatti vennero a risnltare insussistenti, essendo

egli meritamente circondato da grande stima per parte dei Superiori,
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degli allievi e della popolazione di Varazze, laonde, dopo questa
franca dichiarazione, spera che i signori querelanti notf abbiano piu

ragione di continuare la causa penale di diffamazione ed offre il rira-

borso delle spese erariali, tassa di sentenza, obbligandosi a pubbli-

care la preseute dichiarazione sul giornale Lotte Nere nel prossimo
numero in prima pagina .

E i querelanti, in persona dei loro procurator!, ritirarono la

querela.

Alia riferita dichiarazione si uni a breve distanza di tempo una

sentenza del Tribunale di Savona che e un'altra vittoria pei calun-

niati del 1907. L'istitutore Edoardo Rolla appartenente al Collegio

di Varazze, ma non salesiano, sotto 1'imputazione di sconcezze com-

messe in luogo pubblico trovavasi tuttora in stato di arresto. Dal

dibattimento emerse 1'innocenza dell'accusato, il P. M. ritiro 1'ac-

cuna e sul verdetto dei giurati il Rolla fu completamente assolto.

L'importanza di questa assoluzione viene dal fatto che si era vo-

luto dimostrare mediante il processo come qualche fatto isolate,

(fosse pure avvenuto un anno prima dei cosi detti scandali di Va-

razze) aveva creato 1'ambiente alle pornograflche invenzioni del ra-

gazzo Besson, il famoso inventore delle Messe nere e di tutto un

cumulo di nefandezze
;

e poter cosi impedire la causa, ora sospesa,

di calunnia contro il Besson, sua madre e complici, promossa dai

salesiani i quali vogliono che una sentenza dei tribunali li scolpi

dalle accuse ributtanti e maivage.
5. Buona parte del mese di giugnc si ando commemorando in molte

citta d'ltalia la data cinquantenaria delle guerre per 1'indipendenza.

Alia commemorazione di San Martino e Solferino prese parte il re

Vittorio Emmanuele, 1'ambasciatore di Francia ed una rappresen-
tanza militare francese. A quella fatta in Roma il giorno 20 anche

il re intervenne e con lui i ministri, 1'ambasciatore di Francia e una

deputazione del municipio di Parigi : il 27 poi i rappresentanti di Roma,

Geneva, Torino, e qualche altra citta parteciparono* alia commemo-
razione tenutasi a Parigi nella Sorbona, e ai festeggiamenti pei ve-

terani d'ltalia cola intervenuti. In questa occasione, piu che nelle

precedent}, scambi di simpatie piovvero da ambe le parti, con appelli

alia fraternita di razza, ai sacri legami, alle memorie gloriose e

le due sorelle latine, la cui fronte si era corrucciata un istante,

aveano finito per gettarsi 1'una nelle braccia dell'altra e potrebbesi

aggiungere, in grembo della massoneria.

Opportunissima sopratutto fu la presenza del Nathan per ralle-

grare le feste colla eleganza del suo parlare giudeo-francese e colle

incoerenze delle sue pappolate. Col buon senso squisito di cui e

dotato trovo modo di blaterare intorno alia beata Giovanna d'Arco,
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lodandone il patriottismo e Ie virtu civili che hanno spezzato le

barriere del domma , incolpando la Chiesa di Roma di averla dan-

nata al rogo e dicendosi poi soddisfatto di aver potuto profittare di

si bella occasione per fare il processo di Roma teologica. Non
si accorse il dabbenuomo che prima di tutto aveva fatto il processo
alia propria ignoranza e fatuita.

Giustamente in coro tutti i giornali francesi non devoti alle sette,

e tutta la stampa nazionalista levarono una voce di indignazione
contro la burbanza grossolana di questo pronipote di Sem. La pena
che meriterebbe non e il rogo, che (come il poveraccio disse di se

stesso) gli sarebbe stato decretato, se fosse vissuto ai tempi di

Giovanna d'Arco, come ad eretico ostinato : basterebbe la museruola!

III.

COSE STRANIERE

(Notizie generali). 1. SPAGNA. Nascita di un' infanta. 2. FRANCIA. II card.

Andrieu processatc. Terremoto in Provenza. 3. GERMANIA. Dimis-

sione del cancelliere Billow. 4. BRASILE. Morte del presidente della

repubblica. 5. OLANDA. Nuove elezioni legislative. 6. CRETA. Agi-

tuzione. 7. MAROCCO. Ribellioni e timori.

1. (SPAGNA). La mattina del 22 giugno la regina diede felice

mente alia luce un'infanta. La nascita della principessa era viva-

mente desiderata dalla regina stessa e dal re che, per festeggiare il

fausto evento, accordo la grazia a parecchi condannati e ad altri

diminui la pena.
-- Nel pomeriggio di domenica 27 ebbe luogo la

cerimonia solenne del battesimo nella sala del trono della villa reale

La Granja. L'infanta, tenuta al sacro fonte dall'arciduca Federico

d'Austria, riccvette il nome di Beatrice.

2. (FRANCIA). II Gardinale Andrieu, arcivescovo di Bordeaux, e

stato chiamato in giudizio per rendere conto di alcune frasi da lui

pronunciate tempo fa quando prese possesso della diocesi. Le parole

incriminate dicevano che le leggi cattive non obbligano la co-

scienza e poiche quelle emanate dal Governo compromettono gli

interessi piii sacri della Ghiesa e della famiglia, non solo vi e il

diritto, ma altresi il dovere di disobbedire . Anche 1'arciprete della

cattedrale che lesse la pastorale dal pulpito e processato sotto la

stessa imputazione d'infrazione agli articoli della legge di separa-
zione. -- II cardinale si presento al palazzo di giustizia accompa-
gnato daU'avv. De Seze ex presidente dell'ordine degli avvocati di

Bordeaux e dal vicario generale della diocesi, dichiarando di esservi

venuto per fare atto di cortesia e protestare nello stesso tempo che

1909, vol. 3, fasc. 1418. 16 10 luglio 1909.
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non riconosceva a nessuna giustizia umana il diritto di controllare

e sopratutto di censurare il ministero episcopale per ij quale non

dipendeva che da Dio e dal Papa. Cio detto ossequio il giudice e

si ritrasse.

Al card. Andrieu giunsero adesiuni e congratulazioni da ogni

parte del clero e del laicato e soprattutto dal venerando arcivescovo

di Lione. La pubblica attenzione non solo dei cattolici, ma di tutti

gli onesti, segue con molta simpatia ed interesse lo svolgimento del

processo che implica una delle piu alte questioni di liberta dibattu-

tesi gia fin dai principii del cristianesimo.

11 mezzogiorno della Francia, e specialmente la Provenza, fu agi-

tato da forti terremoti con gravissimi danni e parecchie centiriaia

di vittirae tra morti e feriti specialmente a Lambesc e a Saint-

Gannat che furono in gran parte distrutti. Furono mandati soccorsi

anche dall'estero. II Pontefice invio, coi suoi conforti paterni, la

somma di 20.000 lire per sollievo delle misere popolazioni.

3. (GERMANIA). 11 Reichstag respinse in seconda lettura con 195

voti contro 187 un articolo della riforma finanziaria riguardante le

successioni testamentarie. Tale votazione contraria alle proposte del

Governo ha provocato il ritiro del principe di Billow che rassegno
le sue dimissioni irrevocabilmente nelle mani dell'imperatore, il

quale per ora ne ha sospeso 1'accettazione fino alia fine della di-

scussione di quella legge.
-- II fatto desta gravi comment! ed ap-

prensioni.

4. (BRASILE). I114giugno mori il presidente della repubblica dottor

Moreira Penna, pochi mesi prima che spirasse il termine della sua

presidenza. Le sue ultime parole, nei particolari riferiti dai pubblici

fogli, furono: Dio, patria, famiglia. La salma imbalsamata e stata

sepolta nel cimitero di San Giovanni. II vice-presidente assunse le

redini del governo temporaneo alia presenza dei ministri, del parla-

mento e del Gorpo diplomatico.

Abbiamo gia delto in una cronaca antecedente, $he e stata pro-

clamata la candidatura del dott. Fonseca.

5. (OLANDA). Si ebbero nello scorso giugno le nuove elezioni le-

gislative, II loro ultimo risultaio diede 25 seggi ai cattolici, 23 ai

protestanti, 12 ai cristiani storici, 25 ai liberali, 8 ai democratic! e

7 ai socialisti. La destra comprendera sessanta rnembri e qua-

rantala sinistra. In questa nuova situazione potr& rimanere al go-

verno il ministero Heemskerk con qualche parziale cambiamento.

6. (GRETA). Le acque s'intorbidano. - - Le Potenze hanno mani-

festata 1'intenzione di ritirare le truppe di occupazione. La Turchia

si propone di riprendere possesso dell'isola, ma i cretesi ed i greci

vi si oppongono. Una nota inviata da Costantinopoli alle Potenze
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protettrici dichiara che il Governo non consentira a nessun costo

che 1'isola sia separata dall'impero, e non indietreggera neppure
dinanzi ad una dichiarazione di guerra : ma e pronto a regolare la

questione d'accordo colle Potenze, convenendo sul principle dell'auto-

nomia dell'isola stessa.

7. (MAROCGO). Molto scura la situazione nel Marocco. II Sultano

Muley AM si trova assalito a Fez da due ribelli, il Roghi e il caid

Muley el Kebir, che ha gia occupato perfino Mequinez. Le mahalle

sceriffiane sono state quasi dovunque sconfttte e la mahalla che si

trova presso i Beni Miter non vuole combattere. Non si sa percio,

che cosa succedera. Se i ribelli occupassero Fez, 1'anarchia maroc-

chinu potrebbe nuovamente diventare pericolosa ed obbligare le

Potenze ad intervenire. Fortunatamente dopo la conclusione del-

1'accordo franco- tedesco del 9 febbraio, 1' Europa e unita e concorde

sulla questione.

Un'ambasciata marocchina intanto da Parigi e giunta in Spagna ;

pero il Governo prima di riceverla attende ulteriori informazioni sulle

trattative dirette, gia in corso a Fez.

FRANC1A (Nostra corrispondenza). 1. Situazione politica turbata ed in-

certa del governo. Lo sciopero degl' impiegati delle poste, telegrafl e

telefoni
;
1500 destituzioni decise; statistica degli scioperi. Le richieste

su la marina militare. Leggi in discussione: regime degli alienati;

statuti dei funzionari. Disgregazione del partito radicale. 2. Po-

litica estera. Feste franco-italiane pel cinquantenario dell' indipendenza
italiana (1859-1909). La visita degli ambasciatori marocchini a Parigi.

Probabile incontro dello czar e del presidente della repubblica a Cher-

bourg. 3. Eco delle feste in onore di Giovanna d'Arco. La morte

di due deputati cattolici, Gastelnau e Guyot de Villeneuve. Epilogo

recente: la morte e le esequie d'un commerciante ricchissimo.

1. Senza esagerazione si puo dire del nostro governo, o piii

esattamente, del ministero, il quale da piu di tre anni lo rappre-

senta, ch'esso ofije lo spettacolo d'una rara incoerenza tanto nei

principi che lo informano, quanto negli atti che compie. Del resto e

questa la confessione fatla dal presidente del consiglio, Clemenceau

in persona, quando, a proposito della legge di separazione della

Chiesa dallo Stato e delle diverse interpretazioni che se n'erano date

o delle applicazioni che se n'erano fatte, egii proclamava daU'alto

della tribuna questo spiacevole stato di cose: bisogna confessare

che noi siamo in piena incoerenza .

Nota. La Direzione del periodico, nel pubblicare le relazioni de' suoi corrispon-
denti esteri, come si affida alia serieta delle loro informazioni e riepetta la conveniente
liberta de' loro apprezzamenti, cosi lascia loro la responsabilita delle notizie e delle opi-
nioai ^omunicate.
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Diversi sintomi assai significant!, d' ordine amministrativo e

sociale, fanno dire agli amici stessi del presente regime, che c'e qual-

che pezzo essenziale guasto nella nostra macchina governativa.

Perfino gli amici del regime repubblicano si domandano dove

andiaino noi, dove sara domani 1'autorita legale, dove essa e andala

gia a finire, in questa fine d'anno parlamentare. Faccio in primo

luogo allusione allo sciopero, tanto strano che inatteso, d'un molto

considerevole numero d' impiegati dello Stato, nel servizio cosi im-

portante delle poste, telegrafi e telefoni. Ne sono state enumerate

tre cause principal!, che dei manifesti resi pubblici ed affissi sopra-

tutto nella capitale hanno fatto conoscere.

Esse sono : anzitutto, 1' irritazione creata nel personale da una

regola nuova d'avanzamento, detta I'aumento del terso (tiercement) ;

in secondo luogo il modo d'agire arbitrario e magari tirannico, usato

verso raolti impiegati dal Simyan, sottosegretario di Stato, direttore

delle poste e dei telegrafi, deputato di Saone e Loire e medico di

professione; infine i misfatti d'un favoritismo odioso, al quale si

unisce in alcune occasion! una aperta persecuzione contro buon nu-

mero d'impiegati, uomini e donne, le cui convinzioni cattoliche e le

pratiche religiose, dispiacciono a qualche capo e sono mal viste dai

governanti.

II tiercement e un sistema d'avanzamento in virtu del quale
i postelegrafici sono divisi in tre categoric: gli appartenenti alia

prima, avanzano d'un grado, a scelta, ogni tre anni, quelli della

seconda, a scelta e per anzianita ogni tre anni e tre mesi, e quell

di terza categoria, ogni tre anni e sei mesi.

Nel fatto e contro uno sfacctato favoritismo che protestavano

rimmensa maggioranza degli agenti ed impiegati, onesti, zelanti e

laboriosi di questa grande amministrazione. II solo dipartimento della

Senna (Parigi e distretto) conta piu di 24 600 impiegati del ministero

delle poste e telegrafi.

In due riprese, nel marzo e nel maggio, uno sciopero intense ha

infierito a Parigi e soprattutto nel distretto ed in certe grandi citta

di Provenza: Bordeaux, Tolosa, Nantes, Ntmes, ecc.
;
ed ha causato

danni gravissimi ai privati, ai grandi stabilimenti di credito, alle

banche, ed al governo stesso. Bisogna riconoscerlo : 1'opinione pub-
blica era favorevole agli scioperanti, poiche anche 1'opinione repub-

blicana incomincia a stancarsi di certe pratiche di governo familiari

ai suoi alti funzionari.

Disgraziatamente, questi abusi sono coperti, protetti dalla mag-

gioranza del parlamento, la quale non sa far altro che assolvere il

ministero, cui deve la sua elezione, il suo ricco trattamento di

15000 lire, e la promessa d' un appoggio ufflciale all'epoca delle

elezioni future.
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La camera dunque ha approvato il ministero nelle dichiarazioni

fatte per mezzo dell'organo di Clemenceau e di Barthou, ministro

del lavori pubblici : il Simyan e stato conservato nelle sue alte

funzioni di sottosegretario di Stato, ed i 700 impiegati destituiti

per aver preso parte allo sciopero non hanno altra speranza che

quella d'appellarsi al consiglio di Stato contro la severa misura che

li ha colpiti ;
cio ch'essi fanno oggi stesso. Avranno la soddisfa-

zione della vittoria? Se ne puo dubitare.

Nel nostro grande porto di commercio, Marsiglia, infierisce con

intensita uno sciopero d'altro genere : quello degli inscritti marit-

timi di cui il numero tocca i 5000 e che si rifiutano d'imbarcarsi

sulle navi dello Stato o delle compagnie marittime autorizzate, op-

pure non vogliono piestare aiuto al caricamento e allo scaricamento

dei navigli in partenza o in arrivo.

Centinaia di viaggiatori francesi o forestieri sono stati trattenuti

a Marsiglia oppure hanno dovuto prender posto su bastimenti di

nazionalita estera. Da cio si desume una inquietitudine reale, un

grave disagio continua a pesare su la societa nostra, in apparenza

ricca e prospera, ma che per niente sicura del suo avvenire che vede

ingombro di nuvole fino da domani.

Potenti coalizioni di persone, i cui interessi sono opposti e con-

tradittori, si sono formate ed organizzate, ed apportano e minac-

ciano pericoli contro qualsiasi forma di governo ;
e il governo, rap-

presentato dal Fallieres e dal suo primo ministro Clemenceau, si trova

anche meno degli altri in grado di resistere alia spinta rivoluzio-

naria, ch'esso favorisce con il suo provato ateismo e con rimmo-

ralita, onde sono informate continuamente le sue leggi e oude viene

cosi spesso denegata la giustizia da quattro o cinque anni a questa

parte.

L'inchiesta parlamentare, aperta or sono tre mesi, sullo stato

della nostra marina militare, e che dette occasione alle dimissioni

del Thompson, sostituito ben presto col Picard, consigliere di Stato,

ex direttore generale dell'esposizione del 1900, continua con zelo

i suoi lavori e cerca di rimediare meglio che le e possibile agli

abusi segnalati, alle esagerate od ingiustificate spese pel materiate.

leri (10 giugno) il consiglio superiore della marina ha terminate i

lavori, sotto la presidenza del signor Fallieres, ed ha fissato ad un

avvenire ancor Jontano la costituzione della nostra flotta da guerra.

Essa sara cosi composta :

45 grandi navi corazzate,

12 incrociatori-esploratori di squadra,

60 contro-torpediniere di squadra,
84 contro torpediniere di difesa mobile,
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64 navi sottomarine, di cui 16 di riserva, ripartite fra 6 porti,

compreso quello d'Orano in Algeria, e 3 porti d'appoggio e di col-

legainento nelle nostre colonie, a Dakar (Senegal), a Diego Suarez

per il Madagascar e a Sai'gong per 1'Indocina francese.

Prima di chiudersi, cio che avverra fra un mese (il 13 luglio),

le carnere avranno condotto a termine la discussione di alcune leggi,

reclamate dall'opinione pubblica o promesse dai deputati ai loro

elettori, in vista d'ottenere da essi la riconferma del loro mandato

nel 1910, qualunque sia il modo di scrutinio che il parlainento de-

cidera d'adoperare :
-- scrutinio di circondario (arrondissement) uni-

nominale, scrutinio di lista per dipartimento e forse adozione del

sistema assai desiderabile di rappresentanza proporzionale dei diversi

parti ti.

Fra queste leggi non ve n'e, a dire il vero, che una sola, la

quale meriti 1'approvazione di tutti i partiti, non esclusa la grande

approvazione dei cattolici. Essa concerne il regime di detenzione

temporanea o definitiva degl'infelici alienati
; completa, migliora e

modifica la legge votata nel 1838 sotto Luigi Filippo, previene o

reprirae degli abusi patenti ed ingiustizie troppo spesso sancite dai

magistrati, costretti dalla legge vigente.

Ghiudendo questa breve rassegna della situazione politica interna

del nostro paese, non posso tralasciare di segnalarvi la disgrega-

zione del partito radicale, che da otto anni. dopo le dimissioni del

ministero Waldeck-Rousseau, ha sempre diretto i destini della

Francia ed ha posto in effetto la separazione dalla Chiesa romana

e dai papato. L'abbia voluto o no, al Clemenceau spetta la respon-

sabilita dello smembramento del suo partito. Deputato d'opposizione,

egli fa il grande deinolitore dei ministeri
;
da quando si trova al po-

tere, scuote le colonne della repubblica che ci ha fatto.

Ma il suo dispotismo talvolta e utile, ed i conservator! gli sono

grati per aver egli disciolto la formidabile confedera/ione generate

del lavoro. Se lo sciopero generate che quest'ultima minacciava al

governo ed alia societa intera, al momento dell'insurrezione dei

postelegraflci, fosse scoppiato, 1'anarchia sarebbe stata imminente,

Fortunatamente lo sciopero ha abortito per diverse ragioni, e, ap-

pena qualche giorno fa, il Barthou ha presieduto il banchetto dei de-

legati dell'associazione degl'impiegati ferroviari, cui ha assicurato

le simpatie e 1'appoggio del governo. Tale associazione conta 80 000

aderenti e puo disporre d'un fondo per soccorsi di 38 milioni. E

dunque poco probabile che questo grande esercito d'impiegati fer-

roviari voglia decidersi ad uno sciopero universale.

2. Nulla di raolto importante ho da riferire ai lettori della Civilta,

Cattolica circa la situazione politica del nostro paese nei suoi rap-
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porti con le potenze estere. Nel momento in cui scrivo queste righe, i

giornali di Francia e d'ltalia si danno a commemo rare gli avvenimenti

che si compirono 50 anni fa SD le pianure della Lombardia, avveni-

menti militari ed improvvise rivolte nell'Italia centrale, le quali eb-

bero conseguenze tanto gravi per i nostri due paesi e portarono aila

caduta di parecchie dinastie ed all'abolizione progressiva del potere

temporale del pontefice romano. Sarebbe prematuro e probabilmente

temerario pensare e scrivere che le vittorie franco-piemontesi di

Magenta, di Solferino e di Palestro hanno compiuta per sempre 1'u-

nita italiana ed annientato ogni speranza d'accomodamento fra la

Santa Sede e la casa di Savoia, oggi sola regnante nella vostra

patria.

Da una decina d'anni, non passano sei mesi, forse neanche

tre, senza che alcuno dei sovrani o dei capi di Stato d'Europa
non si facciano visita o non s'incontrino tra loro di proposito de-

liberate, sul territorio nazionale, o in un paese amico. Dopo 1' in-

con tro dello czar con 1'imperatore Guglielmo sulle acque del Baltico,

nel porto di Abo, avra luogo senza dubbio il convegno annunziato

dello czar con Fallieres nella rada di Cherbourg, a meno che cio non

debba avvenire a Brest, come da principio si era convenuto. II

grande impero slavo e fortemente attaccato all'alleanza francese,

qualunque sia il ministero che si trovi al potere, moderate, pro-

gressista o radicale. Pure, dopo 1'incontro di Abo, 1'accordo angio-
'

franco-russo restera la base della politica estera russa, allo stesso

modo che, con tutte le manifestazioni anti-austriache in Italia, la

triplice un tempo combinata da Bismarck e da Grispi rimane ancora

la base della politica estera in Germania, in Austria ed in Italia,

per la ragione che il sistema attuale d'alleanze e imposto da ra-

gioni di fatto ineluttabili, che le simpatie o le antipatie non possono
davvero modi Scare.

La capitale riceve in questo momento con la consueta cordialita

1'ambasciata marocchina inviata dal nuovo sultano Mulai-Hafld a fine

di fissare i particolari accordi convenuti da sei mesi fra il nostro

governo e la corte sceriffiana.

Aggiungo un'altra notizia che, forse, passera inavvertita, al-

1'estero, ma che per il nostro paese ha una notevole importanza,

specie in cio che si riferisce all'influenza cattolica della Francia in

Oriente. II signer Gonstans, da oltre 10 anni ambasciatore di Francia

a Costantinopoli, dove egii, bisogna riconoscerlo, ha reso segnalati

servigi ai nostri missionari, ha chiesto ed ha ottenuto d'essere ri-

chiamato.

Egli e sostituito nelle sue alte funzioni dai Bompard, ambascia-

tore a Pietroburgo.
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Tomato a Parigi dopo quattro giorni, 1'ex ministro dell'interno,

ehe esegui nel 1880 il decreto contro i gesuiti, gli assunzionisti ed

i francescani, ha reso omaggio alia devozione ed al patfiottismo del

religiosi francesi, che nell'Asia Minore fanno ancora amare la Chiesa

cattolica e conservano alia Francia sincere simpatie in tutte le chiese

cristiane e anche presso i musulmani. Una volta di piu, questo antico

ministro, che seppe spaventare il troppo famoso generale Boulanger,
ha tenuto a mettere in evidenza 1'aforismo dei suo amico Gambetta:

L'anticlericalismo non e merce d'esportasione.

3. La mia rivista trimestrale degli avvenimenti religiosi sara na-

turalmente breve, poiche la stampa quotidiana dei paesi esteri ha

dato una grande importanza ai resoconti delle grandiose manifesta-

zioni che in Francia hanno salutato la beatificazione dell'incompa-

rabile eroina del XV secolo, Giovanna d'Arco. In tutte le diocesi,

in tutte le piu piccole cittadine, i cattolici, obbedendo all'invito dei

loro vescovi e sospinti dagli esempi partiti da Parigi, da Orleans,

da Rouen, da Reims e da Compiegne, dove la beata pulcella si mostro

eroica in circostanze si varie, i cattolici hanno meravigliosaraente

celebrate la glorificazione della patrona nuova che il pontefice romano

ha dato alia Francia. Per ogni dove in questa occasione s'e dimo-

strato un risveglio dell'anima nazionale che, passando oltre la molti-

tudine dei cattolici praticanti, si stende ed aleggia sopra le masse,

miscredenti forse, ma rimaste piene di spirito patriottico ed oneste

nel fondo di loro natura.

La destra parlamentare ed il partito cattolico hanno sofferto in

questi ultimi mesi due perdite degne di sommo rimpianto, nella per-

sona di due deputati molto devoti al cattolicismo ed alle opere pa-

triottiche: 1'on. de Castelnau, deputato dell'Aveyron, e Ton. Guyot
de Villeneuve, ex deputato di Neuilly su la Senna e Boulogne (din-

torni di Parigi). Quest'ultimo non aveva che 45 anni
;

ricordo che

la sua coraggiosa iniziativa porto, nel 1903-1904, i primi colpi al

gabinetto presieduto dal Combes, ed obbligo a dimettersi il fami-

gerato generale Andre, rivelando dalla tribuna il traffico ignobile

delle fiches massoniche, cioe le liste di spionaggio.

Non posso chiudere questa lettera senza accennarvi ad un avve-

nimento parigino che data solo da ieri, ma che forma 1'oggetto di

tutte le conversazioni, in tutti i ceti della societa. Voglio alludere

alia morte ed ai funerali fastosi d'uno straricco speculatore : il signor

Chauchard, direttore dei grandi magazzini del Louvre, morto all'eta

d'ottantotto anni e che lascia una fortuna colossale, valutata circa

100 milioni!! II di 11 giugno una folia enorme, di 60 a 80000

persone, s'accalcava lungo il passaggio del corteo funebre di questo

Greso moderno, trasportato in un feretro stimato 50000 franchi.
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II pubblico parigino, ch'e si satirico censore, ma che pure e ri-

spettoso al cospetto della morte, mormorava, protestava, fischiava

irriverentemente, e criticava, non senza ragione, le disposizioni te-

stamentarie del defunto, vecchio celibe arricchito, il quale nel suo

testamento aveva fatto cosi misera la parle ai suoi numerosissimi

impiegati (quattromila !) : due milioni al piu; e la porzione cosi

pingue ad alcuni amici. Un ex ministro, Leygues, ha avuto un le-

gato di 15 milioni. II contegno del pubblico e stato una delle ma-

nifestazioni popolari che sono giusto e severe giudizio contro un

lusso insolente, che un cristiano dovrebbe disdegnare. Intanto i

poveri di Parigi non hanno ricevuto che un dono di 200 000 franchi :

qualche briciola caduta dalla mensa del Creso cento volte milionario.

CINA (Nostra corrispondenza). 1. Risoluzioni dell' International Opium
conference*. 2. Funerali dell'imperatore Koang Siu. -- 3. Elezione

dei consiglieri provincial! e dei senatori. 4. Due osservazioni sul

regolamento delle elezioni. 5. Affari amministrativi. 6 e 7. Que-

stioni pendenti tra la Gina e le potenze estere particolarmente con il

Giappone ed il Portogallo. 8. Ritiro del?e truppe estere. 9. Os

servatorio di Zi Kawei.

Zi Kawei 11 maggio 1909

1. Facendo seguito alia mia precedente corrispondenza riguar-

dante la conferenza internazionale sull'oppio, soggiungo qui un rias-

sunto delle determinazioni adottate dai membri di questa. Come troppo

spesso avviene, dopo lo scioglimento della Conferenza, Je cose segui-

tano ad andar come prima, e si verifica che il contrabbando della

morfina continua, che parecchi mandarini non si sono ancora corretti

dell' abitudine di far solo dell'oppio e che per lo piu le autorita locali

sono ben lungi dal conformarsi agli ordini ricevuti da Pekino. Frat-

tanto a Hong-Kong, il Governo inglese ha deciso di sopprimere in

breve spazio di tempo tutti i gabinetti da fumo; in quanto a queili

dipendenti dalla concessione francese di Shangai verranno chiusi

alia fine dell'anno.

2. I funerali dell'imperatore Koangsiu hanno avuto luogo il

1 maggio. Dalle descrizioni del corrispondente del N. Ch. Daily
News si rileva che la processione funebre fu magnifica. Vi presero

parte, durante un corto tragitto i delegati dei regni esteri ed i membri
del corpo diplomatico ;

si legge in un giornale cinese che due giorni

prima questi alti personaggi si recarono al palazzo imperiale per

fare delle libazioni in onore ai resti dell'imperatore defunto! Ma
credo che il giornalista avra voluto dire... per salutare rispettosa-

mente il feretro Imperiale I Le strade attraversate dal corteo furono

ostruite da stuoie a destra ed a sinistra secondo gli ordini emanati

dal gran consiglio ed agli agenti di polizia venne dato T incarico
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di tenere a distanza i curiosi impedendo loro di guardare furtiva-

mente. Pertanto un decreto del 24 aprile, comandava ai mandarin!

a cui non era stato assegnato un posto alia cerimoriia ed agli al-

lievi delle scuole militari di riunirsi fuori della porta Feouteheng
ed attendere, inginocchiati rispettosainente il feretro imperiale per

onorarlo. Un apposite spazio fu preparato per gli europei che ave-

vano manifestato il desiderio di presentare le loro condoglianze al

defunto imperatore nel giorno del funerali. Essi erano circa 500, di

cui parecchi muniti dell'apparecchio fotografico ed alcuni fecero uso

di questo con ben poco ritegno.

3. Dopo le feste funebri, gli affari. II 6 di maggio hanno avuto

luogo per la prima volta le elezioni dei consiglieri provincial!, i

quali, tra le altre cose, dovranno nominare in novembre i senator!

deirimpero. Ecco su questo punto quali sono le grand! linee di

condotta che si propone di seguire la nuova arnministrazione e che

sono tratte dal regolamento sanzionato dalP imperatore poco prima
della sua morte. II suffragio non e universale. Possono essere elet-

tori i cinesi nati nella provincia che abbiano compiuto i 25 anni e

che o posseggano un patrimonio di 5000 dollar! od abbiano conse-

guito sia diplomi di letteratura antica, sia una licenza di studi in

qualche scuola media o della Gina o dell'estero. Sono anche elettori

gli antichi mandarin! non degradati e le persone che durante tre

anni si sono occupate con successo della fondazione di una scuola.

II diritto elettorale e anche esteso ai cittadini di un'altra provincia

purche abbiano un patrimonio di 10 000 dollar! e risiedano da dice!

anni sul posto. Inoltre alle condizioni di cui sopra e necessario per

essere eleggibili aver compiuto i 30 anni d'eta. II regolamento de-

signa poi particolarmente quell! che, pur trovandosi nella situazione

su esposta, non possono prender parte ne attiva ne passiva nelle

elezioni e quelli i cui diritti sono sospesi. Vanno annoverati, fra i

primi gl' illetterati, i fumatori d'oppio, gli affetti da malattie car-

diache, coloro che non esercitano una professione onesta, ovvero

hanno subito la pena della prigionia, od appartengdfco a famiglie non

onorate.

Fra i second! sono i mandarini in carica ed i loro segretari,

gli ufficiali della polizia, i lonzi, i tavisti, i maestri di religione cri-

stiana e gli allievi delle scuole. Gl'insegnanti scolastici. possono es-

sere elettori ma non sono eleggibili. Nel suffragio esislono due gradi.

Gli elettori, cioe scelgono dei delegati in ciascuna sottoprefettura il

cui numero in tutta la provincia superera di dieci volte quello dei

consiglieri provincial!. Tali delegati procedono in seguito con una

seconda votazione alia scelta per ogni prefettura dei consiglieri pro-

vinciali. La cifra di quest'ultimi corrispondente a quella dei licen-
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ziati che tutte le provincie avevano diritto di veder promossi in

ciascun avanzamento triennale varia da 30 a 140. A cio bisogna ag-

giungere qualche deputato nel MaDdchoun, dieci nel Tcheli, e da uno

a tre nelle provincie dove i Mandchoun hanno guarnigione. La riu-

nione dei Consigner! provincial! avra luogo verso il mese di no-

vembre ed i senator! dell' impero verranno scelti da essi in ragione
di uno su dieci consiglieri ;

essendo questi circa 1900 si avra percio

un gruppo di 190 a 200 senator!. Inoltre poi agli inviati della pro-

vincia vi saranno al senato Tse, tcheng Yuen dieci membri prescelti

fra i principi e cinque fra i nobili detti Cinture rosse Kio lono

la cui elezione definitiva e riservata aH'imperatore. LJn centinajo di

senatori verra poi soelto tra coloro che fanno parte dei minister! di

Pekino ed una diecina tra i milionari dell' Impero. Insomma il se-

nato si comporra di circa 325 membri e quando si questi che i con-

siglieri municipal! saranno riuniti vi sara agio d'esaminare le loro

attribuzioni.

4. Due sole osservazioni sul regolamento delle elezioni che per
altro sembra nel suo insieme esser stato compilato assai saggia-

mente. La prima e che fra gli elettori che hanno conseguito la li-

cenza degli studi in una scuola media le autorita non abbiano voluto

ammettere gli allievi che i medesimi studi abbiano compiuti in una

scuola libera, ponendoli cosi in una condizione svantaggiosa e pa-

reggiandoli agli illetterati, ai fumatori d'oppio, ai vagabond! ed agli

ammoniti dalla giustizia. Cio e un affronto sanguinoso fatto agli

istituti scolastici retti dalle missioni cattoliche e protestanti, e si e

parlato di reclami fatti al governo cinese da alcuni ministri esteri

residenti a Pekino.

La seconda osservazione e cbe i maestri cinesi di religione cristiana,

i preti cattolici ed i ministri protestanti sono posti in equo con la

stessa frase nelle condizioni dei lonzi s dei tavisti e subiscono cioe

come questi la sospensione dei loro diritti elettorali. Non si pua

comprendere quale ragione vi sia per metterli in uno stato di tale

incapacita.

II commento dice cbe queste persone non devono occuparsi

degli affari secolari, ma pure tra le questioni che verranno trattate

al consiglio ed al senato ve ne saranno parecchie che li riguarde-

ranno a piii di un titolo.

5. E difficil cosa il parlare di riforme in Cina. Tutti i giorni si

leggono nuovi progetti ma non si vede come potranno essere messi in

esecuzione. Per quel che riguarda 1' istruzione il regolamento impe-
riale gia sanzionato da tre anni e ora sottoposto ad un esame il

cui risultato sara quello di apportarvi dei cambiamenti. II governo
centrale spinge le provincie a fondare scuole femminili e T istru-
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zione dei nobili diviene sempre piu obbligatoria. Per questi ultimi

il G.verno istitui due anni fa una scuola militare a Pekino, ed

un'altra ne fondo ultimamente per il corso di giurisprudenza. I no-

bili che non avranno compiuti gli studi verranno sottoposti a restri-

zioni nelle succession! ereditarie alle cariche.

Riguardo alle finanze, il governo ha nominato i commissari,

che dovranno recarsi in provincia ad esaminare lo stato reale degli

introiti e degli esiti, ed intanto, attendendo i loro rapporti, esamina

lentamente i reclaim dei ministri esteri sulla poca stabilita delle

banche, sull'emissione illimitata dei biglietti senza fondo di riserva

e sulla coniazione irregolare delle monete di rame.

6. Numerose sono le queslioni pendenti tra la Cina e le potenze

estere. Contraendo il prestito di 3 000 000 di lire sterline per la

strada ferrata da Canton ad Hankeon e stata violata, a quel che

sembra, la promessa fatta all'Inghilterra quattro anni fa, allorche la

Cina mediante capital! inglesi riscatto la concessione della costru-

zione, accordata agli americani.

Per cio il ministro inglese ha presentato le sue proteste al rai-

nistero degli affari esteri. Oggi un dispaccio annunzia che il pre-

stito per la strada ferrata da Hankeon a Tchengton nel Setehoan

sara aggiunto a quello suddetto che verr& cosi elevato d' un tratto

a 5 000 000 di lire sterline. Vi sara cosi del margine per i capitali

inglesi e francesi, e gl'industriali di questi paesi saranno preferiti

a condizioni uguali a quelli delle altre nazioni, per la fornitura dei

materiali qualora necessiti di rivolgersi agli stranieri. Cio attende

d'essere confermato. Un'altra questione pendente tra la Cina e 1'In-

ghilterra e quella riguardante il riconoscimento della concessione

delle miniere fatta a degli inglesi al Uganhoei ed al Teheli; ora a

questo s'oppongono i cinesi che intendono trarne utile da soli. Dei

notabili del Uganoei hanno minacciato di boicottare le mercanzie

inglesi se non si tien calcolo delle loro proteste. Tali minaccie po-

trebbero essere pagate care.

7. La Cina voleva sottoporre alia commissione internazionale

dell'Aia la soluzione di alcune dispute che ha col Giappone in Man-

ciuria, notabilmente quelle in merito alia giurisdizione su Kientao

ed all'estensione della strada ferrata detta dell' Est cinese fiuo a

Fakoumen. Ma a questo si e opposto il Giappone che desidera in-

vece di appianare in via amichevole a Pekino tutte queste vertenze.

Per quel che concerne 1'isola di Pratas, tra Honkong e Formosa

occupata or sono tre anni dai giapponesi e reclamata quest' anno

dalla Cina come a lei appartenente, il Giappone ha riconosciuto i

suoi diritti ed ha ordinato ai proprii cittadini resident! nell'isola di

fare altrettanto. Col Portogallo la Cina tratta a Pekino la limita-
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zione delle frontiere di Makao il cui possesso fu da quest' ultima

riconosciuto al PortogaHo col trattato del 1887. I Cantonesi for-

temente aizzati contro i Portoghesi si riuniscono, irwiano telegrammi,

lanciano minaccie, spingendo il governo a resistere alle domande

del PortogaHo sia per 1' inclusione di alcuni posti fra i possediraenti

di Makao, sia per 1'estensione dei diritti sulle acque della rada. Ac-

ciocche i negoziati procedano con piu calma, sono stati trasferiti a

Pekino.

8. Con parecchie nazioni la Cina sta trattando la questione del

ritiro delle loro truppe da Pekino e dal nord della Cina. Infatti il

numero dei soldati e gia molto minore ed i Giapponesi sono stati

i primi a diminuire il loro contingente ;
i tedeschi ed i francesi

hanno seguito 1' esempio. Ma e opportuno sul momento un ritiro

complete? V'e da dubitarne. Non vedremo noi ben presto a Pekino

rivoluzioni simili a quelle che recentemente hanno avuto luogo a

Costantinopoli?

9. Con I'ultimo postale francese e partito per Londra il P. Luigi

Froc direttore di questo osservatorio meteorologico per recarsi alia

riunione di una commissione internazionale di meteorologia che avra

luogo il 23 giugno. Lo scope di questa riunione e quello d' intro-

durre alcune modificazioni nei metodi generalmente usati per an-

nunziare le tempeste ai marinai, onde fornir loro informazioni piu

complete e soprattutto in una maniera piu uniforme. 1 vostri lettori

hanno avuto poco tempo fa sul nostro osservatorio un ragguaglio

da cui possono argomentare i servigi che rende, T interesse e il cre-

dito ond'esso gode in quest'estremo Oriente.
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larien. Zweiter Band. Vom Pfin^stsonntag
bis zum vierundazwanzigsten Sonntag nach

Pflngsten. Freiburg i. Br., Herder, 1909, 8,
390 p. M. 4.60.

Filosotta e scienze.

Gredt J. O. S. B. Elementa philosophiae
aristotelico-thomisticae. Vol. I. Logica, phi-

losophia naturalis. Ed. altera, aucta et

emendata. Friburgi Br., Herder, 1909, 8,
XXVI-496 p. Fr. 9,25. Cfr. Civilta Cattolica.

Ser. XVIII, VI, 85.

Appunti di zoologia per le classi liceali

e tecniche raccolti dagli alunni del professor
dott. G. B. ALFANO. Napoli, Tocco, 1909, 24,
116 p. i . 0,75. Rivolgersi al Sac. G. B. Al-

fano, Cangi Materdei, 7. Napoli.
Jahrbuch der Naturwissenschaften,

1908-1909. Vierundzwanzigster Jahrgang he-

rausgegeben von Dr JOSEPH PLASSMANN. Mil

einem Bildnis von Dr Max Wildermann
und 27 Abbildungen. Herder, Freiburg im

Breisgau, 8, XII u. 510 p. M. 7.50.

Ion. Plesch Dr. med. Hdmodynamische
Studien. Berlin, Hirschwald 1909, 8, V-240 p.

Bestimmung des Hersschlagvolumens.

(Estr. d. DeutschMedizinische Wochenschrift,

1909, n. 6).

Sauerstoffversorgung und Circulation

in ihren kompensatorisehen Wechselbesie-

hungen. (Estr. d. Zentralblatt fur die ge-

samte Physiologic u. Pathologic des Stoff-

wechsels, 1909 n. 9).

Zur Diagnose des kongenitalen Vitien

(Estr. d. Berliner Klin. Wocherschr. 1909

n. 9).

Bemerkungen su dent Aufsatse Gold-

schfiders; Untersuchungen iiber Percus-

sion. (Estr. Deutscher Archiv fur klinische

Medizin, 95 Bd. 1909).

Chemie des Spututns. (Estr. d. Hand-

buch der Biochemie des Menschens und der

Tiere, herausg. von C. Oppenheimer, III Bd.

1 Halfte. Jena Fischer, 19u9).

Beitrag zur Behandlung der funktio-

nellen Simmstorung. (Estr. d. Zeitscr. fur

Laryngologie, Rhinologie und ihre Grenzge-

biete, 1909, 767-772).

Storia.

Dictionnaire d'histoire et de geographic

ecclesiastiques, publie sous la direction de

Mgr. A. BAODRILLART, M. A. VOGT, etM. U.

ROUZIES avec le concours d'un grand nom-

bre de collaborateurs. Paris, Letouzey, 1909,

4, Fasc. I. 32U col. Fr. 5 ciascun fascicolo.

Vedi sopra p. 219.

Jahrbuch der Zeit-u. Kulturgeschichte
1908. Zweiter Jahrgang. Herausgegeben von

Dr FRANZ SCHNUERER. Freiburg i. B., Herder.

8-, X u. 474. M. 7,50.

BarMer P. L'eglise de France apres la

persecution religieuse. Paris, Lethielleux,

16", Fr. 0,75.

Pagani C. Milano e la Lomb,rdia nel

1859. Milano, Cogliati, 1909, 16", 594 p.

L. 5,50.

Miiller A. S. J. Der Galilei-Prozess (1632

1633) nach Ursprung, Verlauf und Folgen

Freiburg i. Br., Herder, 1909, 8, 206 p

M. 3,60.

Rinieri I. S. I. Beatrice Cenci secondo i

costitiiti del suo processo. Storia di una

leggenda. Siena, S. Bernardino, 1909, 8,

VIII-454 p. L. 5.

Arclieologia ed arts.

Dictionnaire d'areheologie chretienne et

de liturgie publie par le Rme dom F. GA-

BROL O. S. B. avec le concours d'un grand

nombre de collaborateurs. Fasc. XVII. BY

1 Non essendo possibile dar conto delle molte opere, che ci vengono inviate, con quella

sollecitudine che si vorrebbe dagli egregi autori e da noi, ne diamo intanto un annunzio

sommario che non importa alcun giudizio, riserbandoci di tornarvi sopra a seconda dftll'op-

portunita e dello spazio concesso nel periodico.
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ZANTIN (Art)-C.\LUSTR ((Jimetiere de). Paris,

Letouzry, 1909, 4, col. 1473-1728. Vedi sopra

p. SaO.

Histoire de 1'Art depuis les premiers

temps chretiens jusqu'a nos jours, publiee

sous la direction de ANDUE MICHEL, conser-

vateur aux Musees nationaux professeur a

1'Ecole du Louvre. 69 volume (Tome III,

2e
Partie). Les Debuts de la Renaissance.

Un vol. in-8 grand jesus, 480 pages, 291 gra-

vures, 7 heliogravures hors texte, Paris, A.

Colin, 1908. Pr. 15.

Letiexe.

Pizzi J. Elementa grammaticae hebrai-

cae cum chrestomathia et glossario. Nova
cditio (VI) aucta et emendata. Augustae
Taurinorutu, Salesiana, 1909, 8, XIl-232 p.

L. 2.50. Cfr. Civ. Catt. XVII, V, 3.
Calabrese G. Origini dsl melodramma

sacro in Roma. Gravina (Puglie). Attolini,

1909, 16', XX-274 p. L. 4.

Fumagalli G. Chi I'ha detto? Tesoro di

citazioni italiane e straniere di origine let-

teraiia e storica. V ed. ampliata e riveduta.

Milano, Hoepli, 1909, 16, XXIV-672 p. L. 6.

Rocco G. Aeronavis. Carmen in certa-

mine poetico hoeufftiano uiagna laude or-

natum. Amstelodami, apud lo. Mullerum,

1909, 8, 12 p.

Schiavi L. mons. Torquato Tasso. Dram-
ma storico. EJiz. ritoccata dall'autore. Mo-

dena, tip. dell'Immacolata Concezione, 1909,

24, 132 p. Cfr. Civ. Catt. Ser. XV, vol. XI. 348.

Cocchi I. Kalevala. Poema finnico. Ver-

sione italiana con prefazione di DOMENICO
CIAMPOLI. Firenze, Soc. tip. ed., 1909, 4,

XX-330; VI 11-308 p. L. 15.

Sarnelli V. M. arciv. Liriche sacre. Ca-

Htellammare di Stabia, Vollono, 1909, 16,
28 p. L. 0,60.

SpaUa G. B. Senilia. 3 ed. di poesie ac-

cresciuta e riveduta. Venezia
, Callegari,

1909, 8, 232 p.

Rlccl E. II modernismo a Lourdes. Poe-

sia. Perugia, Santucci, 1909, 8, 12 p.

Dalla Vecchia G. Voci d'arpa. II libro

delle giovanette per 1'autore del Flores can-

didi . Series prima. Vicenza, Galla, 16,

168 p. L. 0,40.

Perroy L. 89 il naso di Cleopatra!...
Novella contemporanea. Dal francese. P. I. T.

Torino, tip. editrice, 16<>, 180 p.

Marseglia V. Presiosi ideali. (Pagine pel

giovani). Napoli, Jovene, 1909, 16, 160 p.

L. 1,50. Rivolgersi all'Autore, via Tribu-

nal i 282. Napoli.

Agiografia e bioffrafia..

Loreta G. I Santi di Ravenna. Bagnaca-

vallo, tip. del Ricr., 1909, 16", Ii8 p. L. 0,60.

255
Premoli 0. b. Le ettere e lo spirito reli-

gioso di S. Antonio M. Zaccana. Contri-

bute alia storia della rinascenza religiosa
in Italia nel secolo XVI. Roma, Desclee,

1909, 16, 100 p.

Sancti Francisci Borglae epislolae.

Ill, 6. (Monum. hist. Societatis Jesu.) Ma-

drid, Rodeles, 1909, 8, p. 769-934.

Bianconi A. M. O. P. Brevi cenni su la

vita I'apostolato e il martirio del B. Fran-
ceseo Capillas 0. P. con I'elenco degli altri

38 martiri Annamiti e cinesi della societa

delle missioni straniere di Parigi con esso

solennemente beatiflcati I'll maggio 1909.

Roma, 1st. Pio IX, 1909, 16, 56 p. L. 0,60.

Vita del B. Francesco de Capillas
O. P. protomartire della Cina (1607-1648).

Roma, id., 8, XII-^83 p. L. 2

I venerabili servi di Dio Stefano Teo-

doro Guenot vescovo con 32 compagni mar-
tiri annamiti e cinesi delle missioni fstere

di Parigi e Francesco de Capillai 0. P.

beatificati il 11 maggio 1909. Idem, 8",

XII-256 p. (via S. Sebastianello 10, Roma).

Geoffrey de Grandmaison. La Bienheu-

reuse Mere Barat (1779-1865), 4.eme ed.

( Les Saints ) Paris, Lecoffiv, 1909, 16,

VIII-206 p. Fr. 2.

Scribanti P. G. capp. La bienheureuse

Jeanne d'Arc. Esquisse historique. Rome,

impr. romaine, 1909, 16, 140 p. L. 1,50. Ri-

volgersi alia libreria Filiziani, Roma.

Vita di Bernardino, Soubirous. Vicenza,

Galla, 1909, 16, 64 p.

Donato F. Gemma Galgani. Compendio

biografico.Napoli, Festa, 1909, 16, 184 p. L. 1.

Albert Hetsch roedecin, allemand et pro-

testant dcvenu francais, catholique et pre-

tre. Introduction du card. PERRAUD de 1'A-

cademie franQaise. Paris, Beauchesne, 1909,

16o, XXVI-320; 348 p. Fr. 5,50.

Saladini C. Memorie della famiglia Sa-

ladini di Ascoli nel Piceno. Ascoli Piceno,

Arti graflche, 1909. 4, 232 p. Vedi sopra p. 216.

In memoria di Francesco Gallo. VIII

giugno 1909. Napoli, D'Auria, 1909, 8-, 50 p.

Canto e musica sacra.

Epitome e Gradual! de tempore et de

Sanctis SS. D. N. Pii X. P. M. jussu resti-

tute et edito cui addita sunt festa novissi-

ma. Ed. Schwann, Dusseldorf, 8, M. 4,80.

Intonationes et toni communes Missae

conformes editioni vaticanae a SS. D. N.

Pio PP. X evulgatae, quos edidit Dr. P. WA-
GNER. Ed. Schwann Z. DUsseldorf, 1909, 16,

52 p. M. 0,60.

Bas J. Manual de canto gregoriano. Edi-

cion espanola notablemente ampliada y re-

tocada por el autor y acomodada por e{
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P. NEMESIO OTANO S. J. Diisseldorf, Sch \vann.

1909, 16, 122 p.

Minetti A. Pratica del ccro. Cerimonie

del coro; melodic comuni per le funzioni

liturgiche. Roma, Vat., 1909, 8, 168 p. L. 1.

Mocquereau A. O. S. B. Causerie sur

les signes rythmiques et leur utilite. Rome,

Desclee, 16, 24 p.

Schwarz A. Antologia XVorganaria li-

turgica. 160 composizioni original! per or-

gano in tutte le tonalita magsriori e minori,

in forma di cadenze, preludii, versetti, fu-

ghette, trii, canoni utili pel servizio divino

e per 1'insegnamento (Ed. Capra n. 336).

Op. 23. Torino, L. 4.

Gasimiri R. Canzoncine popolari in one-

re della B. V. Maria : per coro di una voce

media con accomp. d'organo e d'armonio.

(Ed. del Psalterium Perugia, 33). Op. 40.

Perugia, Sem. arciv. 1909, 80, 68 p. L. 3.

Parodi L. Musicologia tfcnica , psicologia
dell'arte dei suoni. Geneva, libr. ed. ino-

derna, 1909, 8*, XII, 370 p. L. 4.

Ascetica.

Bruno G. Istrusioni parrocchiali. To-

rino, tip. catt., 1909, 8, VIIL25S p. L. 4.

Gibon F. Ou vnene I'teole sans Dieu.
Avec une lettre d'introd. de Mgr. BAUDRIL-
LART. Paris, Tequi, 1909, 16, X-174 p. Fr. 2.

Tarras y Bages J., bisbe de Vich. L'a-
ntor tipich. ( Contra la secularisacio de

1'amor). CartapasUral. Vich, Anglada, 1909,

8, 24 p.

Petrone G. mons. II trionfo dell'amore.
Una settimana in compagnia del Sacro
Cuore. Considerazioni e racconti. Napoli,
D'Auria, 1909, 8, 120 p. L. 1.

Paulmier N. S. I. Exercitiorum spiritua-
lium meditationes, S. Scripturae verbis

contextae. Editionam novam curavit eiusdem
Societatis sodalis. Oeniponte, F. Schmitt.

1909, 16', XVI-400 p. Fr. 2,50.

n direttore spirituale delle religiose e

di chiunque desidera cammiiiar sicuro e con

frutto nella via dello spirito, ricavato dalle

opere di S. Francesco di Sales. Napoli, Fe-

sta, 1909, 32, 224 p. L. 0,40.

Giovanni (P.) il. da Palermo capp. La
Suora. 33 giorni alia scuola della Vergine
Madre di Dio. Palermo, Boccone del po-
vero 1909, 16", XVI-654 p. L. 2.

La Madre di Dio venerata in Oropa sui

monti di Biella. Biella, Testa, 1908, 24,
150 p.

Ricordo del Mese di Giugno Sacro al

S. Cuore di Gesii. Tesoretto d' Indulgeme,
raccolta di aspirazioni, preghiert>, ecc.

Opusc. di pag. 16, con imaginette su carta

lucida. L. 5, ogni cento copie. Dna copia

gratis dietro richiesta con cartolina doppia.

Rivolgersi alia Direzione del Zelatore del

SS. Nome di Gesit, Carbonara 123. Napoli.

Varieta.

Omaggio a Ho us. Carlo Locatelli dott.

in sacra te.ologia, protonotario aposlolico

Ad instar prevosto parroco della insigne

basilica collegiata di S. Stefano maggiore
in Milano nelle solenni feste giubilari per

la sua Messa d'oro. 17-21 giugno 1909. Con

un Breve pontiflcio. Milano, Pulzalo, f. 24 p.

Mons. Emanuele Mignone. Ricordo della

sua solenne consacrazione a vescovo di Vol

terra. Geneva, Montorrano, 1909, 4, 20 p.

Elena B. teol. La donna. Oneglia, Ghi-

lini, 1909, 8, VIII-480 p. L. 4.

Da Persico E. La questione femminile
in Italia e il dovere della donna cattolica.

Lezione letta nella settimana sociale di Bre-

scia. Siena, S. Bernardino, 1909, 16C
,
64 p.

L. 0,60.

Cultrera S. capp. L'arma di oggi o la

stampa. Milano, Leoni, 1909, 16, 68 p.

Gemiti di madri. Anno I. n. 1. Mileto.

Laruffa, 1909, 8, gratis per gli oblatori.

Meteora. Periodico di varia cuUura. An-

no I. Direzione e ammiiiistrazione, Con-

vitto Pontano, Conocchia, Napoli. Associa-

zione annua L. 3; semestre L. 1,70.



LE INTERPOSTE PERSONE

NEI TESTAMENT! E NELLE CONDIZIONI

A FAVORE DELLE COMUNITA RELIGIOSE

L'anno scorso, appena usci la sentenza della Gorte di

Gassazione di Roma J sulla nullita delle disposizioni testa-

mentarie per interposta persona a favore delle Corporazioni

religiose soppresse, alcuni nostri lettori ci pregarono di

dare il nostro parere intorno all'argomento. Noi, allo scopo
di far paghi desiderii si giusti, ne facemmo oggetto di

studio; ma non pubblicammo nulla, perche credemmo che

Fodiosa teoria sarebbe stata presto ripudiata dalla compe-
tente autorita; tanta e la stima che nutriamo per la nostra

magistratura. Quando pero 1'abbiamo vista piu o meno
confermata da altre sentenze di Corti d'Appello

2
e di

Gassazione 3
,
non che dallo stesso ministro Orlando nel

suo discorso alia Camera dei Deputati sulla politica ec-

clesiastica 4
,
abbiamo creduto bene di cedere alle insistenze

che ci si continuavano a fare, e dianao senz'altro queste

brevi osservazioni, che avevamo scritte e preparate da

oltre un anno, tenendo conto in nota di alcune sentenze

pubblicate in quest' anno e di qualche lavoro, che ci e ca-

pitato sott'occhio dopo il giugno del 1908.

La fattispecie, cui si riferisce la sentenza e la seguente :

Pietro La Via, monaco benedettino, con atti di dona-

zione e di ultima volonta dispose di una parte dei beni

ereditati da suo nipote Vincenzo, a favore delFAbbate Ilde-

brando d'Hemptinne e di Mons. Lancia di Brolo. Morto il La

1 23 marzo 1908.
9
Perugia, 30 aprile 1908. Roma, 27 giugno 1908.

3
Torino, 4 dicembre 1908. Roma 2 marzo 1909.

4 22 maggio 1909.

1909, vol. 3, fasc. 1419. 17 28 luglio 1909.
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Via, il 28 aprile 1896, Giuseppe Nicosia ed altri parenti del de-

funto convennero presso il tribunale di Palermo i predetti

Abbate e Monsignoie, impugnando di nullita le disposi-

zioni del La Via, perche fatte in favore della soppressa

Gongregazione dei' Benedettini per interposte persone. La-

sciando i particolari, cbe non importano, ricordiamo che

la vertenza passo dal Tribunale alia prima sezione della

Gorte d'Appello di Palermo, la quale, ammettendo trattarsi

di disposizioni fatte per interposte persone a favore dei Be-

nedettini, le dichiaro nulle. Ricorsero TAbbate e il Monsignore
alia Corte di Gassazione di Palermo, la quale casso la denun-

ziata sentenza e rinvio la causa ad altra Sezione della stessa

Corte di Appello, che si associo pienamente al giudizio

emesso dalla Prima Sezione, ribellandosi cosi al pronun-
ciato del Supremo Gollegio. Gontro questa decisione I'Ab-

bate d'Hemptinne e Monsignore Lancia di Brolo fecero

ricorso alle Sezioni riunite della Cassazione di Roma, cbe

rigetto il loro reclamo e dichiaro, a tenore dell' art. 829

God. Civ. ammissibile la prova dell'interposizione della

persona a favore di una corporazione religiosa, cioe di

un incapace . Gon questa sentenza il supremo tribunale

romano, cassando tutta una giurisprudenza precedente,

che si era formata a base di equita e di giustizia,

accettava le conclusioni dell'avv. gen. prof. Lodovico Mor-

tara: delle quali principalmente, per non dire unicamente,
noi qui intendiamo occuparci. Non si puo negare che 1'ar-

ringa dell'esimio giurista sia molto ben condotta e redatta con

tanto acume d'ingegno da trarre in inganno anche i piu

esperti in materie legali; ma se si assoggetta ad un serio

esame, si trova priva di quella rigorosa logica giuridica e di

quella equanimita, che tanto distinguono il chiarissimo pro-

fessor in altri lavori. Noi abbiamo tentato di far brevemente

questo esame, cercando di contrapporre la chiarezza e la con-

cisione alia smagliante parola del ch.mo avvocato. Gi siamo

riusciti ? Sapientiores videant.

1 Yed. la sentenza della Cassazione di Roma 23 Marzo 1908.
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La questione, che si propone il prof. Mortara, e la se-

guente: Si tratta di sapere, se una congregazione mona-

cale possa confidare, nonostante le leggi di soppressione,

di conservare inalterata nella sostanza, con lieve travesti-

mento della forma, la base economica della propria esi-

stenza e della propria prosperita, quale si era formata e

consolidata nel lungo corso dei secoli, in cui ne era rico-

nosciuta, protetta e favorita dalle leggi la personalita giu-

ridica. La risposta e negativa e la dimostra con due ar-

gomenti, 1'uno desunto dall'art. 28 della legge 19giugno 1873;

J'altro dagli articoli del Cod. Civ. 829, 1055. Questo viene

posto in seconda linea, quello in prima; percio 1'Avv. Ge-

nerale incomincia a provare la sua tesi da quello, per poi

convalidarla con questo. Noi senza decidere quale dei due

sia primario e quale secondario, terremo 1'ordine inverso,

reputando un tal procedimento piu utile alia soluzione della

questione. Non pretendiamo di dire cose nuove, come, per

se, non le ha dette il Mortara, ma applicheremo le vecchie

alle sue conclusion!, seguendolo passo passo nello svolgi-

mento dei due argomenti accennati, senza entrare nel me-

rito del fatto, che ha dato occasione alia sentenza del 23

marzo 1908. .

PRIMA PARTE

11 nodo della questione, dice 1'Avv. Gen., sta qui:

Una corporazione religiosa, esistente come libera asso-

ciazione nello Stato, priva cioe di personalita giuridica, e

un ente che esiste o che non esiste nel senso legale? . Si,

T'isponde egli, esiste nel senso legale ed una tale esistenza

e il presupposto del suo eventuale riconoscimento, quindi

e un fatto giuridico. Per conseguenza la corporazione, che

esiste in fatto e non ha o non puo avere riconoscimento

legale non e un inesistente, ma un incapace. Come tale le

disposizioni degli art. 829, 1055 Cod. Civ. la riguardano
l

.

1 Art. 829 Cod. Civ. Non e ammessa alcuna prova che le disposizioni

fatte in favore di persona dichiarata nel testamento siano soltanto appa-
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Innanzi tutto ci place avvertire, che per noi il nodo della

questione non ista dove lo pone il Mortara. L'esistenza

di fatto di una corporazione... e un fatto giuridico ,

poiche non si tratta di un'associazione a delinquere, ma
di un'associazione per uno scopo onesto, Ja quale, se esiste,

esisle legalmeute, anzi ha diritto di esser tutelata dallo

Stato, finche non venga sciolta e soppressa. Gome nessuno

ha mai asserito, che una masnada di briganti sia una

corporazione esistente nel senso legale ,
cosi nessuno ha

mai negato, che una libera associazione, ordinata ad un

fine lecito, sia esistente nel senso legale. Quindi il doman-

dare se una corporazione religiosa esistente come libera

associazione nello Stato... sia un ente che esiste o che non

esiste nel senso legale ,
e lo stesso che domandare: se una

corporazione religiosa esistente solo nel senso legale... sia

un ente che esiste o che non esiste nel senso legale. Pura

e pretta tautologia! Dunque altrove deve riporsi il nodo

della questione e, a nostro modo di vedere, sta tutto qui :

Una corporazione esistente solo di fatto e essa incapace

nel senso giuridico?

Vediamolo. Per le persone fisiche, continua il Mortara,

le due nozioni di esistenza e di capacita giuridica, di re-

gola, si identificano
;
tuttavia la regola non e cosi assoluta,

da non ammettere qualche eccezione, come quella del-

1'art. 764 Cod. Civ., e quella piu larga dell'art. 7 U24 *, in virtu

renti, e che realmente riguardino altra persona, non osfante qualunque

espressione del testamento, che la indicasse o potesse farla presumere.

Cio non si applica al caso che 1'istituzione od il legato vengano impu-

gnati come fatli per interposta persona a favore d'incapaci.

Ait. 1055. Qualunque clonazione a vantaggio di una persona incapace

e nulla, ancorche fatta sotto apparenza di contratto oneroso.

1 Art. 764. Sono incapaci di ricevere per testamento coloro che sono

incapaci di succedere per legge.

Possono pei 6 ricevere per testamento i flgli immediati di una determi-

nata persona vivente al tempo della morte del testatore, quantunque non

sia no ancora concepiti.

Art. 724. Sono incapaci di succedere:
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della quale conceptus pro nato habetur . E vero tuttocio?

Ogni ente e capace in quell'ordine, in cui esiste, il fisico

nell'ordine fisico, il vivente nell'ordine vivente, il sensitivo

nel sensitivo, il ragionevole nel ragionevole, il giuridico nel

giuridico ;
e se la capacita di un essere venisse totalmente

a rnancare in un determinate ordine, ne cesserebbe ancora

1'esistenza nel medesimo ordine, cioe un tale essere diver-

rebbe in quell'ordine un inesistente, un non ente. E veris-

sirno adunque che 1'esistenza deve andar sempre congiunta
con la capacita ;

ma 1'esistenza fisica con la capacity fisica, la

vivente con la vivente, la sensitiva con la sensitiva, la ragio-

nevole colla ragionevole, la giuridica con la giuridica, non

gia che 1'una si identifichi coll'altra, perche Tuna non e

1'altra; e, molto meno, che la nozione dell'esistenza fisica

si identifichi con quella della capacita giuridica nelle per-

sone fisiche; perche, oltre che appartengono ad ordini di-

versi, neppure si puo dire che vadano di regola sempre

congiunte tra loro. Che poi ogni persona esistente fisica-

mente sia anche capace giuridicamente, prova solo, che

nelle persone fisiche, come si e detto, d'ordinario, 1'esistenza

si trova unita alia capacita giuridica, ma non che Tuna sia

1'altra. La prima viene dalla natura, la seconda dalla legge

ed unicaraente dalla legge; anzi la capacity non puo mai

esser giuridica, fincne la persona fisica non viene costituita

dall'autorita cornpetente nell'ordine giuridico. E poiche I'esi-

stenza e come il soggetto, che serve di sostegno alia ca-

pacita, ne consegue che non solo vanno sempre insieme

congiunte, ma che la capacity suppone sempre 1'esistenza.

II medesimo deve dirsi della incapacita, la quale parimente

suppone sempre un soggetto esistente e quindi capace ;

cioe non si puo predicare che di un soggetto esistente e

1) Goloro che al tempo dell'apertura della successione non siano an-

cora concepiti;

2) Goloro che non sono nati vital! .

Nel dubbio si presumono vitali quelli di cui consta che sono nati vivi.
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in qualche modo capace. Se si toglie questo soggetto ca-

pace non si ha piii 1'incapace, ma si ha Finesistente, il non

ente; perche, posto che non si dia capacita senza esi-

stenza, ed esistenza senza capacity nel medesimo ordine,

a quella guisa che togliere del tutto la capacity ad un ente

e lo stesso che togliergli 1'esisteriza in quell'ordine, in cui

e capace; cosi dire un ente del tutto incapace in un dato

ordine e lo stesso che dire un ente, il quale in quell'or-

dine e un non ente; e lo stesso che dire un non senso,

una contradizione.

E un non senso appunto, una contradizione fanno

dire al Codice Civile coloro, i quali sostengono, che da

esso le persone inesistenti sono chiamate incapaci; men-

tre e tanto lontano da un siffatto assurdo, che per poter

chiamare capaci o incapaci i non concepiti, ha dovuto

ricorrere alia fictio juris e, mediante questa, dar loro

un' esistenza giuridica. E certo infatti, che il Cod. Civ.

chiama i non concepiti nell'art. 764 capaci, nell'art. 724 in-

capaci; e certo che i non concepiti sono fisicamente ine-

sistenti; e certo che la capacity e 1'incapacita non possono
sussistere da loro, campate in aria, ma hanno bisogno di

un soggetto, cui inhaereant; dunque e anche certo, che i

non concepiti hanno dalla leggeper fictionem juris un'esi-

stenza, la quale e per il giure donde proviene e per gli

effetti giuridici, che e destinata a produrre, meritamente

possiamo e dobbiamo chiamare giuridica. Dunque perche
una persona possa dirsi giuridicamente capace -o incapace,
e necessario che esista giuridicamente; altrimenti si ha

1'inesistenza, con la quale sono egualmente inconciliabili la

capacita e 1'incapacita. Eppero 1'incapacita assoluta non

puo darsi, stanteche, come si e detto, una tale incapacita

equivale alia negazione dell'esistenza, ed e un non senso

chiamare incapaci i non enti, non entis enim nullae sunt

qualitates. Su questo punto il Cod. Civ. e di un'evidenza

incontrastabile. Di piu esso dichiara che tutti son capaci di

succedere e che qualunque persona pu6 contrattare, salve
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le eccezioni determinate dalla legge (art. 723, 1105) '; ep-

pero la legge induce 1'incapacita limitando la capacita ; dun-

que 1'incapacita e sempre relativa. Bellissimo argomento
di fatto, che conferma mirabilmente quanto piu sopra ab-

biamo esposto, vale a dire, che 1'incapacita giuridica suppone

sempre la capacita e quindi 1'esistenza giuridica. Non si

trova e non si puo trovare in tutto il Cod. Civ. un esernpio

di un non ente cbiamato incapace nei senso giuridico.

Applichiamo il detto fin qui agli enti morali. Per gli

enti cosi detti morali, cO'ntinua il Mortara, le due nozioni (di

esistenza e di capacita) sono invece sostanzialmerite distinte;

prima devono avere un'esistenza di fatto, poi possono ac-

quistare la capacita giuridica . Benche quel devono non

ci sembri esatto, tuttavia trasmettiamolo e diamo pure,

che il corpo morale debba esistere prima di essere ricono-

sciuto; diamo pure che questa esistenza di fatto sia un

fatto giuridico e un fatto giuridico complesso, poiche esso

e la risultante di una serie di rapporti giuridici costituiti

dall'incontro delle volonta dei singoli partecipanti nel fine

comune voluto da ciascuno e da tutti (Mortara); diamo

pure tutto questo : qual e la conseguenza che ne discende?

Che 1'esistenza di fatto, al dire del Mortara, non e giu-

ridicamente uno zero, prima e in mancanza del riconosci-

mento legale. E una quantita giuridicamente apprezzabile,

perche e un fatto giuridico. vale a dire un fatto legittimo .

Ma, se legittimo e ii fatto, e veramente legittima la conse-

guenza?
Una corporazione libera esistente di fatto e un ente

morale, che vive non la vita propria, ma la vita dei

1 Art 723. Tutii sono capaci di succedere, salve le eccezioni determi-

nate dalla legge.

Art. 1105. Qualunque persona puo contrattaie, se non e dichiarata in-

capace dalla legge.
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singoli membri; che non ha personality distinta dalla per-

sonalita del soci, e che non puo far valere la sua-capacit&,

ma solo le capacita individual! dei singoli membri che la,

compongono. L'atto sovrano di riconoscimento non fa che

imprimere ad una tale corporazione vita propria, persona-
lita propria e capacita propria distinta da quella dei soci,

perche possa far valere i suoi diritti in nome proprio, quale

persona giuridica. Ora se una tal corporazione si considera

come la somma delle capacita individual, le quali si fanno

valere cumulativamente, e giuridicamente tutt'altro che uno

zero, bensi una quantity giuridicamente tanto apprezzabile,

quanto sono le capacity di tutti i soci insieme uniti; ma*

se si considera come ente morale dtetinto dai suoi membri,

giuridicamente e uno zero, perche giuridicamente e un inesi-

stente, un non ente. Sia pure un fatto legittimo, sia pure
fatto giuridico, finche giuridicamente non ha un'esistenza

propria, giuridicamente e sempre un inesistente, un non ente.

Ecco la vera conseguenza
A

. Ma proseguiamo. Questa asso-

ciazione libera, la cui esistenza di fatto costituisce un fatto

giuridico, secondo il Mortara, acquista la sua capacita giu-

ridica per mezzo del riconoscimento legale; dunque innanzi

1 II Tribunale Civile di Roma La recentemente (3 aprile 1909) emanata

una sentenza, nella quale non sappiamo se piu debbast ammirare il senno o

la indipendenza di quei Magistrati. Per darne un saggio ai nostri lottori,

ci piace riportare in nota quei tratti che servono a confermare il nostro as-

sunto. Gosi in riguardo all' inesistenza si spinge piu oltre di noi e dice : Anzi

il Collegio crede, che nello stato attuale delle cose non "possa parlarsi

neanche di esistenza di fatto, perche questo concetto e in antitesi con

una esistenza giuridica che piu non e possibile. Le corporazioni come

enti collettlvi non esistono agli occhi del legislatore, incompetente in raa-

teria religiosa, ne di fatto, ne di diritto. Esistono invece riunioni di in-

dividui, ai quali la legge non chiede conto delle opinioni religiose e dello

* scopo della vita comune, ed ai qnali lascia plena liberta di praticare opere
di esercizio spirituale. Di queste riunioni lo Stato deve limitarsi a guar-
dare la forma giuridica, e questa e data dal contratto di societa ai sensi

del Codice Civile. II che importa che non esiste un ente distinto dalle

persone dei soci, che questi e non 1'ente san> soggetti di diritti perfet-

tamente capaci come persone fisiche - .
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a tal riconoscimento e un incapace. II corpo o ente mo-

rale, egli dice..., nasce sempre in condizione d'incapacita...

Puo acquistare la capacita, se lo Stato gli conferisce il ri-

conoscimento legale; ma la mancanza, od anche il rifiuto,

o il divieto generale non distrugge il fatto giuridico della

nascita e dell'esistenza; esso continua ad esistere nella con-

dizione d'incapacita . Non si puo negare, 1'argomento e

presentato bene, anzi ci pare che non poteva presentarsi

meglio; crediamo pero che dal detto fin qui non sia diffi-

cile dare una risposta soddisfacente. Ammettiamo col Mor-

tara, che un ente morale privo di riconoscimento legale,

in fatto e un esistente, ma fra lui e noi corre un abisso.

Secondo noi, perche un ente sia giuridicamente incapace,

e necessario che esista giuridicamente, mentre secondo lui

basta che esista di fatto. Secondo noi 1'incapacita e sempre
una privazione, perche suppone sempre il soggetto capace;

mentre secondo lui puo essere anche una mera mancanza,
che nei corpi morali suppone sempre (a suo avviso) il sog-

getto esistente solo di fatto. Secondo noi non si puo dare

che 1' incapacita relativa; secondo lui si da anche 1'incapa-

cita assoluta.

Chi ha ragione? Giudichi il lettore. Quali siano i nostri

argomenti, lo sa; non e dunque necessario che ci torniamo

sopra; soltanto ci piace arrecargli un esempio. Tizio fa te-

stamento e lascia la proprieta dei suoi beni a Gaio suo

nepote e 1'usufrutto a Lucia sua moglie; a quello purche

all'epoca della. sua morte abbia gia contratto legittimo

matrimonio; a questa purche rimanga vedova. Muore

Tizio e, al momento della morte, Caio ha gia contratto

matrimonio, rna solo ecclesiasticamente; Lucia poi dopo

qualche tempo prende marito, ma pure solo innarizi alia

Chiesa. Cajo non puo adire 1'eredita e Lucia rion perde
lusufrutto. Perche? Forse perche sono incapaci? No, am-
bedue hanno la loro personalita giuridica; dunque perche
sono inesistenti nello stato matrimoniale. Legalmente Gaio

amrnogiiato non esiste, come non esiste Lucia maritata;
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quantunque, se vi ha esistenza di fatto, e proprio quella di

Gaio ammogliato e di Lucia maritata.

Per noi dunque Fassociazione libera prima del ricono-

sciraento legale non puo essere giuridicamente incapace r

perche non esiste giuridicamente ; per il Mortara invece e

incapace perche esiste solo di fatto. Onde, contiriua egli,

il corollario logico e manifesto, che siffatto ente il quale

esiste, ma e privo di capacita, sia compreso nella indica-

zione del capoverso deU'art. 829, la quale non puo inten-

dersi con esclusivo riferimento all' art. 773 4

, perche se il

legislatore avesse voluto tale riferimento, 1'avrebbe espresso,

e perche sarebbe assurdo ritenere che la frode, contro la

quale e diretta la sanzione dell' art. 829, fosse stata per-

messa, anziche vietata, nei casi sostanzialmente piu gravi,

intendo dire nei casi d'incapacita assoluta, nei quali certo

la frode e piu grave, che nei casi d'incapacita relativa . Al

che potremmo rispondere: Siffatto ente, che esiste privo di

capacity, o esiste solo di fatto, o esiste anche di diritto, cioe

giuridicamente. Se solo di fatto, non puo cadere sotto la

sanzione deU'art. 829, perche questo riguarda solo la capa-

cita giuridica
2

. Se anche di diritto, non e quello, di cui

1

Art. 773. - La disposizione testamentaria a vantaggio delle persone in-

capaci indicate negli articoli 767, 768, 769, 770, 771, 772, e nulla, ancorche

venga simulata sotto la forma di un contralto oneroso, o sia fatta sotto

nome d'interposta persona.

Sono riputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il

coniuge della persona incapace.
*

Questa disposizione (art. 829 Cod. Civ.} dice la senteriza del Trib.

Civ. di Roma (3 aprile 1909), e ispirata al concetto di evitare la frode alia

legge e precisamente alle norrae, che riguardano la capacita di ricevere

per testamento. Essa pero non si riferisce al caso di inesistenza, perche nei

rapporti delle persone fisiche e giuridiche, che non esistono, non puo par-

larsi di capacita, supponendo questa necessariamente 1'esistenza, ne quindi

puo aversi la frode alia legge. Per conseguenza tale disposizione non puo

applicarsi a quelle che furono corporazioni religiose e che ora sono sera-

* plici riunioni di individui vincolati da un rapporto di societa, perche non

esistendo oggi, e non potendo mai esistere sotto 1'impero delle vigenti leggi

come enti raorali, non possono di venire soggetti di quei diritti, che loro

* deriverebbero da istituzione di erede o da legato .
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parla il Mortara, e quindi sotto questo rispetto neppur esso

puo essere colpito dalla disposizione del medesimo articolo.

Ma, dato e non concesso, che 1'esistenza di fatto porti

seco 1' incapacita giuridica, rispondiamo piu direttamente,

esaminando le due ragioni addolte dall'Avv. Generale, le

quali, a nostro modo di vedere, non sono punto dirao-

strative. Non laprima, poiche avendo detto il Cod. Civ. : Tutti

sono capaci di succedere, salve le eccezioni determinate

dalla legge (art. 793) noi non possiamo ammettere che

queste; ma le eccezioni determinate dalla legge si trovano

nominate nell'art. 773; dunque quando nel capoverso del-

1'art. 829 si parla di incapaci, sotto una tal denominazione

non possono venire che quelli, i quali sono designati dal

legislatore. Ne si dica, che la locuzione generale salve le

eccezioni determinate dalla legge si riferisce a qualunque

legge, imperocche le altre incapacita, che ci si vorrebbero

comprendere a) non sono quelle contemplate dal legisla-

tore, il quale ha in mira le sole incapacita relative : b) sono

posteriori alia compilazione del Cod. Civ. e quindi si sa-

rebbero dovute riferire espressamente all'art. 829. Dunque
invece di dire, che il legistatore, se avesse voluto il riferi-

mento esclusivo dell'art. 879 al 773, 1'avrebbe dovuto espri-

mere
; dobbiamo dire piuttosto, che Favrebbe dovuto espri-

mere se non lo avesse voluto Quod voluit expressit; quod
noluit tacuit.

La seconda ragione si basa sul falso supposto, che la

frode si possa verificare nel caso di iriesistenza giuridica,

o, come dice il Mortara, d'incapacita assoluta; mentre e

chiaro che non vi puo esser frode quando manca la per-

sona, che dovrebbe commetter la frode o a vantaggio della

quale si dovrebbe commettere. E poi, dato anche e non

concesso, che la supposta frode fosse possibile, farla ca-

dere sotto la sanzione dell'art. 829 equivarrebbe al ripudio
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del noto aforisma: ratio iuris non facit ius . Tutto cio e

chiaro e sufficiente per rispondere alia dirficoM, -ma trat-

tandosi di un punto abbastanza itnportante, non sara inu-

tile esaminarlo tin po' piu minutamente.

La frode, dice il Mortara, consiste neli' escogitare un

mezzo, per il quale la corporazione, pur non potendo acqui-

stare la proprieta, ne goda tutti i benefizi in perpetuo, come se

1'avesse acquistata effettivamente e legittimamente. E vero?

In fraudem legis (insegna ULPIANO) facit qui, salvis verbis le-

gis, substantiam ejus circumvenit l ovvero Fraus legi fit, ubi fit

quod fieri noluit, fieri autem non vetuit 2
. Tre condizioni

adunque si richiedono per agere in fraudem legis: 1) Che

vi sia una legge praecipiens vel vetans, nemo enim in frau-

dem agit, qui suo iure ulilur 3
; 2) Che si ponga o si ometta

un'azione, la quale, salvis verbis legis, substantiam eius cir-

cumveniat; 3) Che la persona, la quale commette la frode,

sia la medesima, che viene contemplata dalla legge. Affinche

dunque nel caso nostro si potesse verificare la frode sarebbe

necessario: 1) Che vi fosse una legge, la quale interdicesse

alle corporazioni di possedere; 2) Che cio non ostante le

dette corporazioni trovassero modo di possedere; 3) Che

le corporazioni, cui la legge interdice la proprieta, fossero

le medesime che frodano la legge o a favore delle quali

si froda la legge. Si verificano queste condizioni?

1) Quanto alia prima, benche non sarebbe tanto strano

chiedere, dove sia la legge, che direttamente proibisce alle

corporazioni religiose la facolta di possedere, tuttavia esi-

stendone una che la proibisce indirettamente, non vogliamo
far questioni inutili. Ammettiamola pare. Essa pero do-

vrebbe interdire alle medesime corporazioni di possedere
non solo a nome proprio, ma anche a nome altrui e di

godere dei benefizii della propriety. Ora una tal legge, che

ameremmo tanto di conoscere, noi non la conosciamo. Si

suppone, (e pur troppo lo sappiamo) che il legislatore vie-

tando a talune persone la proprieta, abbia voluto interdir

1
fr. 28, tit. Ill, lib. I.

2
i. c. fr. 29. 3 fr. 56, d. R. I.
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loro perfino i beneficii della proprieta; ma questo e un

vero calumniare ius et verba captare; e un mettere il legi-

slatore in contradizione con se stesso, perche da un lato

permetterebbe, anzi favorirebbe le associazioni libere che

vanno spontaneamente moltiplicandosi e si appalesano istru-

menti utilissimi per lo sviluppo economico e civile delle

nazioni (Mortara); dall'altro togiierebbe loro la vita, vie-

tando ad esse di avere i mezzi di sussistenza. Eppure su

tale supposizione gratuita ed odiosa si e asserito, che

Tart. 829 indipendentemente da ogni possesso giuridico,

colpisce qualsiasi utilita, che possa ricevere 1'incapace, ed

in qualunque modo possa questa utilita pervenirgli *. Noi

credevamo, che la legge non si potesse applicare finche

non esiste e che non si creasse colle supposizioni! Dob

biamo confessare di esserci sbagliati! Nessuna maraviglia

pero, che si applichi una legge inesistente, quando si giunge

ad attribuire la capacity o 1'mcapacita a un non ente!

Ne vale allegare in contrario il capov. delFart. 773 Cod

Civ., donde (dicono) risulta, che la semplice istituzione di

una di quelle persone ivi nominate che la legge presume

interposte, e nulla, perche, dati i rapporti che normal -

mente devono passare fra le persone suddette, 1'incapace

godrebbe di fatto i vantaggi del patrimonio del testatore 2
;

non vale, dico, opporre quest'articolo, imperocche non e

il vantaggio della proprieta, ma la proprieta stessa, che

avrebbero un giorno gli incapaci come eredi legittimi e

necessari delle interposte persone, per ragione della presun-

zione iuris et de iure.

Si, ci diranno, tutto questo va bene quando si tratta

di associazioni libere, nelle quali i membri posseggono
uti singuli, non gia quando si tratta di corporazioni reli-

giose soppresse, perche non potendo i religiosi possedere
ubi singuli, in fondo e la comunit& che possiede, se-

condo 1'adagio quidquid acquiritmonachus, acquiritur mona-

1 Cassaswne di Roma 23 Marzo 1908.
v
BELLOTTI, Degli enti ecclesiastici ecc.
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sterio . Al che rispondiamo, che se vi e interpretazione di

legge antigiuridica, vessatoria, ingiusta. e proprip questa.

L'esistenza di fatto di una eorporazione, dice il Mortara,

e la risultante di una serie di rapporti giuridici costituiti

dall'incontro delle volont& dei singoli partecipanti nel fine

comune voluto da ciascuno e da tutti. Onde avviene, che

questi rapporti giuridici obbligano veramente i partecipanti

fra loro nei limiti di uno scopo lecito e permesso, e dentro

questi limiti la legge deve proteggere con le sue disposi-

zioni normali, anche se la eorporazione non ha personalita

giuridica. Cio posto, noi domandiamo: le obbligazioni,

da cui sono stretti i religiosi tra loro, o sono rapporti

giuridici o sono vincoli di coscienza. Se sono rapporti giu-

ridici, la legge colle sue disposizioni normali deve proteg-

gerli, non gi prenderne motivo per istrangolare sul na-

scere la eorporazione religiosa. Se sono vincoli di coscienza

la legge non puo occuparsene, perche, sfuggono la sua

competenza. Ai vincoli di coscienza, lo si avverta bene,

non si puo imporre in alcun modo il nome di obbliga-

zioni, perche le obbligazioni, qualunque esse siano, sono

protette dalla legge civile, laddove i puri doveri di co-

scienza si trovano al di fuori della sfera, entro cui agisce

il legislatore
4

.

Che dire poi se questi vincoli fossero appunto quei

voti monastici, che lo stato non voile piu riconoscere e cui

nego ogni effetto giuridico, restituendo i religiosi nella pie-

nezza di tutti i diritti di cittadini?
2

. Nient'altro, che servir-

sene per compiere una spogliazione, dopo averli dlsconosciuti,

e il colmo deU'enormita ! \ Se vi si presenta un religioso,

1

Ricci, Corso di Dir. Civ. V, n. 145.

2 SIMONCELLI nel Foro Italiano, 1908, n. IX, p. 565.

3 Ci sembrava incredibile, che il senno dei nostri magistral! fosse po-

tuto cadere in simile contradizione; percio siam lieti di potere pubblica-

mente dichiarare, che non ci eravamo ingannati. La Cassazione di Roma
in una sua sentenza del 2 marzo 1909 ha queste parole: * Ne di fronte al

diritto ecclesiastico ora vigente in Italia, puo ancora reggere la presun-

zione quid-quid monachus adqttirit, monasterio aclqitirilitr. dal mo-
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che .vuol contrarre matrimonio civile, o comprare un fondo.

o venderne un altro, voi, Stato, forse lo respingete, per-

che il voto di castita gli impedisce di contrarre matrimo-

nio, e il voto di povertA gli vieta di acquistare a nome
suo o di vendere cio che non e suo? No certo, dunque
voi non ammettete siffatti vincoli. Ma se non 1'ammettete,

come va che ve ne servite per escludere la corporazione

religiosa dai benefici della proprieta? Gonfessiamo la no-

stra ignoranza; noi non sappiamo spiegarlo. Sappiamo

pero che e inutile ricorrere alle supposizioni e ai vincoli di

coscienza per introdurre la frode dove non e, ne puo es-

servi, attesa la mancanza della prima condizione; poiche,

ammessa pure la legge, che indirettamente interdica alle

corporazioni religiose di possedere a nome proprio, an

cora non ve ne e alcuna, che interdica loro di posse-

dere a nome altrui, e molto meno di godere i benefizi della

proprieta.

2) La seconda condizione richiesta, perche una corpo-

razione religiosa soppressa possa agire in fraudem legis,

e che trovi modo di circumvenire substantiam legis fa-

cendo cio che la legge fieri noluit, fieri autem expressis

verbis non vetuit. La legge proibisce, almeno indirettamente

o implicitamente, che la corporazione non riconosciuta

possegga a nome proprio; quindi affinche si abbia la frode

alia legge e necessario che la detta corporazione realmente

in qualche modo possegga. Ma nel caso nostro sono i soci,

come si e detto, che effettivamente e realmente posseg-

gono; dunque la corporazione in niun modo possiede.

D'altronde una legge, che vieti alle corporazioni religiose

soppresse di godere semplicemente i vantaggi della pro-

mento che 1'ente monastero non e piu riconosciuto e che Tart. 2 della

le^-ge 7 luglio 1866 conferisce ai rnembri delle abolite congregazioni reli-

giose il pieno etercizio di tulti i diriiti civili e politici, negando cosi ogni

eifi^acia giuridica ai vincoli dai quali si trovano astretti in conseguenza
dei voti monastici

;
onde se di presunzioni pot^sse parlarsi, sarebbe da

acceitare quella dell'esercizio dei diiitti in conforraita della legge, salva

la prova del contrario. (Forn IfaUano, marzo 1909, col. 303).
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prieta, non esiste; dunque la seconda condizione non puo
verificarsi e quindi neppure la frode. Ma siamo generosi;

supponiamo per un momento che vi sia una legge che

vieti i vantaggi della proprieta; e egli poi vero, che la cor-

porazione, come tale, gode siffatti vantaggi? No, perche
1'associazione libera, non riconosciuta vive fino a che

dura Yaffectio societatis dei partecipanti e a condizione che

questa duri, altrimenti no (Mortara). Domani gli asso-

ciati si ritirano, che n'e dell'ente morale? Domani tre o

quattro membri, che posseggono la maggior parte dei beni,

non volendo piu appartenere alia corporazione, se ne vanno

portando seco cio che loro e intestato, che n'e del van-

taggio della medesima corporazione? Perche 1'associazione

ne ricavasse un vero vantaggio, bisognerebbe che fosse

perpetua; ma come puo esserlo se e libera e vive quanto
dura ['affectio societatisV II ricorrere ai vincoli di coscienza

da cui sono legati i soci, come si e detto, per lo meno e una

puerilita, la quale non puo far breccia su persone serie,

che vogliono serenita di esame e di discussione per
evitare Finfluenza, anche inavvertita, di qualche coefifi-

ciente estraneo al rigore della fredda analisi giuridica

(Mortara).

3) Che dire della terza condizione? Che neppur questa
si verifica. La legge a chi proibisce la proprieta? Alle cor-

porazioni in quanto tali. Chi farebbe la frode? I membri
delle corporazioni. Ma i membri delle corporazioni non

sono le corporazioni; dunque la persona, cui e interdetta

la proprieta, non e quella stessa che circumvenit substan-

tiam legis. Ma sara almeno quella, a cui vantaggio legis

substantia circnmvenitur ? Eccoci alia frode per interposta

persona, all'applicazione cioe del capoverso dell'art. 829.

E nece?sario occuparsene; e noi ce ne occuperemo cer-

cando la massima brevita.
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La frode per interposta persona non si concepisce se

non si ammotte, die le tre persone, concorrenti alia me-

desima, sieno persone giuridiche. Jl concetto d'interposi-

zione consiste nel fare indirettamente cio che non puo farsi

direttamente. Quando vi e un incapace, il disponente che

non puo direttamente favorirlo, lo favorisce indirettamente,

cioe per mezzo d'interposta persona, verso la quale 1'altro

non e incapace, come lo e verso il disponente. Gosi 1'in-

terposta persona e necessaria a] figlio adulterino, al con-

iuge del binubo, al tutore, al notaio, in quanto la persona

interposta copre colla sua capacity 1'incapacita di queste

persone consecrata dalla legge
'

;
in quanto cioe la persona

interposta puo esercitare verso costoro una liberalita, che

la legge vieta al disponente. Ma se colui, che si vuol fa-

vorire, e privo di personalita giuridica, neppure dalla per-

sona interposta puo esser favorito, ed in questo caso 1'in-

terposizione non puo piu aver luogo; e non avendo piu

luogo Tinterposizione, cade il fondamento della frode. Ma
la corporazione non riconosciuta e priva di personalita giu-

ridica, perche non esiste nell'ordine giuridico; dunque la

frode per interposta persona non puo verificarsi a favore

di essa. Le libere associazioni di cittadini per uno scopo
determinate non sono persone giuridiche, quindi ad esse

non possono riferirsi le disposizioni concernenti gli inca-

paci di ricevere per testamento o per donazione 8
.

Ripetiamolo ancora una volta; 1'incapacita assoluta non

puo darsi, perche equivale all'inesistenza; quindi se la legge

parla di incapacita, deve sempre intendersi di incapacita

relativa, altrimenti le si farebbe dire un non senso, come piu

sopra abbiam dichiarato. Se ad alcuno piacesse chiamare

1 SIMONCELLI, / testamenti a favore di persone ecclesiastiche. ecc.

Cassasione di Roma, 23 Maggio 1892.

1909, vol. 3, faso. 1419. 18 28 luglio 1909.
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incapace il non ente, ce lo chiami pure, noi non facciamo

questions di parole; ma se volesse inoltre applicare a questa

nuova specie di incapace le disposizioni degli art. 829 e

1055, commetterebbe un errore madornale, perche tra 1'uno

e 1'altro incapace corre un abisso, 1'abisso che e traTente

e il non ente. Quando adunque ci obbiettano, che un

ente non riconosciuto, mancando di ogni capacita giuridica,

deve essere assolutamente un incapace; noi potremmo con-

ceder tutto, perche appunto le disposizioni dei citati arti-

coli non riguardano gli assolutamente incapaci. Ne giove-

rebbe insistere gridando all'assurdo, quasi che la frode fosse

stata vietata per 1'incapacita relativa e permessa nei casi

sostanzialmente piu gravi, intendo dire (e il Mortara che

parla) nei casi di incapacita assoluta imperocche senza

ripetere. cio che gia abbiamo accennato in proposito, di-

ciamo, che 1'assurdo sarebbe piuttosto se si volesse rico-

noscere la frode dove non puo aver luogo. Un incapace

relative che non esiste o un incapace assoluto che esiste

e un assurdo; una persona poi interposta fra un esistente

ed un inesistente e un assurdo anche maggiore.

Eppure, replicano, la frode c'e e tutti conoscono con

qual meccanismo si operi. Una o piu persone della cor-

porazione acquistano i beni in proprio nome, ne fanno go-

dere la corporazione; li trasmettono ad altri confratelli, che

a lor volta osserveranno la stessa condotta; e cosi via via,

di generazione in generazione, a guisa di perpetuo fede-

commesso di nuovo tipo, non piu gentilizio-o famigliare,

ma corporative o sociale. Se la frode si consuma in questo

modo, il dire, che, appunto perche si consuma cosi, essa

non puo avvenire, e un modo di ragionare, che manca asso-

lutamente di sincerita (Mortara). Per tutta risposta, senza

ripetere il gia detto, ci limitiamo a fare avvertire, che due sa-

rebbero le frodi, le quali avrebbero luogo nei meccanismo, di

cui, secondo il Mortara, si servirebbero le corporazioni non

riconosciute. La prima di far godere i benefizi della pro-

prieta a un incapace; la seconda di perpetuare un ente, la
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cui vita e proibita dalla legge '. Neghiamo la prima: a) perche

manca 1'ente incapace; 6) perche, se ancbe vi fosse, non

sarebbe quello colpito dalla legge; c) perche da nessuno e

interdetto agli incapaci di godere dei benefizii della pro-

prieta; d) perche non e 1'ente morale che gode dei van-

taggi della proprieta, ma gli individui associati, e questi non

devono confondersi con quello
2

. Neghiamo la seconda :

a) perche far godere i vantaggi della proprieta non signi-

fica perpetuare un'associazione libera che dura quanto dura

['affectio societatis de' compartecipanti; b) perche il non es-

sere riconosciuto non vuol dire essere proibito; c) perche

1'ente di fatto.... non e e non sara mai 1'ente indefetti-

bile, perpetuo, la persona giuridica coi suoi caratteri e coi

suoi important! effetti economici e sociali; quello stesso fe-

decommesso corporativo e sociale, a cui secondo lui (Mor-

tara) la corporazione darebbe luogo, esclude 1'ente inde-

1 La medesima idea viene inanifestata dalla Cassazione di Roma (23 ma?-

zo 1908) con queste parole: I singoli possono acquistare e trasmettere
;

le association! anche a scopo religiose non sono interdette dalle leggi

vigenti ;
ma quando quelli acquistano e trasmettono per dare esistenza ad

un ente, che non puo, ne deve esistere, e chiaro che s'incontra e si deve

incontrare il divieto della legge . Noi non vediamo ta chiarezza di questo

ragionamento. Ci si concede che i religiosi possono utt sitiguli acquistare.

trasmettere; ci si concede che possoao associarsi liberamente anche a

scopo di culto; ci si concede che per vivere associati possono mettere in-

sieme quel che posseggono; e poi ci si viene a dire che danno esistenza

ad un ente che non puo ne deve, esistere. Ma se si ammette che la libera

associazione puo esistere, come si puo asserire, che i suoi membri acqui-

stano e trasmettono per dare esistenza ad un ente, che non puo ne deve

esistere? In altre parole: L'ente, cui i singoli danno esistenza, e Tassocia-

zione libera; ma 1'associazione libera e permessa; dunque i singoli danno

esistenza ad un ente, che non puo, ne deve esistere? Se questa e chiarezza,

giudichino i nostri lettori.

* Ne pud farsi consistere la frode alia legge nel fatto della produzione
di un effetto simile a quello, che sarebbe derivato da una istituzione fatta

a vantaggio del corpo morale, perche, come si e sopra osservato, la legge
non voile proibire, che i religiosi vivessero in comunita ed avessero a loro

disposizione i mezzi necessari a questa vita comune; si preoccupo solo

della esistenza giuridica della corporazione; la proibi e la proibizione ri-

* mane perfettamente integra. (Tribunals Civile di Ttoma 3 Aprile 1909).
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fettibile, e se dovesse intendersi alia lettera porterebbe alia

validity delle istituzioni, come noi sosteniamo, facendo ca-

dere le sostituzioni, che gli avversarii fingono ed a cui noi

non teniamo affatto .

Se dunque la frode nel meccanismo descritto dal Mor-

tara non ha luogo e non puo aver luogo ;
il volercela rin-

venire ad ogni costo e un modo di ragionare che manca

assolutamente di sincerita (Mortara) .

Per chi ci ha pazientemente seguito sin qui la cosa e

chiara abbastanza, e noi potremmo far punto e conchiu-

dere la prima parte; ma poiche gli avversari fanno un gran
conto di questo argomento, crediamo che non sia fuor di

proposito Finsistervi ancora dell'altro. Intanto, dicono, il

meccanismo descritto dal Mortara da esistenza ad un'asso-

ciazione, che non puo, ne deve esistere, in quanto per esso

si viene a ricostituire la manomorta ecclesiastica, abolita

per piu motivi, specialmente per motivi d' interesse pub-
blico. Ricostituire la manomorta? Ma come, se il passaggio
dei beni nelle associazioni libere avvriene per successive

disposizioni testameatarie o donazioni dai singoli ai singoli

e da quei singoli a quei singoli, che hanno tutto il diritto

di associarsi anche a scopo di culto ? Poiche la persona-
ge lita giuridica dell'associazione non esiste, e per conseguire

il fine preaccennato della conservazione perpetua del pa-

trimonio comune, occorre una serie continua di liberi e

volontari trasferimenti di proprieta dal singolo ai singoli

associati, ne deriva evidente, che la manomorta non possa

piu verificarsi, dappoiche una parte di quei beni va de-

voluta all'Erario dello Stato per tasse di successioai. Non
* e in vero da confondere 1'associazioue libera con Pente

morale (che non esiste), il godimento dei beni in comune

4
SIMONCELLI, Osservazioni sulla sentenza della Corte di Cassasione

di ftoma. 23 Marzo 1908. Foro italiano, IX.
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con la manomorta, I'inalienabilita con la non alienazione

volontaria impostasi moralmente e non giuridicamente dai

consociati, i quali sempre che volessero contravvenire

ai vincoli morali, troverebbero in loro favore 1'art. 681

Cod. Civ., che dispone: nessuno puo esser cbstretto a ri-

raanere in comunione... l
.

I nostri avversarii non sapendo come liberarsi da una

logica si stringente, lasciando per uri momento la mano-

morta, dicono: E un fatto innegabile, che le corporazioni

religiose soppresse godorio in perpetuo, in forza dell'inter-

posta persona, di un patrimonio, che ogni giorno piu si va

ripristinando in loro favore contro il divieto della legge

eversiva, la quale fu ordinata non solo ad abolire la ma-

nomorta, ma ancora a prevenire la ricostituzione di un pa-

trimonio da godersi in perpetuo da una collettivita di per-

sone appartenenti ad un ordine ecclesiastico soppresso. E
vero tutto cio? Omesso che il ragionamento cade intera-

mente al solo riflesso, che un tal godimento non puo esser

perpetuo, perche appunto, come piu volte abbiam detto,

1'associazione libera manca del carattere di perpetuita, di-

ciamo, che lo scopo della legge eversiva non fu unico. Tutti

sanno che per lo meno fu triplice, politico, economico e

sociale. Tutti sanno che I'economico fu doppio, 1'uno princi-

pale, 1'altro secondario. Questo di restituire al commercio

una enorme massa di beni tristamente usurpati, male usati,

e peggio amministrati 2
; quello di sovvenire ai bisogni

della finanza italiana, che allora passava una crisi spaven-
tevole. Lo scopo economico secondario poteva considerarsi

in relazione al passato e alTavvenire. Quanto al passato

era di distruggere la manomorta esistente; quanto all'av-

venire era di prevenirne la ricostituzione. A raggiungere tale

scopo la legge, di cui parliamo, soppresse la personalita

giuridica delle corporazioni religiose; dunque lo scopo della

1 Corte di Appcllo di fioma, 11 dicembre 1907.
1 ROMANO. Discorso al parlamento 14 giugno 1866. Atti ufflciali, pag. 2L04

col. 3.
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legge non fu d'impedire una qualunque ricostituzione della

manomorta, ma solo quella che sarebbe potuta sorgere in

seno ad un corpo morale giuridicamente esistente.

Se avesse voluto impedire la ricostituzione di un patri-

monio anche in seno alle associazioni libere, non avrebbe

abolita soltanto la loro personalita giuridica, ma avrebbe in-

terdetto qualsiasi genere di associazioni a scopo religioso.

Chi dunque dal fine suaccennato volesse dedurre che la legge

vieta ancora la ricostituzione di un patrimonio a favore di un

corpo morale libero, trarrebbe una conclusione, che latins

patet quam praemisae. Che poi la legge non abbia avuto un

tale scopo si fa manifesto anche dal fatto, piii volte ricor-

dato, che 1'associarsi e un diritto di ogni cittadino, e che

le associazioni religiose non sono mai state proibite, anzi

permesse e lasciate sviluppare. Ora come il diritto di asso-

ciazione non si puo esercitare se non conferendo in eomune

e al fine eomune le proprie sostanze, cosi Tassociazione

non puo vivere se non godendo dei beni necessari alia sua

sussisteriza. Dunque la legge, che lascia ad ogni cittadino

il diritto di associarsi e permette le associazioni religiose

di fatto, non puo avere per iscopo il prevenire la ricosti-

tuzione di un patrimonio in seno alle medesime, senza del

quale non e possibile 1'esistenza, come non e possibile vi-

vere senza mangiare
1

.

1 Certo la necessita di togliere la manomorta ecclesiastica fu, se non

Tunica, una delle principal! ragioni, che consigliarono le leggi di soppres-

sione. Ma se la legge, preoccupatasi di questo danno sociale, crede suffi-

ciente il rimedio delFabolizione della personalita giuridica delle corporazioni

e della restituzione alia libera commercialita dei beni, che allora si trova-

vano accumulati nel dominio di esse, e non si preoccupo affatto del peri-

colo, certo non imprevedibile, che risorgesse sotto forma di dominio indivi-

duale e di godimento eomune degli associati, non e dato estenderla oltre i

limit! espressamente stabiliti, introducendo, per via di interpretazione,

quelle restrizioni al libero eseicizio dei diritti che nella legge non leggonsi,

per colpire di nullita le disposizioni dirette ad agevolare la vita eomune

dei religiosi. Ed a ragione il legislatore cosi dispose, perche infatti appar-

tenendo il dominio non all'ente, ma ai singoli individui, ed essendo costoro

perfettamente liberi di sciogliersi dai vincoli, che deiivano dall'associazione,
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Ma posto pure che uno degli scopi della legge eversiva

sia stato il prevenire la ricostituzione del suddetto patri-

monio, la conseguenza sarebbe forse quella, che ne vorreb-

bero dedurre gli avversari ? No. Ed infatti, neU'ipotesi si

avrebbe da un lato la legge eversiva, che si propone di

prevenire il risorgere della manoraorta sotto qualunque

aspetto; dali'altro il diritto di associarsi; questo oggetto,

quello semplicemente scopo di una legge ; questo certo,

quello dubbio, alraeno nel senso, in cui viene inteso. Quale
dei due dovrebbe prevalere? Potrebbe forse uno degli scopi

di una legge e per giunta dubbio, aver tanta forza da abro-

gare una legge certa senza che il legislature ne faccia il mi-

nimo accenno? E tutto questo, lasciando da parte, che il

motive di una legge non e la legge, e che bisogna andar

molto cauti nell'interpretare una legge dal fine di essa.

Ma dato e non concesso, che si debba attendere piu allo

scopo dubbio di una legge, che ad una legge certa, doman-

diatno noi, quale e la legge, che proibisce ad una corporazione

religiosa esistente solo di fatto il godimento di un patri-

monio? Gialo abbiamo detto;noinon la conosciamo, mentre

sappiamo invece che la personalita giuridica e'stata tolta

alle associazioni religiose, non per impedire che potessero

godere di una proprieta, ma per impedire che potessero di

nuovo diventare proprietarie. E poi nel caso pratico sarebbe

proprio 1'associazione religiosa soppressa, che avrebbe un tal

godimento, o non piuttosto gli associati? Ci displace di dover

ripetere le medesime cose; ma come fame a meno, se le dif-

ficolta si aggirano tutte intorno allo stesso perno?
Nell'associazione libera evvi un condominio per cui il

patrimonio comune riposapro indiviso sul capo dei singoli

consociati e i crediti e i debiti riposano pure pro virili sul

capo di ciascuno; e ciascuno non solo e comproprietario del

patrimonio sociale, ma e anche creditore o debitorepro rata

noa c'e davvero da temere che risorga la manomorta in quella fornia emi-

nenteraente dannosa per la societa, che fu giustamente colpita . (Tribunale
Civile (It Roma, 3 aprile 1909).
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o in solidum '. II godimento adunque, che tanto viene impu-

gnato, non e, ne puo essere dell'associazione, ma del sirigoli.

Ma i singoli possono essere proprietari ed esercitare tulti i

diritti di proprieta; a fortiori dunque possono godere dei

benefizii della proprieta. Quel che dicesi pertanto a favore

dell'associazione libera, deve intendersi dei singoli associati

tanto che la logica vorrebbe, a nostro modo di vedere, che un
lascito fatto alia Comunita si dovesse sostenere, non solo per-

che cosi esige la natura stessa delle cose, ma perche, essendo

canone indiscutibile, che ultima voluntas defuncti modis

omnibus servanda est
2

,
si dovrebbe ritenere, fino a pi-ova

contraria, che il testatore avesse voluto beneticare i com-

ponenti la society non la societa, la quale, come tale non &

suscettibile di beneficenza. Ma posto ancora clie non si

voglia far questo passo, ci sembra che almeno, come si

ammette la prova contro il fiduciario, si debba ammettere

anche a favor suo, si debba ammettere cioe, che il lascito

gli e pervenuto non gia per dare esistenza ad un ente

che non puo, ne deve esjstere ma per il mantenimento dei

singoli component! la corporazione libera 3
.

Noi siamo pienamente convinti della verity della nostra

tesi
; ma non possiamo pretendere, che tutti lo siano al pari

di noi e che quindi la questione sia finita. Gi contente-

remmo, se da chi non accoglie le nostre idee la si am-
mettesse almeno come tanto probabile, quanto, quellanon

poco odiosa, deH'avv. Generale; imperocche in'tal caso ci

permetteremmo didomandargli: se e canone di retta interpre-

1 Ved. GIANTURCO, Istituz. di Dir. Civ. 7.

2 Cod. de lett. 19 omnium Can. 13, q. 2 ultima voluntas .

3
Leggiamo con piacere nella Sentenza della Corte di Cassation e di

Roma, 2 marzo 1909 : E ammissibile la prova chiesta dal flduciario, che

il testatore non intese frodare la legge disponendo a favore della corpora-

zione, ma voile trasmettere ai consociati quali cittadini libera men te riuniti

in una determinata forma religiosa, e come tali capaci di acquistare e di

ricevere per testamento i beni acquistati con denaro comune allo scopo
della convivenza e del sostentamento dei singoli . Si dira forse che cio e

molto logico, ma non molto sapiente ? !
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tazione, universal mente ammesso, che odia sunt restrin-

genda et favores ampliandi come va che proprio nel caso

nostro, invocando la severa indefettibile ragione della

legge (Mortara), si e creduto creare ed applicare im ca-

none nuovo : odia sunt amplianda et favores restringendi?

Che se da qualcuno si volesse giungere firm a negare,

contro ogni regola di logica e di buon senso, la probability

della nostra conclusione, noi lasceremmo di ragionare con

lui per il semplice motivo, che non v'e peggior sordo di chi

non vuol sentire; ma prima vorremmo ricordargli, come

abbiamo gia detto, che Topinione del Mortara trovasi in

aperta contradizione con due diritti essenziali di ogni cit-

tadino, sia o no religioso, col diritto cioe di possedere e

col diritto di associarsi. E poiche le contradittorie, come

tutti sanno, non possono essere ambedue vere, o ambedue

false, ma se una e vera, 1'altra deve essere necessariamente

falsa, chiederemmo: qual e nel caso nostro la vera, qual e

la falsa? E vero che ad ogni cittadino, anche se religioso,

competono i diritti di possedere e di liberamente associarsi?

Dunque e falsa la conclusione dell'avv. Generale. E vera

questa? Dunque sono soppressi quei due diritti; e se non

vogliamo fare una restrizione illogica, ingiusta, liberticida,

dobbiamo dire, che sono soppressi non per i soli religiosi,

ma per ogni classe di cittadini.

Ma che logica, ma che giustizia, che liberta andiamo cer-

cando? La restrizione si e voluta da quello stesso consesso,

che sedici anni prima molto saggiamente pronunziava: Si

potr& discutere se nell'interesse pubblico convenga abolire

anche la facolta di associarsi per vivere con una od altra

forma religiosa; ma discussioni di questa specie non sono

permesse al potere giudiziario destinato ad applicare, non
a creare le leggi *.

- - E qua forse mirava Taw. Generale,

quando usciva in queste parole: Nessuno mette in dubbio

finora, che le leggi di soppressione delle corporazioni mona-
stiche hanno mantenuto integro il principio che sia lecito ad

uomini Funirsi per scopi religiosi in comunanza di vita.

1 Cass. di Roma 23 Maggio 1892.
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Finora! Dunque d'ora innanzi non sar& piu cosi. D'ora

innanzi bisognera dire, come bene osserva 1'avv.. Donati :

Un frate in Italia e riputato possedere per il convento;

dunque un frate e incapace al dirittp di propriety come

persona.

La logica conduce a siffatte conseguenze, non ostante

cbe il Mortara si affretti a dichiarare, non negarsi con cio

che i singoli component! (la corporazione religiosa) pos-

sano ricevere e possano esistere liberamente . E una

vera ironia! esclama qui molto giustamente il Prof. Si-

moncelli, presumendosi di svolgere il pensiero del le-

gislatore con perseguire le frodi pie, si calpestera quasi

sempre il diritto del cittadino. E lo ha dimostrato 1'avv. Ge-

nerale, il quale, seguendo il ragionamento della Gorte di Ap-

pello di Palermo, ha scoperto troppo bene a quali conse-

guenze si puo arrivare e certo si arrivera. Sara sempre facile

ripetere ai religiosi il melato discorsetto, che fu pur ora indi-

rizzato ai Padri Benedettini di Roma: voi non siete i veri do-

natarii, perche avrebbe ripugnato alia vostra onesta co-

scienza di arricchirvi dei beni di un estraneo, in pregiudizio

dei suoi congiunti numerosi e bisognosi; perche ancor piu

avrebbe ripugnato alia vostra onesta coscienza di violare il

voto di poverty giurato nel momento in cui entraste nell'or-

dine, rendendovi indegni moralmente e canonicamente di ap-

partenervi e incorrendo nella scomunica etc. Ghe piu? L'avv.

Generale si sarebbe quasi quasi riconciliato perfino colgiura-

mento decisorio, per deferirlo ai monaci ! A Renzo Trama-

glino condotto dai birri dopo il tumulto Giudizio, giudizio !

sussurrava il notaio dietro le spalle, il vostro onore; 1'onore

figliuolo . E dica sinceramente 1'avv. Generale, in quali casi

egli non si lascera indurre dalla invincibilita del rigore logico

di queste argomentazioni, con cui le Gorti d' Italia apprezze-

ranno il trasferimento dei beni ai religiosi? In quali casi

egli non conchiudera: quidquid adquirit monacus, adqui-
ritur monasterio ?* *.

1

SIMONCELLI, (Jsserv. suila sentensa della Cass. di Roma, 23 marzo 1908,

Foro Italiano n. IX.



S. GLEMENTE ROMANO E IL MIRAGOLO

IN UNO STUDIO RECENTE DI A. HARNACK l

IV.

// miracolo della Risurrezione.

L' Harnack, come abbiamo veduto, per dimostrare la raen-

talita precattolica di S. Clemente a riguardo del miracoli,

cosi divide la sua materia. Considera dapprima i miracoli in

genere ;
e di ci6 abbiamo trattato nel secondo nostro articolo.

Esamina poi quale fosse la stima di S. Clemente riguardo ai

fatti prodigiosi del Vecchio Testamento; e di questo ci siamo

occupati nel terzo nostro articolo. Infine prende a giudicare

il valore dei miracoli avvenuti contemporaneamente al santo

Pontefice
;
e la trattazione di questo punto noi la rimandiamo

ad un articolo futuro.

Prima per6 di venire a questa ultima questione, T Har -

nack scrive cosl: S. Clemente fonda la speranza della risur-

rezione, oltre che sopra un'argomentazione razionale, sopra

il miracolo della risurrezione di Cristo e sulla leggenda del-

1'araba fenice. La scelta di questa leggenda pagana, la quale

presenta Tevento non come miracolo, ma come fenomeno na-

turale, e significante.

Enumerando cosi egli quei miracoli che non appartengono
alle altre categorie da lui nominate, propone esclusivamente

la resurrezione nostra e quella di Gesu Cristo. E con ragione.

Infatti
;
nella lettera di S. Clemente non si tratta di altri mi-

racoli del N. T. fatti in Cristo o da Cristo, fuori della sua ri-

surrezione, n6 si parla di altri miracoli da compiersi in noi nel

ftituro, se non della propria risurrezione. E meritamenteruno

e Taltro miracolo prende T Harnack a considerare insieme.

1 V. Quaderno 1417, pp. 38 8gg.



284 S. CLEMENTE ROMANO E IL M1RACOLO

Ambedue infatti, a coufessione di tutti, in molte cose sono si-

mili
; inoltre, e per ragioni intrinseche e per il giudizio del-

1'antichita cristiana, molti sono i legami che congiungono la

nostra risurrezione a quella del Salvatore. Anche noi percio le

uniremo nel nostro studio.

Tuttavia poich6 T Harnack, per arrivare a concludere che

S. Clemente non ammise il valore religioso del miracolq, altre

cose afferma esplicitamente o implicitamente riguardo alia

Risurrezione di Gesu Cristo, altre riguardo alia nostra, noi,

perprocedereconchiarezza, consideriamo distintamente Tuna

dall'altra,

Cominciamo dalla Risurrezione di Cristo.

La Eisurresione di Cristo.

S. Clemente fonda la speranza della risurrezione oltre

che sopra altri argomenti, che secondo 1' Harnack sono di-

versi, anche sopra il miracolo della risurrezione di Cristo .

Ecco tutta la materia che T Harnack prende dalla lettera

di S. Clemente, per giudicare se il santo ammise o no il

valore religioso della risurrezione del Salvatore. Ci concede

pertanto P Harnack che nella risurrezione di Gesu Cristo

S. Clemente ravviso un prodigio, come negli altri fatti mi-

racolosi gia da lui esaminati; tuttavia pronunzia alia fine

questo giudizio gia da noi tante volte ripetuto che per S. Cle-

mente solamente Dio, le virtu, i vizii (ad esclusione di

angeli, demoni e miracoli) furono gli elementi che determi-

navano la vita religiosa interna ed esterna . Dunque 1'Har-

nack afferma, almeno implicitamente, che il S. Pontefice neg6

il valore religioso della risurrezione di Gesu Cristo.

Noi intendendo di mostrare come la cosa sia in se e in-

sieme come sia falso il modo di procedere delPavveisario,

prima, come abbiamo fatto nel confutare le altre asserzioni

precedent! dell'Harnack, trarremo i nostri argomenti dalla

stessa lettera di S. Clemente, e poi faremo il confronto tra

lui e i padri posteriori, ai quali 1'Harnaek stesso non ne-

ghera certamente il titolo di cattolici.
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A dimostrare il nessun fondamento di tale asserzione ba-

sterebbe provare che S. Clemente, pur ritenendo con ogni

certezza che la risurrezione del Salvatore aveva valore re-

ligloso, non doveva per questo, atteso il fine e la materia

del suo scritto, necessariamente ricordare detto miracolo

nella sua lettera, n6 ponderarne 1'efficacia per la vita reli-

giosa. Ma v'6 di piu. Noi possiamo dimostrare che 1'asser-

zione deH'Harnack 6 interamente falsa: giacch6 proprio da

questa stessa lettera con ogni chiarezza si rileva il gran-

dissimo valore religioso che S. Clemente attribul alia risur-

rezione di Gesu Cristo.

Certamente per ottenere il fine della lettera che era di

restituire la pace tra i Corinti, doveva S. Clemente, sopra

tutto persuadere loro che Tautorita ecclesiastica e istituita

da Dio. Gia abbiamo veduto uno degli argomenti addotti dal

santo a questo scopo, vale a dire la rivelazione divina del-

1'ordine gerarchico del Vecchio Testamento fatta allo stesso

Mose, la quale prefigurava I'economia del nuovo patto. Ora &

da considerarsi un altro argomento di capitale importanza
che e per sua natura piu diretto dell'altro, e dal santo au-

tore 'viene proposto in primo luogo. Tale argomento 6 esposto

nel celeberrimo c. 42, dove si afferma che Tistituzione del

superior! ecclesiastici si riduce agli apostoli, la missione del

quali nell'istituire la gerarchia era divina, perch6 data da

Gesu Cristo. (1) Gli apostoli sono stati dati a noi dal Signer

nostro Gesu Cristo come predicatori deH'Evangelio. (2) Gesu

Cristo 6 stato mandato da Dio Padre. Cristo dunque da

Dio, gli Apostoli da Cristo: e Tuna e Taltra cosa 6 stata

fatta con ordine secondo la volonta di Dio. (3) Adunque rice-

vuti i comandi, fatti perfettamente certi dalla Risurre-

zione di Gesu Cristo, e pienamente rassicurati per la di-

vina parola, ripieni dello Spirito Santo, uscirono ad an-

nunziare Tavvento del regno di Dio. (4) Pertanto per le

regioni e per le citta predicando la parola (di Dio) e avendo
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provato per lo spirito le primizie di quelle, costituirono i

vescovi e i diaconi di coloro che avrebbero -creduto. (5)

Ne questa fu una nuova istituzione: gia nel passato da

molti secoli fu scritto intorno ai vescovi e ai diaconi. Cosi

infatti dice in un luogo la Scrittura: lo costituiro i loro

vescovi nella giustizia, e i loro diaconi nella fede.

Ponderiamo alquanto le poche, ma gravissime parole:

fatti perfettamente certi dalla Risurrezione del Signore
nostro Gesti Cristo

;
e a tal uopo proponiamo alcune que-

stion i sopra di esse.

Primo: Di che cosa gli Apostoli si dicono essere stati

perfettamente certi? Delia divinita della loro missione, spe-

cialmente nell'istituire la gerarchia ecclesiastica. Cosl esige

il contesto. Infatti il santo e tutto inteso nell'inculcare la

certezza degli Apostoli e in conseguenza dei Corinti riguardo ai

comandi dati da Cristo precisamente in quanto divini. II c. 41

si conclude cosl : Coloro che fanno cio che non e conforme

alia volonta sua (di Dio) sono puniti di morte (nel Vecchio

Testamento). Attenti, o fratelli: di quanto maggiore cogni-

zione noi siamo stati fatti degni, a tanto maggior pericolo

noi siamo soggetti . E la ragione di questa certezza maggiore
nei Corinti e appunto descritta nel c. 43. II primo numero di

questo capo asserisce la missione divina degli Apostoli; il

secondo fa rilevare Tordine sapientissimo da Dio voluto che

risplende in questa missione
;

il terzo inculca la certezza

degli Apostoli dopo aver ricevuto i mandati, ed il comin-

ciare della predicazione; il quarto ce li mostra nell'atto di

predicare ed istituire vescovi e diaconi ed aggiunge
'

che

nella stessa elezione delle persone fatta dagli Apostoli, in

modo particolare intervenne lo Spirito Santo, e quindi si

ha una speciale certezza della loro capacita per 1'ufficio al

quale furono eletti
;

il quinto c'insegna che questa stessa

istituzione era gia predetta come divina nel Vecchio Te-

stamento. Nel capo 43 poi viene prima ricapitolato il senso

del c. 42 che 6 a Cristo da Dio e da Cristo agli Apostoli

affidata 1'opera di istituire i superiori ecclesiastic!, e vi
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si aggiunge una nuova prova tolta dal miracolo del Vecchio

Testamento che abbiamo gi considerato. Quale altra cer-

tezza in tal contesto pu6 essere inculcata, se non quella della

divinit^ della missione apostolica?

Secondo: Ha questa certezza un'importanza religiosa?

Evidentemente. Dalla certezza che ebbero gli Apostoli della

loro divina missione nell'istituire la gerarchia, si deriva

principalmente la certezza della legittimit& dei superior! ec-

clesiastici di Corinto e 1'obbligo dei Corinti di riconoscerla,

E sappiamo che questo era il fine principale religioso ed

attualissimo della lettera ai Corinti.

Terzo : Doveva egli forse in questo luogo motivare la

certezza che ebbero gli Apostoli della loro divina missione ?

Sarebbe certamente caduta ogni probabilita di ottenere il

fine desiderato dallo scrittore della lettera, . ove nei Corinti

non fosse stata ferma la persuasione che gli Apostoli ebbero

motivo ragionevole per ammettere con certezza la verita di

quella rivelazfone divina loro comuhicata. Ma la divina mis-

sione degli Apostoli era gik a tutti notissima, come lo stesso

Harnack ci concede *. Tuttavia dalla gravita della cosa per

il riconoscimento dell' ordine gerarchico, Clemente fu per-

suaso a richiamare alia memoria dei Corinti il fondamento

incrollabile della persuasione degli Apostoli.

Quarto: E quale e il motivo di credibilita che'sceglie?

Poteva ii Santo assegnare come base di quella certezza gli

splendidi miracoli che Crjsto fece a migliaia, per dirla con

S. Cirillo d' Alessandria 2
; potevaricordarei vaticini che Cristo

proferl, o quelli che di Cristo fecero tanti antichi profeti ;

poteva rivolgersi ad altri espedienti. Nulla di tutto questo.

1 Dopo aver anche citato c. 43 n. 1, 2, 1'Harnack nella Dogmenye-
scJiichte 1 4 IBO') p. 183 nota, prosegue cosi : * Qiii come in tutte le altre sen-

tehze, in cui gli Apostoli sono considerati come faeenti parte della stessa

storia della rivelazione, serapre e supposta runanimita (di dottrina) di tutti

gli ApostolijCOsi che la frase di Clemente Alessandrino (Strom. VII, 17, 108,

passo che in questo punto insieme con altri I'Hirnack riporta) non con-

tiene per nulla una novita, ma esprime una idea primitiva (uralt) etc.

2 in Joan. 1. 12 ad c. 2t v. 25, MIG.VK Patres Graeci 74, 756.
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Clemente adduce uti solo motivo di credibilita, la risurrezione

di Cristo : nXY;po;popY]9ivr<; 8ia TTJS avaaraasax; TOO xupfou ^JJLWV ,

faHi del tutto certi dalla Risurrezione di Nostro Signore

Quinto. Quale parola adunque scelse per significare il

grado di certezza generata da tale motivo nello spirito degli

Apostoli? cXiQpqpopifj9lvte
l

. Adopero cio6 una parola so-

lenne, usata dalla sola Scrittura e rlpetuta per imitazione

dai Padri, che significa una convinzione dell'intelletto somma,

piena, perfetta. Solamente due volte si trova tale parola nella

Scrittura per esprimere siffatta convinzione, eprecisamente
in S. Paolo. In uno dei luoghi

2
6 usata dall'Apostolo per in-

dicare la persuasione che ciascun di noi deve avere, che

1'azione che si vuol porre, sia lecita, per potere operare one-

stamente; sappiamo d'altronde che tale persuasione deve es-

sere lontana da qualsiasi dubbioche sia ragionevole. Nell'altro 3

1 Per un piu ampio svolgimento sul signifieato della Toce

(e uXvjpocpopfa) cf. STEPHANOS, Thesaurus linguae Graecaf 3
. Aggiunge le in-

terprelazioni dei Padri riguardo a questa parola quasi per tutti i testi della

Scrittura SUICERUS, Thesaurus ecclesiasticus ex Patribus Graecis alia parola

uX>jpocpopa). Ricerche speciali fanno BLEEK, Brief an die Hebraeer II 2

p. 233 sq., GRIMM, Jahrbfioher fur deutsche Theologie 1871, 38, sq. (Non
ahbiamo pero potuto consultare questi due scritti). Notizie per 1'uso della

stessa voce nella letteratura subapostolica sono portate da I. B. LIGHTFOOI'J

Saint-Paul's Epistles to the Colossians and to Philemon 9
,
London 1890,

al lubgo Golos. 4, 12. Alcuni altri luoghi di Padri ha E. A. SOPHOCLES,

Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods 1888 ad v. Gorn-

pendiano la dottrina CAR. LUD. WILLIBALD GRIMM, Lexicon Graeco-Latinum

in Libros N. T* 1903; HERMANN CREMER, . Biblisch-theologisehes Wdtter-

buch der neutestampntlichen Gracital, 1902 p. 882-3.

Non manca, e vero, qualehe differenza nel giudizio sopra certe partico-

larita nello stabilire la signiflcazione di questa parola. Pero questa diversita

non ha peso su la nostra argomentazione, essendo sentenza comune dei

dotti antichi e recenti, che inquesto luogo la significazione sia proprio quella

che e espressa nella nostra versione, ed inoltre, determinandosi il senso per

lo stesso contesto, che e, come abbiarao veduto, tutto concernente la cer-

tezza dei comandi in quanto divini.

2 Rom, 14, 5. IxaoTos v T<p iditp vot TrX^pocpopsiaO-co (Vulg.: abundet).

Cf. CORNELY, Comment, in ep. ad Rom., Paris 1896 p. 701.

3 Rom. 4, 21, TuX>jpoqpcpY]0-et 8ti 5 s7i^YTe^Tat SovaT<5<; SOTIV xal Tcaijaat;

Cf. Hebr, 11, 19. Per tale motivo neila spiegazione abbiamo aggiunto
che Abramo fu certo non soltanto ch e Dio potesse risuscitare dalla morte
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fu adoperata da Paolo per esaltare quella ferma certezza che

ebbe Abramo, nostro esemplare nella fermezza della sua fede,

quando incrollabilmente credette che in quel figliuolo che

Iddio gli comandava d'immolare, Dio stesso, come gli aveva

promesso, avrebbe moltiplicato la sua discendenza come le

stelle del cielo.

Insinua questa cosa stessa la voce Triaiu^-evcs^ che qui si

adopera in un significato analogo come rcXijpofopi^vrec* Ora

TucatcoGrjvac, e piu che (laGelv e vale pienamente certificarsi, o

essere certo, non significa soltanto in genere avere appreso.

Questo si dice di ognuno che sa qualche cosa, quello sol-

tanto di coloro che in verita credono, di cui e propria la

Tdyjpocfopta, la certezza nata dalla potentissima &r65ei&s o

dimostrazione dello Spirito Santo *.

Si puo in fine aggiungere che 1'espressione TcXyjpocpopLa in

genere si traduce : piena persuasione, versione che anche

qui e adoperata da diversi, come, p. e., da Lightfoot, il quale

traduce jietA rcXYjpocpopfas Tcva|xaiog ayt'ou : con ferma persua-

sione inspirata dallo Spirito Santo . Se fosse cosi, per tre

successive espressioni analoghe sarebbe inculcata la certezza

prodotta negli Apostoli.

Dunque nel fatto della risurrezione di Gesu Cristo for-

temente insiste S. Clemente come in un motivo certissimo

il figlio suo, ma che anche lo avrebbe fatto se cio fosse stato necessario

per 1'adempiinento della sua promessa, v. v. g. TOLETO, A LAPIDB in 1. c.

dall'epistola ad Hebraeos, seguiti dal CORNELY op. cit. ad 1. p. 246; JOH.

OWEN, An exposition of tlie Epistle to tJie Hebrews IV, London 1840, ad

1. p. 453-7.

1 SUICERUS ad v. Gf. anche BELSER, Die Briefe des Apostels Paulus

an Timotheus und Titus, Freiburg 1907 p. 201 : luaxcuoGat it del tutto

divenir certo di qualche cosa, secondo S. Clemente 42, 3, e sinonimo di 71X7)-

pocpops!o0ai . II medesimo dice BERNARD WEISS, Die Briefe Pauli an Ti-

motheus und Titus 1
, Goettingen 1902 p. 302 eTuaTcbSYjg, solamente in

questo luogo (2 Tim. 3, 14), da non confondersi con STua-ceuGy]?, signiflca

che la verita appresa e divenuta pienissima certezza*. G. WOHLENBERG,
Din Pastoralbriefe, Leipzig 1906, p. 309 afferma lo stesso, adducendo an-

che un passo bellissimo di FILONB, Leg. Alleg. III. 73 (ed. MANGEY 1, 128;

GOHN et WENDLAND I p. 159) dove egli dice che Dio solo puo giurare per

se stesso, perche egli solo certiflca se stesso rctoToOjisvog au-civ .

1909, vol. 3, fasc. 1419. 19 90 luglio 1909.
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di credibility per gli Apostoli. Ma si potrebbe domandare:

insiste egli in questo avvenimento, in quanto era'un evento

qualsiasi, benche naturale
;

che adempiva i vaticinii del

profeti e dello stesso Cristo, oppure, almeno principalmente,
in quanto 6 un miracolo? Senza dubbio, almeno principal-

mente, in quanto e un miracolo. Perche se la risurrezione

del Signore si considera solamente o principalmente come

un evento qualsiasi che verifica una profezia, nulla ha in

s6 perch6 sia inculcato come motivo di credibility a prefe-

renza di tanti altri singoli eventi e della stessa intera serie

di avvenimenti profetati intorno a Cristo e verificatisi in Lui.

Altrimenti va la cosa se si consideri la risurrezione di Gesii

Cristo in quanto 6 miracolosa. Infatti primieramente, come

tale di natura sua, 6 specialmente atta al fine di mostrare

la credibility della religione cristiana, piu di moltissimi altri

miracoli, come sarebbe lungo mostrare. Inoltre e prima di

Clemente gli Apostoli e dopo Clemente gli altri Padri in

tutta la letteratura ecclesiastica, si adoperano nel mostrare

in modo speciale Tindole sovranamente miracolosa di quel

fatto; anzi lo stesso S. Clemente in questa lettera, come

vedremo nell'articolo seguente, inculca il carattere mira-

coloso di ogni resurrezione.

Abbiamo pertanto : S. Clemente attinge il principale ar-

gomento per convincere i Corinti della necessita. di ristabi-

lire 1'unione pacifica della loro Chiesa, dalla rivelazione

divina delPordine gerarchico ; questa rivelazione non pcteva
avere efficacia suiranimo dei Corinti se non solidamente

accertata; tale certezza, posto che se ne volesse dare una

ragione, esigeva un qualche motivo di credibility
;
tra i di-

versi motivi che si presentavano alia mente del santo scrit-

tore, uno solo, la risurrezione di Cristo, in quanto fatto mi-

racoloso, fu prescelto e presentato con somma proprieta di

parole che esprimessero la fermissima persuasione generata
da queiravvenimento nella mente degli Apostoli. Da tutto

cio segue con evidenza che il santo dottore voile insistere

vigorosamente sul valore religiose del miracolo della risur-

rezione di Gesu Cristo.
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Dtmque gia questo solo passo mostra ad evidenza falsis-

simo il giudizio dell'Harnack gia da noi tante volte ri-

portato
1

.

*
* *

N6 meno chiaramente si deduce la stessa conseguenza

considerando Taltro luogo di S. Clemente dove egli congiunge

la resurrezione nostra a quella di Gesu Cristo.

La cosa sta cosl. II santo Pontefice inculca molto, per

ottenere il fine della sua lettera, il valore religioso della

nostra risurrezione avvenire. N6 THarnack lo nega ;
che

anzi Tafferma piuttosto con esagerazione, asserendo che

S. Clemente precorse tutti quei dottori del II secolo che

predicarono contro i pagani la risurrezione della carne come

il compendio propriamente detto di tutta la religione cri-

stiana . Quello che 6 certo e che S. Clemente inculca assai

la grande importanza della risurrezione. Infatti dal c. 21 fin

quasi al c. 30 6 tutto occupato per distogliere i suoi let-

tori dal male e incitarli al bene pur tenendo specialmente

in mira Toggetto precipuo della sua lettera di ristabilire la

pace per mezzo della ubbidienza e della carita col mo-

tivo della sanzione nell'altra vita. La quale sanzione non e

per6 proposta da lui come felicita o miseria in genere, ma al

tutto per lui consiste in concreto nella risurrezione. Giac-

ch6 dopo avere nel c. 23 inculcato la certezza e la vici-

1 Non ci possiamo persuadere che la certezza degli Apostoli affermata

in questo luogo da Clemente debba intendersi in relazione piu diretta al

regno di Dio future. Che se poi a ogni costo si volesse da taluno cosi

(Cfr. ALBRECHT RrrscHL,D/e Entsteliung der altkatJwlisc7ie?i Kirclie p. 280 s.),

resterebbe sempre ferma la nostra argomentazione : giacehe anche in tal caso

la risurrezione di Gesu Cristo sarebbe stata da Clemente inculcata come

motivo di credibilita. E cio lo deduciamo dal contesto che espressamente ri-

corre alia parola di Dio, da diversi luoghi simili dei padri nei quali essi

esprimono pension analoghi, e dalla stessa natura dells cose, che vuole c'he

la persuasione degli Apostoli sulla venuta del regno di Dio sia intesa come

dipendente dalle affermazioni divine. Per amore di brevita ci asteniamo da
uno svolgimento maggiore.
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nanza del divino giudizio, subito, senza alcun passaggio,

prosegue cosi: Gonsideriamo, o earissimi, come il Sign ore

di continue ci mostra la futura risurrezione . Poi continua

a svolgere questa materia dal c. 24 al c. 27.

Ora, donde conclude il santo dottore la certezza di questo

miracolo per lui tan to ricco di valore religioso ? Varii argo-

menti adduce S. Clemente, come poi vedremo. Ma il primo
che propone 6 appunto il fatto della risurrezione di Gesu

Cristo, il quale rappresenta la primizia dei giusti resusci-

tandi : Consideriamo, o carissimi, come il Signore di con-

tinuo ci mostra la futura risurrezione, di cui voile darci le

primizie nel Signor nostro Gesu Cristo, resuscitandolo dalla

morte . E che si vuole con questa espressione : Gesu Cristo

6 la primizia dei risuscitandi ? Si puo inostrare cosi : In un

campo fertile il primo frutto 6 segno certo degli altri che

tra poco seguiranno, giacch6 si asconde nel terreno ope-

rosa la stessa energia di natura che produsse quelle pri-

mizie, e che certamente le altre messi condurra altresi

alia maturita desiderata. Del pari dal vasto campo del mondo,
dove tutti i corpi dei giusti riposano e riposeranno, na-

scosti come semenza, primo di tutti ad una vita eterna-

mente beata anche nel corpo germoglio Cristo
;
sicche la

risurrezione di lui 6 certo presagio che anche gli altri a

suo tempo sorgeranno vivi e gloriosi dai loro sepolcri. Non

gia che come nel campo le prime messi, cosi il corpo di

Cristo risuscitato sia indizio di energie nascoste nel ter-

reoo che per Tazione delle forze fisiche e delje circostanze

opereranno negli altri corpi, no certamente; I'infinita virtu

della volontk sapientissima di Dio voile che Cristo fosse

capo e redentore degli uomini, e decreto liberamente che

fosse concessainfallibilmente anche agli altri, che a Lui fossero

congiunti come membra, la stessa gloriflcazione che era

propria di Lui in quanto capo.

Dunque anche in questo secondo luogo si esalta da Cle-

mente il valore religioso della risurrezione di Cristo, poich6

si propone da lui come pegno della nostra speranza, ed e
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la speranza appunto che sola e potente a darci animo per

camminare con coraggio nell'ardua via di quelle virtu che

la religione ci inculca.

Abbiatno finora risposto al nostro avversario esaminando

direttamente il testo del santo dottore. Vedremo ora, come

nello stesso modo sia da condannarsi il giudizio deH'Harnack,

se si studi il pensiero di S. Clemente, confrontandolo con

quello dei Padri posteriori.

L'Harnack stima precattolica la mentality di S. Clemente

nel giudicare il valore religioso dei miracoli, bench6 il santo

proponga il miracolo della risurrezione di Gesu Cristo come

motivo di credibilita ed arra della nostra speranza nella

risurrezione futura, Precattolico sara dunque anche 1'atteg-

giamento verso questo miracolo di tanti Padri, benchk nella

stessa maniera ne esaltino il valore religioso in ordine a

stabilire la fede e ad accendere nei cuori la speranza della

risurrezione nel nostro corpo.

Cosi precattolico dovra dirsi (Pseudo?-) Giustino l nel II

secolo, bench& insegni cosl : Per quale ragione adunque
risorse (il Salvatore) nella stessa carne, nella quale aveva

patito, se non per mostrarci la risurrezione della carne?

Precattolico nel III secolo sara Origene
2
, quantunque dica

che Gesu risorto una volta, fece persuasi i discepoli della

sua risurrezione e in modo tale che essi ormai nelle loro

sofferenze mostrano apertamente a tutti che per loro e come

un giuoco tutto cio che di molesto e di grave offre loro la

vita, perch6 hanno in mira la vita eterna e la risurrezione

dimostrata a loro si per la parola come per Topera (del Sal

vatore) . Precattolico diremo il criterio di Atanasio 3 nel

1 De resurrectione n. 9 OTTO II3 p. 242; MIGNE Patres Graeci 6, 1588.
*

(7. Gels. 1. 2 n. 77 MIGNE Patres Graeci 11, 917, ed. KOETSCHAU, Die

Griechischen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, Origenes Werke L

Leipzig 1899, p. 200.

3 De incarnatiom Verbi n. 27-32, MIGNE Patres Graeci 25, 141, 144.
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IV secolo non ostante che affermi che una volta, prima
della divina venuta del Salvatore, anche ai Santi stessi la

morte era terribile e tutti lamentavano quei che morivano

come periti. Ma ora dopo che il Salvatore richiamo a vita

il suo corpo, la morte non e piu terribile, ma tutti quelli

che credono in Cristo, la dispregiano come un nulla e pre-

scelgono morire piuttosto che negare la fede di Cristo. Poiche

sanno di certo che morendo non periscono, ma vivono e per

la risurrezione divengono incorrotti . Precattolico si dovrebbe

chiamare il grande S. Agostino
i nel V secolo, il quale os-

serva profondamente : Adunque la risurrezione dei morti

distingue la vita della nostra fede dai morti nella perfidia.

Pertanto crediamo, o fratelli, e quello che crediamo es-

sere avvenuto in Cristo, speriamo che anche in noi si adem-

pira . Precattolico infine sarebbe anche S. Gregorio Magno %
nel VI secolo che scrive : Che altfo si voile ottenere con

tale risurrezione (di Cristo) se non fortificare la nostra infer-

mita con la speranza della vita futura? ... risorgendo il Si-

gnore nella carne, ciascun fedele si riconferma nella fiducia

della vita eterna.

Precattoliche sarebbero infine ugualmente tutte le eta cri-

stiane anche piu tarde, perch6 in tutte suona la stessa voce come

nei Padri. Ma cio e falso, assolutamente falso. II valore religioso

del miracolo sta nell' influsso che esso ha sopra le virtu e

fra queste le principali sono le divine. Benchfc sia vero, che si

presentino nella letteratura cristiana diversi casi in cui si

riferisce il miracolo della risurrezione di Gesii Cristo di-

rettamente o alia carita o alle virtu morali, tuttavia non ci

sembra troppo ardito I'affermare che tale fatto miracoloso 6

specialmente inculcate come motivo di credibilita e come

pegno della glorificazione anche del nostro proprio corpo.

Dunque non solamente non e precattolico S. Clemente, ma
anzi 6 come il xopoStS&nta&og di tutti: egli da come gli accord!

fondamentali che per i secoli successivi si ripetono unanimi

1 Serin, de tempore, sermo 125 n. 6, MIGNE Patres latin i 38, 1075.

2 Moral, I. 6, c. 20-1. MIGNE Patres latini, 75, 749.
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e cantaoo la gloria della risurrezione, motive fulgidissimo

di credibilita e certissirno pegno della nostra compiuta ri-

staurazione eterna.

*
* *

Ma non sembrera almeno un po
;

precattolica la menlalitd

di S. Clemente verso il miracolo della risurrezione per que-

sto che il santo parla si nella sua lettera sostanzialmente

del valore religioso della risurrezione, ma non aggiunge in

proposito dotte speculazioni, e inoltre esprime i suoi pen-

sieri in relazione a tale argomento con parole nervose ed

efficaci, e vero, ma innegabilmente assai poche? Forse

THarnack stesso interpreta cosi la brevita del santo dottore,

perch6 scrive in altro luogo del suo studio: a Fa meravi-

glia che della risurrezione di Cristo (presso Clemente) si

parli relativamente poco... Essa non spinse 1'autore a qual-

che speciale yvwa^ .

L' inanita di questa osservazione si mostra chiara altresl

dalla comparazione con illustri Padri dell'eta che anche per

THarnack e certamente cattolica.

In primo luogo anche se S. Clemente non avesse neppure

accennato in tutta la sua lettera alia Risurrezione di Gesu

Cristo, quale pregiudizio ne verrebbe alia sua mentalita cat-

tolica? Nessuno: e lo proviamo con ULI confronto. S. Cipriano

nel suo libro De Ecclesiae catholicae unitate
,
che ha,

come abbiamo detto, un fine tanto simile a quello di S. Cle-

mente, non solamente non ha nessuna yv&aig sopra la risur-

rezione del Sigriore nostro, non solamente non ha afferma-

zioni cosi forti e succose sopra il valore religioso di essa, ma
non ha neppure una parola. A quale eta dunque dovremo

trasportare S. Cipriano secondo il criterio deH'Harnack?

Nessuno ardira per questo di chiamarlo precattolico.

E la ragione intrinseca 6 che il fine dello scritto non esi-

geva che si ricordasse il fatto di cui si tratta. Che se S. Ci-

priano nel suo scritto non ebbe necessita pel suo fine di par-

lare della Risurrezione, perch6 doveva averlo Clemente che
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s'era proposto uno scopo tanto simile a quello di Cipriano,

pacificare cioe la chiesa di Cristo, inculcando Tubbidienza

el'umilta?

*
*

Che se cio nonostante Clemente voile parlare del fatto

della risurrezione, quale ragione doveva indurlo di neces-

sita a trattarne diffusamente o a farvi sopra dotte elucu-

brazioni? Certamente nessuna, e lo vedremo esaminando i

due luoghi dove egli parla della risurrezione di Cristo.

Nel primo luogo Padduce come motivo di credibilita per

gli Apostoli; ma liberamente, non astretto da nessuna ne-

cessita, che, come osservammo, i Corinti non dubitavano

punto della certezza degli Apostoli della loro divina missione.

E' vero, ne tratta in breve, non vi aggiunge yvwatc. E che

perci6? Sara per questo precattolico ? Dunque alia pari giu-

dicheremo precattolico p. e. Eusebio
,

il quale in un luogo

della Teofania piu diffusamente si, poiche trattavasi di

un'opera vasta, ma senza speculazione o yvwais propone

questo pensiero: Gli Apostoli prestarono fede alle proraesse

di Gesu Cristo fatte dopo la risurrezione perche lo credcvano

Dio, e lo credevano Dio perche per il fatto della risurre-

zione, lo ritenevano piu forte della morte. Saranno ugual-

mente precattolici tanti altri Padri che in questa materia pro-

cedono in simigliante manieni anche con parole piu brevi.

E, se consideriamo le ragioni intrinseche, che neces-

sita v'era in questo luogo d'aggiungere una piii profonda

yv&ais sopra il fatto? Che necessita di conside'rare la cosa

sotto altri aspetti, di dedurne altre conseguenze, di rilevarne

la molteplice connessione con altri dogmi, come p. e. fa cosl

sottilmente S. Paolo quando, distinguendo, in qualche modo,

gli effetti attribuiti alia passione di Cristo, da quelli attri-

buiti alia sua Resurrezione, dice Cristo esser morto propter

1

Theophanie, die griechischen Bruchstiicke und Ueberset7ung der sy-

rischen (Jeberlieferung herausgfgeben von DJ . HUGO GBESMA>N, p. 178*.

Leipzig 1904 (Die Griechischen Schnftsteller Band II 2
).
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delicta nostra, ed esser risorto propier iustificationem no-

stram? Nessuna necessity. Perche la resurrezione 6 motive

di credibilita in quanto e miracolo, elevato da Dio a funzione

di segno d'una rivelazione divina. Ma in verita, non entrano

di necessita tali speculazioni o yv&ais, ne nel provare il mira-

colo come tale, ne nel dimostrare la sua relazione di segno

con la rivelazione divina.

II secondo luogo dove S. Clemente parla della risurre-

zione del Signore, e la dove la presenta come arra della

nostra futura. Bisogna confessare che lo scrittore aveva di-

nanzi a se una splendida occasione per fare sfoggio di pro-

fondi pensieri; ma non si provera davvero che ci6 neces-

sariamente dovesse farsi. Anche qui ci giovera il confronto

con gli scritti di altri Padri.

Tra i diversi esempi che ci sono offerti, studiando questo

punto, noi ne prendiamo due soli, uno della Didascalia degli

Apostoli, e uno da Cirillo Gerosolimitano
;

il primo, come i

dotti convengono, e uno scritto greco del secolo III, Taltro,

come e noto, e un Padre del secolo IV.

L'autore della Didascalia ' al libro 5 cc. 7 e 8, tratta

della prova della nostra resurrezione 2
. II passo 6 molto piu

esteso che in S. Clemente, e si pu6 dividere cosi :

Promesse nella Scrittura linee 61

Risurrezione di Gesu Cristo, pegno della nostra . 5

Promessa nella Sibilla 15

Storia dell'araba fenice 21

Dimostrazione dalla potenza di Dio 11

Ricapitolazione e applicazione ai martiri .... 32

Ecco poi quali sono le brevi parole delle cinque righe

che toccano alia risurrezione di Gesu Cristo : Ma noi ab-

biamo imparato dalla risurrezione di Gesu Cristo che anche

la nostra certamente avverra, poiche Dio stesso, il quale

non inganna, ce lo ha promesso. Infatti lo stesso Salvatore,

1 Gf. F. H. FUNK, Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Pader-

bornae 1905.

2 Ed FUNK da fra le pp. 248-62 la versione vecchia latina.
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essendo risorto per il primo, fu pegno della nostra risurre-

zione . Perche dunque non dovremo dire precattolicp Pautore

della Didascalia, il quale in una trattazione molto piu ampia
sovra la nostra risurrezione non ha moralmente piu di Cle-

mente, non ha che un solo e brevissimo passo della ri-

surrezione di Cristo, e nessuna YV^GL; riguardo ad essa?

Tra le celeberrime catechesi di S. Cirillo di Gerusalemme,
la 18a tratta della risurrezione della carne. La trattazione

prende 12 colonne nelPed. Migne
4

: e gli elementi suoi si

dividono eosi :

II buon uso del corpo richiede la risurrezione . linee 25

Dail'onnipotenza di Dio che ha tutto nelle sue

mani 38

Dalla giustizia di Dio 32

Mutazioni nella natura e storia dell'araba fenice

(linee 34), in complesso 114

Dalle parole del Pentateuco e dai miracoli ivi

narrati 64

Dai profeti 58

Dalle risurrezioni narrate nel V. e nel N. T.,

compresa la risurrezione di Gesu Cristo. . 45

Dalle parole degli Apostoli 46

Dalla sapienza di Dio, avendo noi nel corpo ope-

rato il bene e il male. Insieme applicazione

pratica; in complesso 46

Tutto quello che S. Cirillo ha della risurrezione di Cristo

nell'intera catachesi che supera di dieci volte lo spazio dato

alia stessa materia da Clemente, si riduce a poche parole

che si trovano tra la narrazione delle risurrezioni dei morti

contenute nel Nuovo Testamento e quelle contenute nel

Vecchio. E sono queste sole : In primo luogo ricordatevi,

Cristo esser risorto da morte 2
. Inoltre tra i testi di S. Paolo,

citati da S. Cirillo a fine di provare la risurrezione dei

morti in genere, si trova anche questo se i morti non risor-

gono, neppure Cristo resuscito .

1 Patres graecl 33, 1018-42 testo greco e latino.

2
1. c. col. 1035.
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scrittore davvero precattolieo ! IQ si vasta materia una

sola frase fuggevole per la risurrezione di Cristo, ed una

sola citazione, portando la quale Cirillo forse neppure iritese in-

sistere tanto su Cristo. E in quella frase soltanto 6 stabilito

ii semplice fatto avanti a tutte le altre risurrezioni ivi nar-

rate, soltanto e affermata la dipendenza della nostra da quella

di Cristo, ma Tautore non determina piu precisamente in

che cosa essa consista, come fa Clemente quando dice Cristo

esser la primizia della nostra risurrezione. Dunque in Cirillo

anche minore fvaxHs che in Clemente, anche minore impor-

tauza data alia risurrezione di Cristo
;

in Cirillo, diciamo,

in un oratore cio6, che parla in Gerusalemme in faccia a quel

sepolcro donde Cristo risorse glorioso! Quando dunque co-

mincia quella religione cattolica nella quale si fa si grande
stima del miracolo della Risurrezione di Cristo?

Per conoscere poi la ragione intrinseca perch6 S. Cle-

mente non fosse necessariamente indotto, nel luogo di cui

parliamo, a proporre una yvwat^ sopra la risurrezione del

Salvatore, gioverebbe certamente trattenersi alquanto a esa-

minare che cosa della risurrezione nostra propriamente S. Cle-

mente voleva inculcare
;
ma di cio saremo costretti a trat-

tare dal fine proprio dell'articolo seguente. Qui diremo sol-

tanto in antecedenza che S. Clemente intese soltanto insi-

stere sulla certezza della nostra risurrezione e sulla sua

possibilita rispetto alia onnipotenza di Dio. Ora ognuno
vedra che a tal fine era sommamente utile mettere sotto

gli occhi dei suoi lettori le primizie della risurrezione,

cioe il Salvatore risorto, ma che non era necessario trat-

tenersi in profonde riflessioni sulle relazioni che corrono tra

la risurrezione di Gesu Cristo e la nostra.

Erroneamente dunque crede THarnack di poter congiun-

gere con quanto Clomente aiferma nella sua lettera riguardo

alia risurrezione di Cristo, la sua asserzione che per il
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santo dottore soltanto Dio, le virtu, i vizii (ad esclusione

di angeli, demoni, miracoli) sono gli element! che determi-

nano la vita religiosa interna ed esterna . Doveva il nostro

avversario, tanto esperto della letteratura patristica, aste-

nersi da simile affermazione, considerando che certi Padri

posteriori, dei quali la mentalita circa il miracolo della ri-

surrezione fuori di ogni dubbio e cattolica, non dicono di

piu nei loro scritti su tale argomento di quel che dica Cle-

mente, sia che si consider! cio che inculcano di quel fatto,

sia che si riguardi 1'estensione con la quale ne trattano.

La stessa lettera di Clemente doveva poi mostrare a lui

proprio il contrario di quel che egli afferma
; giacche questa

lettera con verita insieme e con energia esalta la risurrezione

di Cristo, come poi sempre fecero i secoli cristiani, per il

doppio titolo di essere cioe splendido motivo di credibility

e arra della nostra speranza.

Congiunge THarnack come abbiamo veduto, lo studio

della mente di Clemente circa la risurrezione del Salvatore,

con 1'esame del suo giudizio sopra la risurrezione di tutti

gli uomini. E noi nell'articolo seguente vedremo che e asso-

lutamente sbagliato Tespediente, che dall'Harnack nel suo

studio non fu mai fin qui adoperato, con il quale cerca di

comporre due cose che sembrano tanto contradittorie, vale

a dire, I'atteggiamento precattolico di S. Clemente verso

tutti i miracoli, e la grande stima che ha il santo, e che

anche 1'Harnack gli riconosce, del valore religioso della

nostra risurrezione.

ERMANNO VAN LAAK. S. I.



NELLA CORRENTE
SCHIZZI E PROFILI

IV.

Una bella mattina di giugno tutta la famiglia del conte

scendeva a Villa S. Giovanni, o meglio passava dal diretto

sul ferry-boat. Anche solo a guardarla di volo riusciva sim-

patica quella gaia cittadina marinara, che, fremente di forze

giovanili, arsa da un desiderio vivo di grandezza e di do-

rainio, tendeva al suo segno fervidamente, e parea rivolgersi

a Reggio con le parole dei Semofontesi :

Reggio, fatti in la,

Che San Giovanni diventa citta.

La ferraata fu breve, poiche tosto 1'elegante battello, su

cui si compie la circolazione della vita nazionale, si gettava

sicuro verso T altra riva falcata, che tutta, da Messina al

Faro, parea galleggiasse in mare come nube in cielo e gli

venisse all' abbraccio. I nostri passeggeri ebbero appena modo

di notare il fremere cupo e profondo tra le spume vorticose

del garofalo, gli antichi latrati dei cani di Scilla. La loro

attenzione, tutta 1'anima loro era sul mare palpitante festo-

samente sotto il sole ardente dell' isola. Lo stretto dove gli

antichi poeti avevano collocate tante bellezze, tanti splendori,

tante fragranze, tante melodie, tante leggende, stava loro

dinanzi come un lungo specchio d'argento pieno tutto di bri-

vidi di luce, di tremolii lucenti e di fiammelle, cangiante

sotto i riflessi luminosi di innumerevoli gemme, di tutte le

gemme orientali; corso da strie di raso e di oro nella sua

lunghezza, con qua e la frappe di indago e di smeraldo chiaro,

e tutto poi digradante sino a fondersi in un gran biancore im-

moto verso Tlonio lontano.
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Al figlio maggiore Giacinto, che era divenuto espertis-

simo nell'araldica, e riusciva subito a descrivere" bene gli

stemmi, conoscendo i termini di tutte le figure e il loro si-

gnificato ; Orsu, disse Pietro, a noi ! Prendiamo tutti gli

smalti, tutte le pezze, bande, fascie, cotisse, caprioli, filetti;

riandiamo tutte le forme increspata, sfioccata, squarciata,

squamata, merlettata e proviamoci a blasonare questo scudo

meraviglioso che ci sta innanzi: questo 6 lo scudo vero di

Messina.

Giacinto non rispose ;
era molto occupato : guardava.

Questa prima vista li riconcili6 con quella terra scono-

sciuta e furono in dubbio se dovessero proseguire il viaggio

per le loro terre giacenti nella regione abacena, sui monti

Erei la dove pascevano gli armenti del sole, secondo le leg-

gende antiche, o non convenisse fermarsi in quel luogo de-

lizioso. Cercavano pace di campi e andarono avanti.

X-

*

Tutti rimasero incantati dinanzi a tanta non mai vista

bellezza. La contessa sopra tutto
;
lontana dallo strepito spie-

tato, lontana dal mondo, circondata dai suoi figli, era felice.

Non cessava di ammirare la vaga situazione, il grande ri-

sveglio di vita nella calma allettatrice di quei campi. Sten-

dendo lo sguardo, si incontravano ampie praterie,.vigne uber-

tose e feconde, buoi che gravi e solenni segnavano solchi

sul suolo arativo, greggi e pastori in lontananaa, e piu da

presso pazienti agricoltori curvi sull'opra aspra dei campi,

non curanti la fiamma del sole meridionale che batte come

sferza su le guance e sulle spalle ignuder che pero diven-

tano di bronzo. E il mare? Oh il mare! Vi si immergeva
tutta con lo spirito, da lontano, vi si perdeva, vi naufragava
deliziosamente.

Qui essi trovarono la vera campagna, la vera villeggia

tura di altri tempi, cioe il regno assoluto della liberta di

vestire, e di vivere senza le solite schiavitu della vita cit-
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tadina. Nella sua Brianza, come nelle altre villeggiature mo-

derne, erano stati trasportati tutti gli usi della citta: i

giuochi, le riunioni, le cerimonie, le visite, tutto cio che

costituisce una vera diminuzione della liberla personale. Qui

era il contrario.

La salute della contessa parve migliorare repentinamente,

e ci6 porto grande gioia in tutta la famiglia.

Anche il conte fu contento, e profitto dell' occasione per

ripiegarsi un poco sopra se stesso e rivolgere agli affari

propri e al bene dei figli, le sollecitudini e lo studio che da

parecchi anni consacrava alia politica.

Ed egli, avvezzo a riflettere sui fatti ordinari, ebbe un'oc-

casione propizia di osservare il modo come crescono gli uo-

mini di campagna e ne voile profittare. Gli sembro di scor-

gere subito i caratteri di un tipo inferiore: una razza de-

caduta da grande altezza in misero stato. Anche fisicamente

qui dove erano i giganti favolosi, uno dei quali di6 nome al

Tevere, notava poco sviluppo fisico. I genitori, appena i loro

figliuoletti cominciano a muovere i passi incerti, li but-

tano alia campagna a lavorare con loro o a farli spetta-

tori. Che avviene? II giovine campagnuolo, abituato a fare

ci6 che gli si comanda, o ci6 che ha visto farsi da suo padre,

o che gli e stato insegnato nei primi anni di vita, non esce piu

da quel circolo dove 1'abitudine e Tubbidienza tengono, o

quasi, il luogo della ragione. Ingegno non manca e grande e

paziente, fiamme di passione agitano quei petti ;
ma non son

messe queste grandi forze a servizio di una grande idea;

non sono coltivate, dirette, incoraggiate, e periscono infrut-

tuosamente. E cosl, persone atte al dominio, restano in una

triste condizione di servi, soprattutto perche nei genitori 6

1'assenza to tale di ogni principio educativo. E quando i giovani

si uniscono in matrimonio, mentrehanno tutta la cura di pre-

munirsi del permesso dei padroni, non si danno pensiero

alcuno di premunirsi delle cognizioni necessarie al loro stato

future. Oh! ci fosse una scuola, un istituto qualsiasi, oppor-

tune al bisogno ! Altro che scuole elementari, altro che votopo-



304 NELLA GORRENTE

litico e diritto di mandare un deputato alia Camera per poter

dire che tutti i pesi governativi se li impongono essi stessi

da s6 col voto che han dato a uno che li rappresentera ! Si

manderebbero buoni padri, buone madri in famiglia, si in-

nalzerebbe una generazione di uomini veramente liberi sopra

un popolo di uomini forti.

In cambio, quasi a compenso, il conte pot6 osservare che,

generalmente, con tutte le privazioni e gli stenti, si vive a

lungo, senza molte malattie, e che il popolo tutto ha una

grande mitezza di carattere. E se e vero che per un giorno

di vita si darebbero tutti gli averi, non sono poi da com-

piangere tanto quei contadini, che mancano di ricchezze di

oro e di scienza, ed abbondano in ricchezza di anni e sanita.

Ne questo era il miglior bene che trovo laggiu. In un

clima cosi caldo egli, secondo gli studii suoi, aveva imma-

ginato una grande precocita nello sviluppo organico, una

certa anticipazione nel passaggio dalla fanciullezza al pieno

vigore di gioventu. Invece fu maravigliato in trovare una

forma d'infanzia prolungata oltre Teta consueta. Questo fatto

attiro di piu la sua attenzione.

Si 6 gridato tanto contro Tipocrisia di quegli educatori

che mantengono avvedutamente Tignoranza di certe cose

negli anni piu vacillanti e deboli della vita. Non sarebbe

male che si prendessero a considerare i fatti e le osserva-

zioni che venivano spontanee al conte Dione dallo spettacolo

commovente e giocondo che gli si offriva nella magnifica

solitudine dei carnpi. Quivi per lui era cosa dw ogni giorno

vedere giovani e giovanette felicemente ignari, nel fiore del-

Teta e di una bellezza gagliarda, vivere insieme in una in-

nocente spensieratezza del cuore e prolungare i giuochi in-

genui dell'infanzia in cara comunanza di modi e di affetti

possibile solo tra chi ha mente e cuore sano, non intorbidato,

n6 piegato al male dai vizi.

Questo nei luoghi piu remoti e separati dai centri di abi-

tazione. Nelle zone medie trovo altre diversita solamente
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accennate: tra esse il figlio piii istruito del padre, la fan-

ciulla piii della mamma e della nonna
;
trovo casi frequent!

di giovani ai quali un po' di cultura aveva messo in cuore

la scontentezza del proprio state, ma niente dava loro i

mezzi di uscirne
;
trovo gli spostati, degni piu d'ogni altro

di commiserazione. Con costoro non avrebbe permesso ai

suoi figli nessuna pratica; permise invece che trattassero

con i piccoli contadini della vicinanza, pensando che niente

avrebbe fatto meglio conoscere 1'educazione del loro cuore

quanto il modo come si sarebbero comportati in quella com-

pagnia.

Non parliamo del piu piccolo Narciso. Era piu mite, piu

dolce, piu arrendevole degli altri, ma troppo piccolo, appena
sui sette anni.

Giacinto si occupava quasi solo di stemmi e di armi ca-

valleresche. Studiava su quelle le famiglie di Sicilia e gia

sapeva anche come e perch6 il capoluogo del circondario avesse

sostituito le fascie aragonesi alia testa di moro molto piu nobile

e reputata, perche ricorda le crociate e le guerre con gli in-

fedeli. La sorella era a tredici anni tutta in cose di moda.

Con una serieta di bambina essa sapeva in un'occhiata fare

Tesame degli abiti di una donna, notando il colore, il taglio,

la stoffa delle vesti, e simili, con un'analisi minuta. Aveva

gran cura delle sue manine e della pelle, che non esponeva
mai all' aria aperta se non dopo un'ora che si fosse lavata,

acciocche quella poca umidita che vi restava non nocesse

alia faccia, e si guardava continuamente allo specchio, pren-

dendo tutte le posizioni, facendosi dei vezzi e finendo sempre
col farsi dare un sorrisetto di commiato dalla sua immagine.
In qual modo si dovevano comportare con quei contadinetti,

che dinanzi ad essi rimanevano timidi e riluttanti come piu

deboli? Fu cosa che dur6 poco. Non avvezzi a trattare con

bambini di condizione cosi diversa, Giacinto e Adriana andavano

vestiti coi loro abitini eleganti, che davan risalto alle fattezze

aristocratiche e fini della persona. Portarono a quei fanciulli

campagnuoli confetti e dolci, e, vinte le prime ripugnanze e

1909, vol. 3, fasc. 1419. 20 30 luglio 1909.
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diffidenze reciproche, volevano che corressero, cantassero,

ballassero innanzi a loro, motteggiandoli un poco e pren-

dendone spasso oltre i termini del convenevole. Sara un fat-

tarello da nulla, e pure come sintomo, non e indegno di

qualche attenzione. Quei piccoli campagnuoli vedendosi re-

galati di confetti, e d'altra parte disprezzati con modi superbi

ed insolenti, presero una volta con tutte e due le mani quei

regali e li buttarono ai piedi dei due arrogantucci, fuggen-

dosene via, e nascondendosi poi quando li vedevano passare.

I figli del conte lasciarono tutto per terra. - - Peggio per

loro! - -
dissero, e si ritirarono.

*
* *

La contessa, per parte sua, aveva stabilito che quei sog-

giorno fosse come una parentesi, una sospensione di tutte le

altre occupazioni, e usciva spesso per quei campi pieni di

odori acuti e di fulgidezze solari. Conducevano per guida

un giovine colono, Nicola, che sapeva di lettera, come di-

cevano, e aveva conosciuto 1'Italia al tempo del servizio

militare. Egli era informatissimo di tutti i sentieri, dei punti

migliori di osservazione, e delle usanze, delle tradizioni, degli

aneddoti di quelle contrade, che raccontava con una grazia

primitiva che seduceva. Tutti erano soddisfatti di lui, egli

di tutti, e riversava poi sugli amici tutte le impressioni felici,

che riportava nella conversazione coi signori, tessendone gli

elogi, magnificandone la grandezza e le cortesije, e trovando

modo di ficcare sempre in mezzo ai suoi discorsi il nome del

re, della regina, dei principini reali, per ricordare a tutti

che egli li aveva veduti e salutati. Per lui quei bambini

erano piu belli dei figli di sua maest&
;
la contessa non cedeva

alia regina; il conte poi, parola di onore, superava molto

molto il re, lo diceva, egli che aveva visto tutto. E se si fosse

data liberta a lui di scegliere un re, tra i due non avrebbe

un momento di esitazione. Sempre cosi quei poveri conta-

dini, neH'ingenua schiettezza della loro devozione e fedelta.
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Una volta Nicola verso mezzogiorno reca un suo amico

a far visita alia famiglia del conte, un bel pezzo d'uomo sui

cinquant'anni, di forme quadre e di modi risoluti, ma senza

rudezza. Fu accolto bene e invitato a rimanere pel pranzo.

Parlava benissimo, e provavano tutti gran diletto a udirgli

raccontare tante strane avventure di leggenda.

Durante il pranzo il discorso cadde, senza saper come,
sui briganti. II colono si alter6 in viso, sebbene nessuno se

ne accorgesse, perche subito si ricompose.
- Eh, signori miei, diceva Tospite con disinvoltura, con-

vengo che meriano una vita da cani, ma se sapeste tutti i

casi di certi briganti ! Se sapeste quante persone peggiori

di essi vivono nelle citta ! Vi assicuro che non si sono but-

tati alia campagna per solo divertimento, ne per sete di sangue
ne per avidita di denaro. Un caso piu forte di loro ve li ha

spinti e ve li mantiene.

Par piccola cosa, a lor signori, sentirsi condannare a

venti anni di galera, essendo innocente, per macchinazione

meditata di malevoli? Certe cose bisogna provarle. Tra la

certezza della galera e il pericolo della campagna si sceglie

presto. E colui o coloro che furono capaci di rovesciare av-

vedutamente addosso a un innocente una pena cosl enorme,
lie meritano una maggiore.

- Ma perche chiese la contessa far trepidare tante

madri, tante spose, tanti figli?

- Quella trepidazione non e giustificata. Le buone si-

gnore che han figli e sposi galantuomini non hanno che te-

mere. II brigante si sostituisce alia giustizia ufficiale nella

punizione di delitti che la societa sembra proteggere, e il

colpo del suo moschetto va diritto sulla vittima designata.

Certo non saranno loro a temere. Per le esperienze che ho

posso dare sicurta che le loro persone e cose saranno sacre

e inviolabili. Per famiglie come questa il brigante spesso e

la piu sicura difesa.

E mentre diceva, si potevano notare in lui i segni di una

grande sicurezza e persuasione proprie di persone use a do-
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minare. Passarono da uno ad altro discorso e si separarono

come vecchi amici.

Sul far della notte, torn6 Nicola in aria di preoccupato per

informazioni sull'ospite del giorno, e chiese di parlare alia

contessa. Quando fu innanzi a lei, la parola e il pensiero

che stava in prima linea, indietreggio, ed egli per celare

Fesitazione, disse che era venuto per proporre un bel pas-

seggio, una visita alsolitario. Bast6 questa sola parola soli-

tario per far gradire la proposta ed il disegno, giacch6 Nicola

descrisse somraariamente la bellissima gita.

Venuto il giorno stabilito, tutti erano lieti, in festa. Era

con essi una signorina, di famiglia illustre villeggiante la

presso, e in relazioni di amicizia con quel personaggio di cui

nessuno conosceva come o quando fosse venuto, che pochis-

simi avevan visto, e tutti chiamavano il solitario. Abitava

questi sul lido, in parte chiusa agli sguardi umani, accessibile

solo per il mare, che in quei dintorni presenta cento mera-

vigliose varieta: grotte fiorite e arborate di mirabili stalat-

titi, insenature, isolette, sporgenze, scogli, colli e spiagge,

che altrove non si immaginano neppure. La zona di terra

abitata dal solitario, spinta entro terra da una considerevole

insenatura delle acque, e circondata alle spalle da baize e alture

non praticabili, che fanno ridosso contro i venti piu caldi e

pericolosi, non era molto ampia, conteneva una capanna per

abitazione, e offriva a meditare un gran libro: il cielo e il

mare.

Lietissimi e col volto lucente di maraviglia e di piacere,

tenendosi vicini al lido, perch6 il mare era profondo, mo-

rendovi la roccia crudemente, i nostri visitatori andavano

verso la dimora misteriosa.

D'improvviso s'ode un suono inatteso in quei luoghi de-

serti. Era una progressione di note flautate, un gorgheggio

rapido, che tutto ad un tratto cesso. Certe volte, nelle allu-

cinazioni, le ombre tenui si scambiano per cose reali
;
adesso

la comitiva temette che quei suoni fossero stata un'illusione,

un fischio di vento tra gli scogli, un urto del mare nello sten-
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dersi sul lido. La curiosit^ li fece piii atteati, se mai ii suono

si ripetesse. E cosi fu. Cominciarono alcune note incerte, si-

mili a un timido balbettio musicale. Pareva che chi sonava

non fosse padrone delle note e che se ne irapadronisse tosto,

perch& venne qualche frase concitata, violenta, vibrante di

passione ; dopo la quale si fermo di botto come chi attenda

una risposta. Aspetto un tratto; indi riprese a sonare con

perizia di un sommo maestro che sa soggettare lo strumento

a tutte le intenzioni, a tutte le carezze, a tutti i capricci

della sua volonta.

E quel suotio chiamd, si dolse, singhiozzo, pianse, si sgo-

mento e infine si fermd in una nota lunga lunga di dispe-

razione inenarrabile.

La fanciulla si risovvenne tosto ed : Oh - - disse &

la pazza.

La pazza ?

- SI. Vi piacerebbe udire la sua storia?

E narro come una giovine donna in una tempesta di af-

fetto materno e di dolore, un giorno, a breve distanza della

morte del marito, ebbe a trovare in quei luoghi il cadavere

del figlio unico che era la sua consolazione e la speranza. Vi

si getto sopra, I'abbraccio, lo sollevo, lo chiamd, lo chiamo,
senza averne risposta.

Da quel giorno si aggira sempre per quei dirupi e lidi

scoscesi e luoghi solitari con quel flauto di canna, cercando

di svegliare col suono il figlio perduto, e dicendo ai sassi,

alle piante, al mare, al cielo il suo dolore inconsolabile.

Non cura pioggia, non sole, non difficolta di sentieri. Per

scendere talvolta sui sassi e sulla sabbia si abbatte tutta al

suolo quasi boccone, accorciandosi e distendendosi come un

serpe. E poi si arrampica con le mani con le ginocchia, coi

gomiti, pur di guadagnare una posizione che la attiri.

Ne si stanca di sonare. Solo quando a sera qualche usi-

gnuolo si ferma vicino a lanciare in aria Tinno del suo do-

lore, essa s'arresta come in contemplazione; si direbbe che

ceda il posto al melanconico cantore dei boschi.
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- Tutti le hanno riguardi ;
e pazza, (Tuna pazzia innocua,

che io, conchiuse la signorina, chiamo mania melodiosa.

II racconto, che abbiamo riassunto, aveva reso tutti mutL

Intanto giungevano alia loro meta.

*
* *

Nessuno di loro aveva visto mai una cosa di tanta bel-

lezza. La contessa, nella cui memoria le cose lette si ri-

producevano come vissute, fece qualche sforzo come per

ricordare meglio, se si fosse mai trovata anche 11. Le

parve che si, altra volta, rion sapea bene quando, non dove,

ne come era stata in quel luogo, ma allora il luogo era tutto

avvolto nella nebbia, mentre ora rideva nella luce.

Erano begli alberi sempre verdi, ed anche fra le rocce

grige correvano pendule come vene verdi di viti e di albe-

retti, che vinta la resistenza rocciosa del suolo si alzavano al

cielo con vigore di giovinezza. All'iagresso, dopo una prima

muraglia di pini resistenti, erano bellissime aiuole di fiori e

molte varieta di rose, delle classiche rose di Sicilia, famose

nell'antichita. Ve ne erano cosl rosse, che si sarebbe detto

che per comporle il sole avesse dato il meglio dei suoi

raggi piu vivi, Taurore e i tramonti il meglio delle loro

porpore e delle loro fiamme.

Trascurando tutto, la giovinetta che guidava, condusse

tosto i visitatori al vecchio solitario, seguace ostinato del si-

stema pitagorico! Aveva un aspetto pieno di maesta, reso

piu dignitoso da una lunga chioma; e piu, sacro dagli

occhi ciechi. Gli era accanto una figlia, donna fatta, la quale

prolungava con il suo tenor di vita la prima giovinezza

intatta e fresca. Egli stesso, avvertito, si alzo, tnosse loro

incontro, li guido nel luogo migliore per frescura e per vista.

La contessa intanto vedeva meglio ed ammirava come

in lui gli ottantatre anni di eta scomparivano sempre piu

e parevano smentiti dalla ilarita del volto e dall'aria di

tutta la persona. Poich6 mostrava egli tutta 1'agilita e vi-
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- goria della giovinezza, il passo celere, la voce ferma, le

guance colorite, sulle quali la veaeranda catiizie pareva uaa

singolare eleganza. Recava stupore per la prontezza della

memoria e per la precisione ed evidenza della espressione.

Chiesto, fra 1'altro, del suo genere di vita, spiego come

era semplice. Ai pitagorici bastano i frutti del campi, 1'acqua

del fonti, aria pura e libera e libero sole. Non carni, non

pesci, vietandolo il maestro.

- Ma perche il maestro vietava eio?

- Per non divenire antropofagi. Non vi meravigliate,

non ridete. Ci si vietano carni di bove, di agnelli, di altri

animali per non divenire antropofagi, e per non esporci ad

alimentarci delle membra dei nostri progenitori. Perche e

cosa provata che le nostre anime immortali circolano di in-

dividuo in individuo, passano da un corpo a un altro. Ogn i

cosa muore e rinasce nella natura; la materia si aggira e

si muove incessantemente. II sole attrae a s6 1'acqua dei

mare e dei fiumi, la quale ricade poscia in pioggia, bagna,

feconda la terra, torna a scorrere su torrenti, ruscelli, laghi,

donde si solleva novamente in aria par form are le nubi.

Lo stesso in tutta la natura. E chi sa che le molecole del

Bacone, del Cartesio, del Kant, non formino oggi il corpo

del piu insigne imbecille? Pitagora si ricordava benissimo

di essere stato egli, alia guerra di Troia, quell'Euforbio che ri-

cevette una ferita da Meaelao
; dopo Fanima sua era pas-

sata nel corpo di Ermelina; di la in quello d'un pesca-

tore, flnalmente in esso lui.

L'aspetto venerando, del vecchio, Taccento fatidico della

teoria fantastica scosse profondamente la contessa. Adesso ri-

conosceva meglio il suo passato, come se un potente riflettore

elettrico avesse concentrato grandi fasci di luce a illumi-

nare quelle profondita, e gli occhi le brillarono di strana

luce fosforescente. Non vedeva piu dove era, chi la cir-

condava, ma solo dove era stata, dove era vissuta prima.

Era evidentemente stanca per una fatica intensa.

Fatto uno sforzo straordinario, pote vincere la commozione,
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e meglio comprimerla dentro, raostrarsi serena, e fece delle

domande diverse.

- A che giova, chiese, ella, questa vostra filosofia?

- A sopportare la sventura, a sopportare la vita. Perche

vivere bisogna. II maestro dice : E proibito alia sentinella di

lasciare il suo posto senza permesso di chi comauda. II posto

dell'uomo e la vita.

E voi avete sofferto?

Sofferto? La mia vita fu circondata dalla sventura e

dal dolore, come la terra e circondata dalle acque. Ma anche

cio fu bene, se valse a farmi uscire dalla societa vile, e ad

aprirmi il seno della solitudine piena di pensieri. La spe-

ranza, e yero, e scomparsa dal mio cuore
;
ma questo sogno

di chi e sveglio, svanendo, non mi lascia infelice, ora che

Tanima sa sostenere e astenersi. La temperanza e forza del-

Tanimo, il dominio sulle passioni ne e la luce.

La contessa non ne poteva piii. Era tempo di separarsi :

a Ecco un santo, diceva pero in cuor suo, ecco un santo,

un santo.



LE ORIGINI DELLO STILE GOTICO

Quando s'e in l)assa fortuna, nessuno ambisce la vostra

amicizia. Cos! avviene tra gli uomini; ma non tra gli uomini

soltanto. Fu tempo gia. e duro bene a lungo, che lo stile go-

tico era dispregiato come cosa barbara ed oscuro frutto d'un'eta

piu oscura; allora nessuno si curava di studiarne la maniera,

ne tanto meno d'investigarne con sicurezza le origini. Tornata

oggi in migliore conoscenza e concetto 1'arte del medio evo,

ecco nascere contesa a quale delle nazioni civili spettasse 1'onore

d'avere dato origine allo stile gotico, che ognuno riconosce aver

prodotti monumenti originali d'incomparabile bellezza.

Questa maniera fu trovata da i Goti - - scrisse gia ii Va-

sari
1

, cbe per aver ruinate le fabbriche antiche e morti gli

arcbitetti per le guerre, fecero dopo, coloro che rimasero, le

iabbriche di questa maniera, le quali girarono le volte con

quarti acuti e riempierono 1'Italia di questa maledizione... Iddio

scampi ogni paese da venir tal pensiero ed ordine di lavori, cbe

per esser eglino talmente difformi alia bellezza delle fabbriche

nostre, meritano che non se ne favelli piu che questo.

Orbene tutto il questo che dello stile gotico il Vasari ci

aveva saputo dire, si riduce va a poche righe nelle quali quella

specie di lavori che si chiamano tedeschi
,
sono qualificati

come mostruosi e barbari, mancando ogni lor cosa di ordine,

che piu tosto confusione e disordine si puo chiamare, avendo

tatto nelle lor fabbriche... che hanno ammorbato il mondo, le

porte ornate di colonne sottili ed attorte a uso di vite, le quali

non possono aver forza a reggere il peso di che leggerezza si

sia, e cosi... facevano una maledizione di tabernacoli 1'un sopra
1'altro con tante piramidi e punte e foglie,... da parer fatte di

carta (anzi) che di pietre o di marmi. Ed in queste opere...

tanti risalti, rotture, mensoline e viticci, che sproporzionavano

quelle opere che facevano, e spesso con mettere cosa sopra cosa,

andavano in tanta altezza, che la line di una porta toccava

loro il tetto .

1 Vite. Introduz., c. 3.
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Pel Vasari. adunque. e per gran parte del mondo dopo <Ji

lui, 1'architettura gotica era roba tedesca e inventata dai Goti:

ne faceva fede il nome, e basta.

Eppure i Goti non ci erano entrati proprio per niente, e il

nome stesso era stato scelto per dispregio in quell'eta del ri-

nascimento, in cui greco e romano soltanto meritavano di stare

all'onor del mondo. I tedeschi poi non avevano il merito ne il

torto d'avere inventata in casa loro quella maniera, ne erano

stati i primi a importarla in Italia, sebbene circa un secolo dopo
che lo stile gotico era formato e stabilito in Francia e altrove, dei

maestri costruttori tedeschi fossero scesi in Italia a lavorare e a

divulgarne 1'uso, per altro gia introdotto da' monaci cistercensi

francesi. Frattanto 1'origine prima restava sempre avvolta nel

mistero, e, com'e noto, il velo non fu squarciato se non nella

prima meta del secolo XIX, quando per 1'impulso dato dalla

scuola romantica agii studi medieval! in genere, architetti e

storici si dettero sul serio a studiarne i monument!, a indagarne
la storia, ad analizzarli, a riscoprirne il magistero della strut -

tura e della decorazione, e con cio a riconquistare il criterio

onde lo stile gotico deve essere compreso e giudicato.

Nondimeuo non si fece luce ad un tratto; pareccbie question!

restarono incerte o anche falsamente risolute, aspettando 1'aiuto

di studi ulterior! che si proseguirono e si proseguono tuttora.

La questione dell'origine dello stile gotico e divenuta cosi una

delle piu important! nella storia dell'arte medievale, anzi del-

1'arte cristiana. Essa merita percio di essere almeno in com-

pendio presentata agli studiosi nei termini in cui la pongono

oggidi gli argomenti delle parti contendenti.

Notiamo pero subito che qui sono da distinguere due que-
stion! : 1'una sarebbe la genesi tecnica o, se cosi potessi dire,

lisiologica, della costruzione gotica ;
1'altra riguarda i dati sto-

rici, cioe in qual paese, in quali monument! e in qual tempo

per la prima volta se ne veggano attuali i principii costruttivi

essenziali.

In quanto alia prima questione, egli e indubitato che lo

stile gotico nacque dai lunghi e svariati tentativi fatti per ri-
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coprire di volte le chiese impiantate sulla forma basilicale

latina, finche non si pervenne al fecondo partito di dare alle

volte a crociera delle costole diagonali e trasversali, indipendenti

dai voltini che vengono loro murati sopra, in sernplice appoggio.

Ne venne di conseguenza che concentrate le spinte delle volte

in pochi punti, bastasse contrastarle con contrafforti, piloni e

archi rampanti corrispondenti a quei punti stessi; iridi assot-

tigliare i muri, allargare le tinestre e ridurre il corpo della fab-

brica ad una semplice ossatura di pilastri e costoloni con leg-

gera riempitura tra questi membri essenziali. Tale e la sostanza

dell'architettura gotica, quanto alia costruzione, agevolata an-

cora dall'uso quasi sistematico dell'arco acuto. La decorazione

poi venne desunta non piu a forme stilizzate, ma direttamente

alia natura, alia flora viva dei prati e dei cam pi, la quale in-

vest! le pietre dei timpani e dei capitelli di forme belle, fresche ,

sincere, che vennero piene di giovanile rigoglio a inghirlandare

le figure dei santi, angeli e Madonne, quali fin allora lo scalpello

cristiano non aveva prodotte, ne cosi nobilmenle ispirate, ne

condotte con si squisita fattura l
. Ma di questo abbiamo ragio-

nato altra volta; non occorre ora dilungarci altrimenti.

Quanto all'origine storica, la questione si sdoppia netta-

mente sul bel principio. si domanda quale sia la patria dello

stile gotico pienamente formato e costituito, ed allora e indu-

bitato che alia Francia spetta questo vanto : essa ha maturati

i primi frutti in ordine di tempo e p'rimi in ordine di perfe-

zione, e del suo territorio stesso precisameute la parte piu fran-

cese, cioe la cosi detta Isola di Francia insieme colla contigua

Piccardia, hanno elaborate lo stile compiuto per quanto ri-

guarda la struttura, la composizione e la decorazione
;
di la il

novello stile rapidainente si diffuse attorno, dando luogo a

varie scuole, per la combinazione degli element! indigeni con

quelli comunicati piu o meno direttamente dall' Isola di Francia.

1 Dei principii costruttivi dello stile gotico abbiamo trattato assai dif-

fusamente in altra occasione in questo stesso periodico (1907, vol. 1, p. 547;

vol. 2, p. 36
;
vol. 4, pag. 121) ;

e della scoltura similmente (1907, vol. 2,

p. 539; vol. 3, p. 14). Riraettiarao pure a questi luoghi i lettori desiderosi

di farsi qualche concetto .intorno alia prima delle due accennate question!,

dell'origine tecnica dello stile gotico. e intorno al valore della scoltura di

quell'eta. Cf. pure 1903, vol. 4, p. 391: II secolo d'oro nell'arte medie-

vale .
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Ma se si domanda dove convenga ricercare i primi gernii

della crociera di ogive, che e 1'elemento essenziale della costru-

zione gotica, allora la questione non e per anco risoluta con

tutta certezza, e sempre rimane oggetto di qualche controversia.

Fino a ppchi anni addietro infatti 1'Isola di Francia e la Nor-

mandia si contendevano il merito di quell' invenzione. Oggi

pero sappiamo che al cadere del secolo XI a Durham in inghil-

terra, la cattedrale, principiata a ricostruire nel 1093, ebbe il

coro e le navate minori che lo fiancheggiano coperte di volte

con costoloni diagonali. Le volte del coro furono terminate circa

1'anno 1104, ma rifatte dappoi; quelle lateral! invece sussistono

sempre e debbono essere presso a poco contemporanee, cioe

degli ultimi anni del secolo XI o dei primi del XII. Sicche la

cattedrale di Durham, entrando di mezzo tra Normandia e

Isola di Francia, prenderebbe per se il titolo del piu antico

esempio delle crociere ogivali.

Nondimeno ecco la Normandia rientrare in campo per altro

verso. La maggior parte delle grandi chiese cattedrali e abaziali

sorte in Inghilterra circa quel tempo, cioe dopo il passaggio di

Guglielmo il Conquistatore (1066), erano opera di abati e ve-

scovi venuti di Normandia o per lo meno educati cola nei

grandi monasteri benedettini : Cantorbery p. e. dell'arcivescovo

Lanfranco di Pavia gia abate di Caen; Saint-Albans opera di

Paolo abate, gia monaco di s. Stefano di Caen, aiutato da Lan-

franco stesso; la cattedrale di Lincoln fondata da Remigio

vescovo, stato monaco a Fecamp ; quella di Winchester rifatta

dal vescovo Valchelino, venuto anch'esso dal monastero di Caen;
Rochester da Lanfranco o dal suo discepolo Gandolfo; mentre

la grandiosa cattedrale di Ely, prima abaziale, fu ricostruita

dall'abate Siineone, gia monaco a s. Ouen di Ronen, e dal suo

successore Riccardo venuto dal monastero del Bee, sempre in Nor-

mandia
; quella di Gloucester, rifatta varie volte nel corso dei

secoli, fu interamente ricostruita dall'abate Serlo, prima cano-

nico di Avranches e monaco a Mont-Saint-Michel; la cattedrale

di Norwich fondata da Erberto Losinga, normanno, gia priore

a Fecamp. Orbene tra tanti monument! dovuti all' iniziativa del

prelati normanni e da annoverare pure la cattedrale di Durham,
che qui particolarmente c'interessa.

Primo fondatore ne era stato Alduno vescovo di Lindisfarne
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(990-1014): piu tardi aveva preso a ricostruirla Guglielmo ve-

scovo cli Durham (1080 1096), gia prete della chiesa di Bayeux e

poi monaco e priore di Saint-Calais, il quale ne pose la pietra

nel 1093. Oltre le volte del coro, rifatte nel secolo XIII, e quelle

.primitive collateral! che rimangono tuttora, la cattedrale di

Durham ebbe sulla navata maggiore delle volte su nervature

murate tra il 1129 e il 1133; ma queste non entrano piu in

giuoco nella questione di priorita.

Ma una questione riohiama Taltra. Supposto che le piu an-

tiche crociere a nervature sieno quelle di Durham, donde po-

trebbe esser venuta 1'idea?

In punto di crociere antiche entra naturalmente in campo la

basilica di s. Ambrogio di Milano di cui le stbgate volte costo-

lonate potevano essere conosciute a quanti s'avvenivano a pas-

sare per la metropoli lombarda. Pero le volte di s. Ambrogio
sono al sommo contemporanee di quelle di Durham; non pos-

sono quindi essere servite di modello, essendoche la basilica

nella sua forma odierna molto probabilmente fu riedificata tra

il 1088 e il 1128.

Altrettanto vale d'un'altra chiesa lombarda, la chiesa cam-

pestre di Rivolta d'Adda, studiata a questo proposito dal Ri-

voira l

chel'assegna probabilmente agli anni 1088-1095. Dei tre

campi della nave maggiore due sono coperti da crociere con

nervature a sesto molto rialzato; il terzo e una volta a botte.

Perche questa differenza? II Rivoira non 1'accenna. Eppure essa

fa legittimamente sospettare una differenza d'eta; e poiche la

data della prima edificazione viene dal Rivoira stabilita su do-

cumenti che la riportano ad Urbano II papa (1088-1099), quindi

il sospetto che le volte a nervature sieno un rifacimento po-

steriore. Ad ogni modo 1' interessante chiesina sull'Adda reste-

rebbe sempre un esempio assai antico di cosiffatto sistema di

costruzione, ancorche non pesasse gran fatto sulla bilancia nella

questione deH'origini.

Per merito del medesimo Rivoira, T indefesso campione del

1'architettura lombarda, fu richiamato daH'oblio ed entro in gara

1 Le origini dell'architettura lombarda e delle sue principal* deri-

vaeion-i net paesi d'Oltr'Alpe. 2a ed. Milano, 1908, p. 276.
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un nuovo competitore, che non sta in Lombardia per verita, anzi
nel bel mezzo d' Italia, la chiesetta di s. Flaviano a Montefia-

scone. La facciata, di stile archiacuto, e opera del secolo XIV, e

cosi pure le due prime arcate dell'interno, in cui la navata me-
diana e circondata da navate minori in due ordini sovrapposti.

S. Flaviano di Montefiascone : facciata.

Ma le ultime tre arcate dell'ordine inferiore, compresa quella

che contiene 1'altare, sono coperte di volte a crociera con co-

stole diagonali e trasversali, robuste, a profile rettangolare, come

quelle di s. Ambrogio ;
e si partono da colonne disposte in fascio

appunto per ricevere e accompagnare ciascuna I'andamento della

corrispondente nervatura : sicche non si puo dubitare cbe tutta

questa parte della fabbrica sia opera di getto. Gli archi a tutto

sesto, le colonne tozze, gli ornamenti dei capitelli, tutto e an-
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cora prettamente romanico; ma la crociera dell'ogive apparisce

quivi bell'e formata. Orbene a che tempo rimonta essa questa

importante apparizione ? Un'epigrafe, in caratteri del secolo XI

murata oggi nella facciata sul primo pilastro a sinistra !

, parla

di una ric ostruzione della chiesa avvenuta nell' anno 1032.

S. Flaviano: interne.

E v'e ogni ragione di credere ch'essa si riferisca precisamente
alia fabbrica in questione, che forma sempre il corpo principale

della chiesa. Ben e vero che 1'Enlart 2
espresse il dubbio che

1'iscrizione, la quale manifestamente non ista piu al suo luogo

primitive, possa riguardare una fabbrica antecedente scomparsa
1 La pianta e le due fotografie di S. Flavh no mi furono gentilmente

concesse da Mons. J. Graus, professore all'universita di Graz e direttore del

Kirclienschtnuck.
2 V. MICHEL, Histoire de I'art t. 2 Paris 1906, p. 82.
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verso la fine del secolo XII per cedere il posto a quella che

oggi vediamo. Ma questa non e che una mera congettura, non

conforlata da alcun argomento positive. Tutta la verosimiglianza

rimane alia spontanea supposizione che, demolendosi la facciata

del 1032 per allungare la

chiesa, Fepigrafe fosse riser-

bata e infissa nella nuova

fronte per memoria e docu-

mento dell'antica.

In s. Flaviano di Monte-

fiascone adunque avremmo

1'esempio piu antico, con

data autentica, delle volte

costruite su nervature di-

stinte, cioe dell'elemento es-

senziale della costruzione

gotica.

Un altro esempio d'an-

tica data anch'esso e fornito

daH'ambulacro del coro nel

duomo d' Aversa in Cam-

pania, a mezza strada tra

Napoli e Gaserta. Questo
ambulacro, che gira a tondo

dietro il coro, e ricoperto di

volte su costoloni grossi, d'un massiccio profilo rettangolare,

robusti piu del bisogno; nel che gia si possono ravvisare i

segni d'un'arte primitiva e ancora incerta. la quate di fronte ad

una novita costruttiva prende larghe precauzioni e si mette al

sicuro.

II priricipio delle volte su ogive apparisce quivi non meno
chiaro che a Montefiascone. Ma quale data si possa o si debba

assegnare a quelle volte, e un punto che conviene chiarire.

perche esse acquistino un valore definitive nella storia dei prin-

cipii dell'arte gotica, non in Italia solamente, ma in generate.

Ora ad Aversa non abbiamo un documento scritto cosi precise

come la lapide di s. Flaviano; conviene argomentare indiret-

S. Flaviano: pianta della chiesa infer!ore.
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tamente, cioe dalle date conosciute circa le costruzioni della

cattedrale e dagli altri caratteri del coro stesso oltre la forma

delle sue volte.

La citta di A versa, com'e noto, fu fondata dai Normanni,
come loro prima stazione nel paese di conquista nell'anno 1029;

pochi anni appresso, cioe verso il 1050, da papa Leone IX fu

eretta in sede vescovile in luogo della vicina Atella, omai scorn -

parsa, ed allora fu posto mano alia costruzione della cattedrale,

principiata dal conte Riccardo, terminata dal suo figlio Gior-

dano (1071-1098). Ma nel corso dei secoli la chiesa fu varia-

mente rimaneggiata e in parte rifatta, come nel XIV, in cui

tra Faltro fu aggiunta la cupola, poi nel XV, nel XVII e final-

mente nel XVIII, in cui fu rifatta la nave maggiore e la fac-

ciata. La parte piu antica, forse originaria, e il coro coll'am-

bulacro che lo circonda e le

tre absidi che se ne staccano in

direzioni radiali. Altre due

absidi s'aprono sulla nave tra-

sversa.

Ora sono questi elementi

che possono mettere sulla trac-

cia probabile delle origin i e del-

1'eta di questa costruzione. Delle

piante cosiffatte abbiamo altri

due esempi nelle terre stesse

dominate dai Normanni, a Ve-
Coro del duomo d 'Aversa -

nosa e ad Acerenza anzitutto nell'abazia della ss. Trinita

di Venosa, la piu insigne fondazione di Roberto Guiscardo.

Una nuova splendida chiesa fu quivi principiata probabilmente

qualche anno prima del 1135, interrotta poco stante, ripresa

poi verso la fine del secolo, ma non mai terminata, rimasta fino

ad oggi un recinto di superbe rovine. La pianta e lo stile delle

sculture, gl'intagli dei magnifici capitelli 1'hanno fatta giudicare

opera di artisti francesi, non perche il monastero fosse stato

fondato da principi normanni, ma perche Tabazia contava tra i

suoi dignitari dei benedettini venuti di Francia, e perche la

chiesa stessa presenta le piu strette analogic col tipo delle

chiese cluniacensi di Borgogna, per esempio con quella di Paray-
le-Monial. Gosa che non fara meraviglia quando si consideri la

1909, vol. 3. fasc. 1419. 21 30 luglio 1909.
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SS. Trinita di Venosa: interne ffot. Mom:i<>ni .

immensa influenza che emanava in tutto 1'Occidente da quel

vivo centre di cultura, che fu in quei secoli appunto la grande

abazia di Clunv.

SS. Trinita di Venosa : absidi esterne ffot. j\l-
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SS. Trinita di Venosa.

Ma se il disegno ideato e

iniziato a Venosa non fu quivi

condotto a compimento per ca-

gione del torbidi che travaglia-

rono tutta 1' Apulia dopo la

coronazione di Ruggero re di

Sicilia, esso fu adottato in un'al-

tra chiesa non molto di la Ion-

tana, ad Acerenza, 1'antica cit-

tadina che siede sopra un colle

aprico ai coflni delle Puglie colla

Basilicata. II coro e la nave tra-

versa della cattedrale riprodu-

cono in forma piu sommaria e

fattura meno accurata 1'identico

disegno di Venosa. Sono due

chiese cosi vicine e cosi somi-

glianti, d' un tipo che non ha
altri esempi sul versante Adria-

tico, anzi cosi raro in Italia,

che e impossibile non ravvisare

Duomo d'Acerenza :

1:1000,

Chiesa abaziale di S. Antimo.
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in esse un tratto di parentela, e non inferirne col Bertaux,
che 1'una dev'essere_servitajii modello alFaltra, la piu perfetta
alia piu rozza, l'abaziale~di Venosa alia catteclrale~dfAcerenza.

S. Antimo : absidi esterne.

A gittare un po' di luce sopra 1'apparizione di cosiffatta

planta del coro d'una chiesa e d'una chiesa abaziale per 1'ap-

punto, viene opportune un altro raro esempio e non molto co-

nosciuto: la chiesa abaziale di S. Antimo in Toscana, di cui

sono lieto poter pubblicare la pianta e alcune vedute, che debbo

alia gentilezza dell' architetto Ezio Cerpi. L'interessante edifi-

zio, a' pie del Monte Amiata, appartenne anch'esso all'ordine di
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Gluny e sembra opera del secolo XII, ricostruita probabilmente
al posto cTun'altra chiesa piu antica *.

E questo un tipo comunissinio nelle chiese benedettine

in Francia, cominciando dalla famosa tra tutte, Fabaziale di

Cluny, che fu non solo la piu grande nell'ordine, ma prima
della ricostruzione di s. Pietro in Vaticano, anche la piu

S. Antimo: esterno, fianco meridionale.

vasta chiesa della cristianita. Questa aveva 1'ambulacro in-

torno al coro e cinque cappelle che ne irradiavano; due bracci

trasversi, che davano alia pianta la forma d'una croce dop-

pia, su ciascuno dei quali s'aprivano poi le absidi minori. II

corpo maggiore della chiesa aveva cinque navate, ed era pre-

ceduto da un portico sontuoso, che esso stesso poteva passare

per una chiesa magnifica.
Ma tanta grandiosita non potendo convenire alle chiese dei

minori monasteri, la pianta veniva simplificata piu o meno,
restando pero sempre improntata sul medesimo tipo. Tale la

vediamo nella chiesa di Saint-Benoit-sur-Loire
,

consecrata

nel 1029; in quella di Saint-Savin (Vienne) fondata nel se-

colo XI; a Issoire nell'Alvernia, prima meta del secolo XII;

1 V'ha memoria d'una contesa sorta tra 1'abate Bosone e il vescovo di

Chiusi sui contribute che questi pretendeva per la conservazione della chiesa:

a comporre il dissidio nel 1C06 furono convocati dall'imperatoie S. Odilone

abate di Cluny, 1'abate di Farfa ed altri prelati. Un' iscrizione del 1118 sopra
un pilone del coro enumera diversi possessi dell'abazia

;
ed e la sola data

scritta che si conosca.
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a Pairay-le-Monial in Borgogna, come gia si trova nell'arcaica

chiesa di Vignory, nell'abaziale di Fontevrault, in quella di

Fontgaumbault (Indre) e in tante altre. E un tipo classico per

le chiese monastiche, divenuto quasi abituale per ragione di

comodita oltre che per bellezza.

C: Chiesa ahaziale di Cluny. B: Saint-Benoit-sur-Loire.

P:Paray-le-Monial.

II deambulatorio dietro il coro in'fatti permetteva di comu-

nicare da una parte all'altra del santuario senza*attraversarlo;

permetteva una facile circolazione ai numerosi pellegrini, che

venivano a venerare i corpi e le reliquie dei santi collocati

in fondo alia chiesa, entrando per una parte, uscendo dall'altra,

senza ingombrare il passo, e potevano similmente discendere

nelle cripte dove era una somigliante disposizione. Presentava

poi la piu acconcia sede alle cappelle di varii santi che si an-

darono moltiplicando col tempo. Tanto che dalle chiese mona-

stiche 1'usanza passo poi alle cattedrali, e queste nel periodo

della grande arte gotica non se ne scostarono piu. Era un tipo

classico acquisito all'architetturu cristiana.
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11 coro fornito d'ambulacro. comunissimo nelle chiese bene-

dettine del sud-est, del centro e del mezzogiorno della Francia

nel sec. XI e nel XII, raramente s' incontra in Normandia

avanti il secolo XIII. Ma nel secolo XII stesso gia aveva pas-

sati i contini, ed era stato accolto in Sassonia, nella famosa

chiesa dell'abazia di s. Gottardo a Hildesheim, eretta dal vescovo

Bernardo nel 1131. dopo la eanoniz-

zazione del santo suo predecessore.

fatta da Innocenzo If.

Gosiifatto tipo peraltro fu raramente

accolto in Italia, e gli esempi che ne

abbiamo sono appunto la s?. Trinita di

Venosa, opera di artisti francesi, rima-

sta interrotta. e imitata ad Acerenza

da operai locali; indi 1'abaziale di S. An-

timo in Toscana, opera di monaci elu-

niacensi, di Borgogna. Rimane la cat-

tedrale di A versa, che non e opera

di artisti normanni, ma conferme essa

pure nella pianta al tipo cluniacense.

Donde puo esserne proceduta 1'ideaf

II Bertaux propone un'ipotesi, la q-uale

neH'oscnrita deirargomento non e da
'

dispregiare. Ad Aversa sorgeva \ icino

alia cattedrale la badia benedettina di

s.Lorenzo; e possibile che un monaco
, . . -11 ChiesM aba/uale di S. Gottardo
irancese quivi presente. il quale cono- a

scesse gia le chiese abaziali di Paray-
le-Monial e di S. Antiino, ne abbia fatto conoscere la pianta

col coro circondato di ambulacro e con le tre cappelle radiali.

Resta a vedere delle volte a crociera, che ricoprono 1'ambu-

lacro. II Bertaux, sulla considerazione che delle volte ogivali,

cioe costruite su costoloni, ancorche arcaiche e rozze (come ap-

punto sono le presenti) non si potrebbero attribuire al secolo XI

neanche in Francia idove si suppone che abbia avuto prima

origine o almeno dift'usione la costruzione ogivale), ammette che

il coro d'Aversa sia del secolo XII -- adunque un rifacimento.

11 Rivoira airincontro lo ascrive senza esitazione alia costru-

zione primitiva, che sarebbe quella cornpiuta da Giordano
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nel 1078; e non si trova impacciato dalla presenza delle nerva-

ture, visto che a Montefiascone ve n'ha delle piu antiche an-

cora e sono datate.

Quale opinione e piu verosimile? - -
Egli e certo anzitutto

che in Aversa il disegno delle volte non si puo disgiungere da

quello della pianta, con cui esse dovettero essere ideate in un

solo pensiero. Ne fanno prova i piloni polistili che gia presen-

tano in pianta le colonnelle destinate a sorreggere ciascuna la

sua nervatura. E certo similmente che la pianta segue un tipo

del tutto inusitato in Italia ed e decisamente francese : dunque
anche le volte che la comandano. L'illazione non e irragione-

vole, diro anzi che mi sembra molto verosimile. Non oserei

pero dirla evidente, potendosi ricorrere alia scappatoia che i

costruttori del coro di Aversa abbiano pensato di combinare

una disposizione in pianta, originaria di Borgogna, col nuovo

elemento delle crociere.a nervature, viste forse a Monteflascone.

Ma o sia la pianta solamente ovvero sieno pure le volte da

ascrivere all' influenza dei monaci cluniacensi, 1'architettura

ogivale avrebbe sempre nel coro d'Aversa uno de' suoi incu-

naboli; anzi persino nell'ipotesi, che sorride al Bertaux, il

quale ama riportarlo al secolo XII. Fintanto che alcun docu-

mento estrinseco non intervenga a dirimere il dubbio, la que-

stione rimane in questi termini.

La nuova importanza cosi inaspettamente guadagnata dalla

chiesetta di quella solinga cittadina che e oggi Montefiascone,

eccita naturalmente il desiderio di sapere quale connessione

possa mai intercedere tra le grosse costole delle" sue volte e

quelle della cattedrale di Durham nella lontana Inghilterra. le

quali, come abbiamo dianzi rammentato, sembrano essere il

piu antico e'sempio di volte con nervature nei paesi d'oltre-

monti. Non crederei qui che la logica consenta di vederci piu

che una connessione possibile, poiche dato che la volta di Mon-

tefiascone (1032) sia piu antica che quella di Durham (1100

circa), segue benissimo che la piu recente non puo essere ser-

vita di modello, ma non segue che debba essere stata rnodellata

sull'antica. Tanto piu che le nervature tondeggianti e variamerite
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ornate delle volte di Durham appariscono gia di molto piu ela-

b orate. Ad ogni modo, se anche nell'assai lungo intervallo di tempo
tra il 1032 e il 1100 qualche altro ediflzio oggi scomparso o

sconosciuto fosse stato usato siffatto partito costruttivo, tanto

che questo non arrivasse a Durham come una novita assoluta;

egli e sempre vero che in qualche parte 1'idea dev'essere nata,

e niente impedisce che potesse essere stata ispirata a Montefia-

scone, citta allora relativamente piu frequentata che ai giorni

nostri dai viaggiatori, essendo situata sulla via di Roma. II

Rivoira, che fa questa ragionevole ossenr

azione, non tralascia

di notare come il rifondatore (della cattedrale di Durham)

Guglielmo di Saint- Calais, in occasione del suo invio a Roma
da parte del Conquistatore, aveva avuto agio di osservare si-

mile invenzione nel San Flaviano *.

Con questo per altro non e sciolta ancora, ma soltanto spo-

stata la questione dell'origine della costruzione gotica. I costrut-

tori di s. Flaviano hanno essi inventate le volte su nervature,

oppure ne hanno desunta altronde 1'idea? Non crediamo che si

faccia torto a Montefiascone supponendo che Fidea sia nata al-

trove, e quivi importata per tempo appunto per essere la pic-

cola cittadina un luogo di passaggio frequente. 1 Romani gia

usarono rinforzare con piu accurata muratura gli spigoli d'in-

tersezione delle volte a crociera. N'abbiamo degli esempi negli

edifizi dell'eta di Adriano, di Settimio Severo, e in particolare

nella grande sala delle terme di Diocleziano; ma il rinforzo

era incorporate nel vivo della volta e nascosto sotto 1'into-

naco comune. Non ha guari il Rivoira ha richiamata 1'attenzione

sopra le volte d'una sala della villa detta dei Sette Bassi sulla

via Latina, nelle quali si veggono tuttora dei grossi costoloni

a sezione rettangolare in parte sporgenti e in parte compene-
trati colle vele della crociera 2

. Non e ancora il sistema degli

archi diagonal! del tutto indipendenti dai voltini; ma bisogna

convenire che da un sistema all'altro e breve il passo. E la

sala viene assegnata agli anni 123-140 circa d. C.

Tali sarebbero i primi germi del sistema costruttivo, che

dette luogo allo sviluppo denominato poi stile ogivale. Quanto

1

Pag. 611.

2 P. 307, v. quivi un nitido disegno.
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ai contrafforti esterni, apposti per rinfianco degli archi e delle

volte, essi sono richiesti dalla necessita dell'equilibrio in modo
tanto naturale. che sotto 1'una o 1'altra forma si ritrovano gia

per tutta la storia delFarchitettura romana. ravennate, bizan

Una. romanica, quasi patrimonio comune dei secoli e delle na-

zioni.

Prima di conchiudere, ci sia lecita una domanda: Puossi

dunque ritenere lo stile gotico come uno stile italiano ? La

risposta e chiara dalle cose predette. 1 germi delle volte ogi-

vali di Montefiascone in Italia non si svilupparono. 11 principio

costruttivo, ch'essi contenevano, non produsse alcuno stile par-

ticolare : non s'aiuto dell'arco acuto che consente alle nervature

delle volte la piena liberta di mosse e tutta la loro fecondita.

ne provoco lo studio particolare di contrafforti ed archi ram-

panti, ne vide 1'arte decorativa smettere le forme stilizzate tra-

dizionali per uscire ad ispirarsi alia flora dei campi e de
1

pratL

Tutte queste cose non avvennero in Italia; eppure sono gli

element! dello stile gotico. Esse avvennero in Francia prima e

piu compintamente che in Inghilterra e di qua dai monti. Lo

stile gotico ci fu di la importato alia fine del secolo XII e aJ-

lora soltanto incomincio ad essere conosciuto e poi misurata-

mente praticato tra di noi. Lo vedremo prossimamente in un

altro.articolo. Adunque non e ragione alcuna di riveiidicarne

all'Italia il vanto, in grazia di quei pochi germi rimasti em-

brione senza vital!ta; giacche ugual titolo ci sarebbe da chia-

marlo stile romano, come quello che fa essenzialmente uso della

volta, e la tradizione della volta fu mantenuta e propagata in

Occidente dai romani. Anzi, siccome la costruzione a volta ri-

tiensi che sia venuta a Roma dall'Asia, parte per vi^i deU'Etriiria

e parte direttamente, dovremmo riguardare 1'architettura gotica

come arte etrusca od orientale. Se non si vuol dare IQ

question! di parole, bisogna seguitare a ritenere che lo stile

appartenga a quella nazione che prima e meglio lo port6 a

pieno sviluppo e maturita.

CARLO BRICARELLI S. 1.



RIVISTA BELLA STAMPA

1.

NllOVl LIBRI SOIMIA IL GlAPPONE.

li Giappone continua ad attrarre a se gli studios! di ogni

paese. Se ora venisse a luce ima nuova edizione della biblio-

grafia del Von Wenckstern, vedremmo torse che i libri ed opu-
scoli di cose giapponesi pubblicati negli ultimi tre lustri ag-

guagliano o quasi, rispetto al numero, i gia divulgati dal 1859

al 1895
l

. Come in altri campi d'erudizione. cosi anche in

questo, primeggia la storia; la storia specialmente di quel pe-

riodo centenario per tanti titoli memorando, che va dalla fine

della prima meta del cinquecento al principio della seconda del

secolo seguente (1549-1650), quando 1'isole del Sol nascente vi-

dero la fed e di Gristo predicata. diffusa, in molti punti stabi

lita, e presso che interamente divelta. Chi segue alquanto il

moto degli studii di questo ramo speciale delle discipline sto-

riche, non ignora tra gli altri ne i recent! lavori dell' inglese

Murdoch, coadiuvato dal giapponese Yamagata
2

,
ne quella del

pastore protestante Giovanni Haas 8
. per non parlare di altri

di minor mole, come la storia dei Daimii cristiani dello Stei-

chen 4 e le molte monografie comparse nei periodici.

Ultimarnente, all'entrare dell'anno corrente, ci veniva dal

Belgio, II Cattolicismo in Giappone del p. Delplace
5

. L'impres-

1 Sono questi appunto i termini estremi dentro i quali si estende Futile

lavoro bibliograflco del Von Wenckstern, A Bibliography of the Japanise

Esmpire etc. Leiden, Brill 1895.
2 J History of Japan during the century of early foreign intercourse

(1542-1651) by JAMES MURDOCH, M. A., in collaboration with TSOH YAMAGATA.

Kobe, 1903. Sul valore di quest'opera, condotta con principii al tutto ra

zionalisti, e da leg^ere la bella recensione del bollandista Van Ortroy, che

ne mette in mostra con imparziahtt i meriti non meno cbe i gravi difetti.

Gf. Analecta Bollandiana, XXVI, 1906, 502-508.
1 Creschichte de* Clfrisfentums in Japan. Tokyo. 1902.
4 The Christian Daimyos. A century of religious and political history

in Japan (154-8-1650) Tokyo.
:i Le CdtholiciKine an Japon (1540-93) Mrint Franrois X<ivi<jr et ses

premier* Nnrcpttfte-Hi-N. Malines, pp. 282.
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si one che ne abbiamo avuta a lettura linita fu questa: L'autore

colla sua nuova fatica prende onorevole luogo accanto a' suoi

confratelli, i pp. Danielle Bartoli, Giovanni Grasset, e Fran-

cesco Solier, che lungo il secolo XVII tolsero a scrivere dello

stesso argomento. Come questi suoi degni predecessor!, attinge
il Delplace direttamente alle fonti piu sicure per autenticita d'in-

formazioni e piu copiose per larga messe di ragguagli, vogliamo
dire alle lettere o relazioni dei missionarii, premurosi di narrare

coscenziosamenle le vicende ed i frutti della loro predicazione.
II Delplace tuttavia, con vantaggio sopra gli storici teste

nominati. ha saputo tener conto del buon gusto moderno, che

predilige di vedere ricostituito il passato con le parole stesse

dei vetusti suoi testimonii. II racconto ch'egli ci da dei fatti

e in gran parte contesto di passi tolti di peso dalle relazioni

spedite nelF India e in Europa da insigni missionarii della

Compagnia di Gesu, quali, per dime solo i piu celebri, un
san Francesco Saverio, un Luigi Froes, un Cosimo de Torres,

un Gaspare Vilela, un Organtino Grecchi Soldi, un Alessandro

Valignani e via dicendo. Benche un tal metodo nasconda, quasi

scoglio insidioso, il pericolo della prolissita e delle ripetizioni,

pure* il Delplace ha saputo con bell'arte evitare 1'uno e 1'altro

inconveniente. Le celebri e ricche collezioni delle Cartas de Japao,

degli Avvisi di Venezia e di Brescia, delle Lettere annue, nonche

molte lettere ancora inedite, vennero sempre da lui usate con giu-

sto senso di parsimonia e bene intesa distribuzione delle materie.

Quattro libri formano questo primo volume. II primo libro

(1540-52) e consecrate interamente all'apostolato del Saverio, che

innanzi ad ogni altro approda a Kagoscima il 15 agosto 1549, e

col solito suo ardore da principio in Giappone alia predicazione

del Vangelo. 11 secondo (1553-72) si occupa di coloro che gli ten-

nero immediatamente dietro a fecondare, estendere ell accrescere i

semi da lui gettati. Nel terzo (1572-82) abbiamo un quadro dei

continui progressi della fede favorita dalle liberali disposizioni

di Nobunaga che, a grande dispetto dei bonzi, non contraria in

nulla Fopera dei missionarii di occidente. L'ultimo libro (1582-92)

descrive il subitaneo mutamento intervenuto alia morte di No-

bunaga (1582) e i tristi giorni che cominciarono a correre per

la giovane cristianita, allorquando nel 1587 venne promulgate
1'editto di Taicosama.

Giusta 1'indole del buono stile storico, evita il Delplace di

entrare in polemiche, limitandosi invece all'obbiettiva, documen-
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tata esposizione del fatti. Cio non pertanto il semplice racconto,

condotto di frequente coi termini stessi delle fonti, porge un'equa
soluzione a parecchie delle controversie intorno alle quali si di-

sputo non poco in vario senso nei tempi andati e nei moderni.

Cosi, a cagione di esempio, il lettore trova lucidamente rias-

sunta in breve la questioae si dibattuta dei seminarii indigeni.

I testimonii da lui addotti provano con evidenza che i missio-

narii gesuiti, non solo non furono avversi alia formazione di

sacerdoti del luogo, ma ne riconobbero invece lo stringente bi-

sogno, affermando senza difficolta che i ministri del santuario

europei, senza Faiuto dei giapponesi, potrebbero difficilmente

bastare alia conversione del Giappone *. Se non che, guidati

dall' intirna conoscenza, che possedevano, della nuova cristianita,

dei costumi, del carattere dei neofiti, pensavano fosse da pro-

cedere senza precipitazione, chi non volesse cade re in inconve-

nient! maggiori che non erano i beni, sperati dall'aprire incau-

tamente la porta del sacerdozio ai nuovi figli della Chiesa 2
.

La questione del clero indigene, cosi giustamente il Delplace,

puo la Dio merce risolversi a' nostri giorni piu facilmente che

non avveniva nei tempi di che ci stiamo occupando. Certo, molto

preme alia Chiesa formare un clero del paese capace d'istruire,

dirigere e sostenere i fedeli nella lotta coll'errore e di difendere

Tovile di Cristo contro lo spirito della menzogna e delle te-

nebre. Al Giappone in particolare, come ebbe a scrivere anni

sono 1'abbate Marnas delle Missioni Straniere 3

bisogna pre-

1 Nella lettera annua del 1595 si segnalava 1'incremento che prendevano
le Congregazioni Mariane stabilite dal Valignani, e dai missionarii risguar-

date come semenzaio di vocazioni alia vita sacerdotale. Al qual proposito
lo scrittore aggiungeva : In verita i sacerdoti europei difficilmente potreb-

bero bastare alia conversione del Giappone senza 1'aiuto dei giapponesi .

Cf. UELPLACE, p. 263.
2
Egregiamente scrive il Delplace, rendendosi eco fedele del sentimento

dei missionarii e traendo dalle qualita del carattere giapponese ben altre

conclusion! che quelle, a torto dedotte dal p. Cabral. La conclusion lo-

gique de ces observations fort justes etait qu'il fallait les former pen a peu
aux abitudes de soumission et d'humilite, qui sont la caracteristique de 1'e-

sprit sacerdotal, qu'il fallait les eprouver longtemps et detruire ou comprimer
non settlement cet orgueil, mais encore les vices si enracines de sensualite,

de dissimulations et de mensonge; unjaponais, disait-on, ne metjainais sur

les levres ce qu'il a dans le coeur. II etait prudente au surplus de n'admettre

aux saints ordres que des jeunes gens, nes de parents deja Chretiens et

eleves des leurs plus tendre age dans la piete et la purete . Pag. 193.

3 La Heligion de J&sus (Jaso-Ja-kyo) resouscitd au Japon dans la se-
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parare assolutamente un clero indigene. Ma 1'esperienza sembra

avere dimostrato, cosi il Mamas prosegue, che e difficile di

condurre sino al sacerdozio i flgli dei neofiti, sieno pure forniti

di buone qualita e ferventi Portano essi nel sangue un non

so quale fermento, bisognoso di purificazione, ed e oggimai un

fatto riconosciuto che ogni candidate al sacerdozio, per riuscire

sacerdote fino dal fondo dell'anima deve per lo meno contare

tra i suoi maggiori due o tre generazioni cristiane
i

.

Ne meno felice fu il Delplace laddove sull'ultimo del vo-

lume espone le cause della persecuzione di Taicosama. Ci piace

di rilevare questo punto perche, oggidi, prevale il costume di

darne presso che tutta la colpa agli stessi cristiani e ai loro

padri e maestri nella fede a
. Ora 1'autore riporta due testimonii

di due illustri missionarii, che danno molta luce in proposito.

II primo e del celebre Organtino Gnecchi-Soldi. Costui sino dal

1588, cioe appena un anno dopo il decreto del menzionato im-

peratore, andava gia divisando i probabili effetti della protezione

che il Portogallo sembrava volere assumere dei cattolici a mano
armata. 11 Portogallo , scriveva, sta meditando, dopo gli

editti di persecuzione, di fortificare Nagasachi. Cio sarebbe la

rovina della nostra cristianita, cio sarebbe un disconoscere la

legge di Nostro Signore Gesu Gr?sto, che vuole piantare la sua

Ghiesa a prezzo di patimenti e farla trionfare della potenza del

T inferno, come lo prova la storia. Si verrebbero ancora in questa

guisa a dimenticare le qualita del popolo giapponese, ben piu

pregevoli di quelle dei Cinesi, a ad aprire la strada alia disfatta

del Portogallo. cui non verra mai fatto di domare il Giappone.

Quanto a noi, non dobbiamo immischiarci negli affari di Stato,

e 1'imperatore neppure lo tollererebbe
s

.

L'altro testimonio ci espone, benche per incidenza, la vera

causa della persistente persecuzione. che fini
coJL distruggere

presso che interamente la giovane e pur si florida cristianita giap-

ponese. E desunto da una lettera del bolognese p. Francesco

conde moiti& du XIXe siecle par FRANCISQUE MARNAS, missionaire aposto-

lique, vicaire general honoraire du diocese d'Osaka, Paris, 1896, to. II, 479.
1

DELPLACE, p. 199.
2 II lettore trovera piu avanti le prove della nostra asserzione. Qui vuol

essere ricordato che anche il Berchet tra noi, fino dal 1877, non ebbe riguardo
di scrivere che i cristiani furono essi medesimi in gran parte la causa delle

patite persecuzioni. Gf. cio che avemmo a scrivere in proposito nel nostro

periodico 1904, III, 461.
3
Pag. 265.
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Pasio, del 20 di gennaio 1588 e dice cosi: Foiche 1'impera-

tore non ammette I' immortalita dello spirito non riesce a per-

suadersi che il nostro fine sia di salvare anime per la vita eterna,

ma crede invece che abbiano lo scopo di preparare la conquista
del suo reame. Se noi dunque ci occupassimo delle cose della

guerra, se pensassimo a fornire armi ed artiglierie ai signori

e principi cristiani, egli sarebbe convinto che sotto il pretesto

del Vangelo miriamo a raggiungere un fine temporale *. Questi

due passi, tra gli innumerabili altri che potrebbero arrecarsi,

provano che la vera causa, onde la chiesa giapponese fu battuta

da quelle fiere e diuturne tempeste che finirono coll'estirparla

quasi dalle radici, va ricercata nella ragione di Stato, cioe nel

limore che il mutamento di religione portasse seco col dominio

delle Corone di Portogallo e di Castiglia, la perdita della patria

indipendenza. II Delplace non omette di porre il punto in ri-

lievo gia in questo primo volume, e siamo certi che lo fara

con piu di pienezza appresso, ai proprii lor luoghi.

Frattanto, mentre dal Belgio ci viene 1'opera teste annunziata

sopra quel grande fatto che fu la predicazione e diffusione del cri-

stianesimo nell' isole del Nippon, un italiano, professore di let-

teratura latina nelFUniversita di Napoli, rivolge il suo studio

non a questa parte soltanto della storia giapponese, ma a tutto

il suo vastissimo campo, religioso, politico, sociale, economico e

letterario. 11 Giappone vittorioso di Enrico Cocchia 2
,
che questa

e 1'opera cui alludiamo, uscito alia luce ai primi del corrente

anno, doveva essere nell'intenzione dell'autore una rapida sin-

tesi di un ampio argomento, scritta in vantaggio del largo pub-
blico delle persone colte, desiderose di conoscere la storia di un

popolo, divenuto segno di ammirazione e di stupore alia vecchia

Europa. In un libro di questo genere non si suoletroppo ricer-

care profondita e novita di ricerche originali; la scelta giudi-
ziosa delle fonti, 1'esattezza nelle notizie, la rettitudine nel va-

lutare i fatti, giusta le loro origini e gli effetti, nonche una
lucida elocuzione, bastano ad assicurare il buon successo del-

1'opera. Non diremo qui ora se e in qual grado siffatte indispen-
sabili doti si riscontrino per tutto il nuovo libro del Cocchia.

<

Pag. 269.
2 // Giappone vittorios.;, ovvero La Roma delVestremo Oriente, Ulrico

Hoepli. Milano, 1909, pp. XX, 407.
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Restringendoci a quella sua parte, che riguarda le vicende

della fede cristiana, pur troppo il lettore non vi trova ne 1'a-

cume critico ne il buon metodo storico che poteva aspettarsi dal-

1'autore degli Studi filologici sulla letteratura latina area-tea e

sulYItalia meridionale e la Campania nella letteratura classica.

II lungo capo (pp. 77-115) che il Gocchia consacra allo studio

del Buddismo e del Uristianesimo e dei loro effetti nella vita e

nei costumi dei Giapponesi, non doveva riuscire una storia, sia

pure in compendio di quel mirabile evento, che fu, nella seconda

meta del secolo XVI e in principio del seguente, la predicazione
e propagazione della legge di Cristo nell' isole dell' Estremo

Oriente. Sarebbe stato sufficiente al bisogno un largo riassunto

filosofico e storico, frutto di studio compiuto direttamente sopra
le fonti di prima mano piu schiette e sincere. Ma il Cocchia in-

vece di rifarsi cautamente ai monumenti di parte giapponese,
contenuti ora nelle Transactions of the Asiatic Society oflapan

4

,

e per quelli occidentali alle lettere e relazioni dei missionarii,

prefer! di ricorrere a scrittori moderni che, se hanno meriti e

fama per Foriginalita e splendore dello stile, sono al tutto sprov-
visti d'ogni valore storico. Primeggia fra essi Lafcadio Hearn,
cui non si arriva ad intendere come possa onorare del titolo di

guida sicura e sagace. L'Hearn infatti, lo sa troppo bene chi

non sia digiuno della moderna letteratura anglo-sassone, tutto

fu fuorche storico. La dimora di dodici e piu anni da lui fatta

al Giappone, per testimonianza del recentissimo suo biogratb

Giorgio Gould, che pure non gli e avaro di lodi, non raise

a fargli apprendere tanto di giapponese che lo mettesse in grado
di leggere una pagina di un giornale scritto in quella lingua.

Questo difetto, prosegue il Gould, fu per lui sorgente di dispia-

ceri, lo fe cadere in frequentissimi errori e rese penosamente man-
chevole la sua opera di traduttore 2

. Si potrebbe dire (non e un

raffronto fuori di luogo) che 1'Hearn merita tanta autorita in

1 Sulla cautela colla quale debbono usarsi le fonti di parte giapponese,
anche ufficiali, allorche trattasi delle vicende del cristianesirno nei secc. XVI-

XVII, scrive egregiamente il Van-Ortroy nella recensione poco avanti lodata.

Loc. cit. pag. 503 sg.
~ * His want of knowledge of the Latin language is deplored in his

letters, and, to the last, after a dozen or more years in Japan, his ina-

bility to read a Japonese newspaper or speak the language was a source

of regret to himself, of errors too numerous to mention, and of grievous

limitations in his work as an interpeter . L'lfeutrtt mori il 1904. La recente

opera del Dr. GIORGIO GOULD, Concerning Lafcadio Hearn venne in luce



SOPRA 1L G1APPONK '-I'M

fatto di storia del cristianesimo in Giappone, quanta se ne deve

accordare in quella della ci villa europea nei prirni cinque secoli

del Cristianesimo ad Eniilio Castelar gia tanto levato a cielo per

Timagirioso suo stile.

Men male se una fonte siffatta fosse rimasta nel Cocchia so-

litaria e quasi unica. All'Hearn, per ricordarne un altro, fa degna

compagnia Elliot Griffis. Quale valore abbia costui come sto-

rico 1'arguisca il lettore dal seguente giudizio, che da colla mag-

giore disinvoltura del mondo circa 1'apostolato di s. Francesco

Saverio. Essendosi applicato, cosi egli scrive, tra le altre cose,

a promuovere il commercio e la diplomazia nel Giappone, 1'ab-

bandorio scoraofgiato della vita di missionario *

. Proposizione
che uno studio anche superficialissimo delle fonti dimostra falsa,

sfornita di pure un microscopico bruscolino di verita, degna
di essere ricordata soltanto come prova eloquentissima degli

estremi, cui spinge la forza dei pregiudizi in un tempo, nel quale
si vuole bandito ogni specie di subiettivismo dal campo storico.

Sotto la scorta di queste e somiglianti guide, non commen-
dabili davvero per sicurezza e sagacia, non fanno piu maravi-

glia le affermazioni e i dati positivi che troviamo nel Cocchia

in aperta contraddizione coi monumenti piu sinceri. Eccone

qualche esempio. Fin qui non si poteva dubitare che il cristia-

nesimo, dopo gii splendidi successi de' primi tempi, ebbe contra-

stato il suo finale trionfo dalle crudeli e diuturne persecuzioni

sopraggiunte a vessarlo dal regno di Taicosama in poi: perse-

cuzioni alimentate dal timore d'una conquista portoghese e spa-

gnuola, quale seppero ispirarlo e mantener vivo gli eretici di

Olanda e d' Inghilterra, secondo poco sopra accennammo.
Non cosi la pensa il Gocchia, la dove per incidenza viene a

toccare di quest'argomento. Secondo lui, se il trionfo manco si

deve solamente al fatto, che la religione predicata dagli Spa-

gnuoli dimentico, troppo presto, le dottrine del Padre celeste e del

suo divino Figliuolo, e istallo nella Ghiesa il privilegio o 1'af-

fettata supremazia d'una particolare corporazione religiosa
2

.

lo scorso anno. Gf. la recensione pubblicata sopra la medesima nel perio-

dico P. T. 's Weekly, XII (1908) 307, donde abbiamo tolto il passo qui

sopra riportato.
1 Not long after, having turned his attention, to the furtherance of

trade and diplomacy, he departed from Japan, disheartened by the realities

of missionary work . Nel Mikado's Empire, riportato dallo STEICHEN, p. 16.

2
Pag. 84.

1909, vol. 3 fasc. 1410. 22 30 luglio 1009.
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In verita, leggendo affermazioni si peregrine, viene desiderio di

intendere quali fossero in specie le dottrine del Padre celeste

e di Gesu Gristo, che la religione predicata dagli spagnuoli pose
in dimenticanza. II privilegio poi, cui allude, non piu sussisteva

quando il cristianesimo comincio a perdere 1'acquistato terreno
;

quindi e contro ogni ragione il riguardaiio causa del latto. Anzi,

A'eggasi strana singolarita. La storia, studiata sulle sue fonti, ci

mostra la fed 3 in continuo auinento, mentre i Gesuiti da soli,

giusta il \
rolere del papa attendevano a piantarla e coltivarla

in Giappone. Poi quando, per usare le parole del Cocchia

1'affettata superioritad'una particolare corporazione religiosa

era scomparsa in ossequio a quella medesima an tori ta che cosi

uveva stabilito, comincio per la religione cristiana il duro cam-

mi no a ritroso *.

Se non che il nostro autore non si limita a darci quest 'u-

nica causa del mancato trionfo del Cristianesimo. Un'altra an-

cora ne mette innanzi non meno valida della precedente. A
sentirio chi rovino ogni cosa fu la furiosa intolleranza dei

Gesuiti . Non puo negarsi che questo motivo non pizzichi al-

quanto di novita. Finora, per serie non interrotta di tempo,
venendo giu dagli ultimi anni del secolo XVI fin quasi a noi,

i Gesuiti colla loro prudenza, col cedere all' ire degl'imperatori

giapponesi, fino a sospendere il culto pubblico, col raffrenare il

fervore dei neofiti, coll' usare di mille altre cautele, erano stati

accusati di avere ritardato la conversione degl' infedeli. Essi, gli

uomini dalle viste umane, piu desiderosi di vivere che di dare il

sangue per Cristo; essi Tostacolo alia rapida predicazione del

Vangelo in tutte le isole del Giappone. Ma ora il Cocchia ci

regala la sua bella scoperta. Fini per prevalere ,
cosi scrive,

la intolleranza settaria dei Gesuiti e la causa del cristia-

nesimo fu definitivamente compromessa in tutto r Estremo

Oriente 2
. E bene sta: solo che anche qui si vorrebbe sa-

1 E notissimo che Gregorio XIII con un motu proprio dei 25 gennaio 1585

proibi a tutti i sacerdoti e chierici, cosi secolari, che regolari, di recarsi al

Giappone per esercitarvi qualsiasi forma di ecclesiastic! ministeri. Cf. BAR-

TOLI, G-iappone lib. II, cap. 34, dove &i ha riportato quasi per intero ii testo

del documento. E benche Gregorio, non fosse mai pur troppo interamente

obbedito sotto pretesto che il breve era surrettizio, e anche noto che Cle-

mente VIII dapprima, in parte, e poi Paolo V, interamente, derogarono alia

predettacostituzionedeirantecessore. Gf. Bullar. Rom. X, (ed. Taur.) 631-633.

Cf. BARTOLI, op. cit. lib. Ill, capp. 21, 49.

2
Pag. 100.
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pere quali fatti provino allo storico questo preteso furore ge-

suitico, cagione di tanti mail per la cristianita giapponese. Certo

le fonti parlano invece del contegno prudente e cauto tenuto

dai padri allo scoppiare della tempesta; contegno che dette oc-

casione alle accuse or ora riferite, non meno ingiuste di queste
del Cocchia, benche per tutla opposta cagione.

V ha ancora di piu. Gii aborriti missionarii gesuiti non ri-

fuggirono talora perfmo dall'assassinio. sia pure che il colpo

non sortisse 1'effetto bramato, Quando infatti il piloto britanno

Guglielmo Adams, sbarcato con la sua ciurma al Giappone fu

chiamato da Taicosama in Osaca, i Gesuiti, impauriti della ve-

il uta di eretici protestanti, tentarono di far massacrare per via

i marinai 1
. La poco edificante notizia sembra data sull'autorita

si grave dell' Hearn. Forse 1'autore avra pensato che, trattan-

dosi di Gesuiti, bastava a provare il delitto cio che aveva asse-

rito poche pagine innanzi, quando, ricordando la campagna in-

trapresa dall' imperatore pagano Nobunaga contro il buddismo,
c'informa che costui al pari dei Gesuiti, non aveva troppi

scrupoli nel conseguimento de' suoi fini
2

.

Preoccupato in questa guisa dall' incubo gesuitico lo spirito

del Cocchia non gode di quella tranquillita richiesta a deter-

minare esattamente le date ed altre non inutili circostanze dei

fatti. Gosi p. es. pone 1'assassinio di Nobunaga al 1586 invece

che al 1582 3
;

fa approdare a Manilla nel 1709 1'abate Sidotti

coll' intenzione di riguadagnare alia causa del cristianesimo il

popolo del Giappone
4

. In verita questo eroico ecclesiastico

palermitano fin dal 29 ottobre dell'anno precedente 1708 aveva

gia preso terra in Giappone. Ammette inoltre sulla fede della

tradizione com' egli scrive che 1'eroico Abate fu arso vivo sulla

ciina del colle 5
; pero dagli studii recent! del p. Thurston, ve-

nuti in luce nel 1905, rimane ora provato che il Sidotti fini

in prigione, ma non di morte violenta 6
.

1
Pag. 88. *

Pag. 93.

8 Gf. BARTOLI, op. cit, lib. I, cap. 69. La data del Bartoli, la cui esat-

tezza e tutto giorno confermata dalle nuove pubblicazioni di documenti sopra
Tantica cristianita Giapponese concorda con quella dei MURDOCH-YAMAGATA,

op. cit. 4
Pag. 104. 5 Loc. cit.

6
II Gocchia non conobbe quest'accurato lavoro tutto condotto sopra

autentici documenti conte-nporanei. Vide la luce nel Month, 1905, GV, 569-

581; GVI, 20-32 sotto il titolo The strange Story of the Abbate. Sidotti. Se

lo avesse conosciuto, gli sarebbe forse riuscito assai facile di evitare pa-
recchie altro inesattezze.
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Lo sterminio delle chiese della missione a Kyoto, Osaca e

Sacai viene attribuita ad Hideyosci o Taicosama.- Ora e ben
vero che il fatto avvenne il 1586, ma fu opera del re di Satzuma,
non gia di Taicosama che allora raostravasi tollerante, anzi bene-

volo alia nuova legge di Gristo.

Chi ignora che la celebre ambasceria inviata dal Valignani
a papa Gregorio XIII nel 1585 era composta di giovani giappo-
nesi di sangue regio o principesco e che essi, soltanto dopo il

ritorno in Giappone nel 1592, si resero religiosi della Compagnia
di Gesu ? Ebbene il Gocchia ce li tramuta senz'altro in un'am-
basciata di religiosi giapponesi '.

Non crediamo metta conto di rilevare altre simili inesattezze

sparse per entro il capitolo qui tolto ad esame. Pur troppo non

piu felice riesce Fautore quando mette il piede nel campo delle

religioni comparate. Dalle indiscutibili rassomiglianze, ma pu-
ramente esteriori, che si riscontrano tra il Buddismo e il Cri-

stianesimo, crede avere tanto in mano per sentenziare che i

missionarii trovarono nel Buddismo spianata la via aH'introdu-

zione del Gristianesimo 2
. Si dura invero fatica a intendere come

all'autore sia sfuggita la sostanziale e si visibile differenza tra

i dommi e i precetti morali delle due religioni. Aggiungero poi

1 Per accrescere il numero de' proseliti alia nuova fede, nel 1585, si

invio un'ambasciata di religiosi giapponesi a Roma. Pag. 87.
* Ma a chi voglia renders! conto del fenoraeno quasi straordinario non

riesce malagevole avvertire che facile era il passaggio, come si e gia per
incidente notato dalla religione dell' India e quella di Roma. Gli idoli di

Butsu diventavano, quasi senza cambiamento sostanziale, immagini di

Cristo
;

i santi buddistici potevano trasformarsi nei dodici apostoli ;
la croce

pigliava il posto dei torii, trapunti sugli elmi, sulle bandiere e sul petto

dei sacerdoti; il reliquiario di Kuannon, la dea della Misericordia, cedeva

il posto alia Vergine; i templi di Buddha, puriflcati, diventano chiese di

Cristo
;

ed il Buddismo era corabattuto ed espulso colle sue armi. Quelle
stesse campane, che avevano annunziati i mattutini del paganesimo, chia-

mavano ora a raccolta i fedeli per la messa; lo stesso lavacro sulla fronte

o 1'ingresso del tempio serviva ora a conservare 1'acqua lustrale del bat-

tesimo; il profumo bruciato ad Amida poteva agevolmente sustituirsi col

1'incenso. Tutto dunque rimaneva intatto nel passaggio dall'antica alia

nuova fede; immagini, dipinti, candele, incenso, altari, paramenti, reliquie,

monasteri, celibati, digiuni, vigilie, ritiri, pellegrinaggi, voti di mendichi,
teste rase, ordinari, uniformi, conventi, purgatorio, intercessione sacerdo-

tale, indulgenze. papa, arcivescovi, abbati, monaci, neoftti, reliquiari. Era

una rivoluzione dello spirito, e pareva, come a Roma nell'eta dell' Impero,
una continuazioae pura e semplice di quelle stesse forme di vita di cui

amava circondarsi la liberta repubblicana . Pag. 85-87.
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che i document! storici provano ad esuberanza che, proprio per

1' immensa diversita tra la morale cristiana e quella di Budda,
innumerabili Giapponesi, per lo piu di alto stato, non sape-

vano indursi, ne mai di fatto s' indussero, ad abbracciare la

legge evangelica. Ne il Cocchia dovrebbe ignorarlo, egli, che

gia sino dal capitolo II ci da un quadro veritiero della mo-

ralita dei Giapponesi, nel quale, tra le altre cose, osserva giu-

stamente che la loro lingua neppure possiede una parola per in-

dicare la castita
l

. E dopo cio, con qual coerenza puo farsi a

ripetere che facile era il passaggio dalla religione dell' India

a quella di Roma? 2

Se non abbiamo risparmiato di notare 1'autore in quei luoghi

dove esce di strada, molto meno taceremo di dargli la debita

lode quando la merita. Verso la conclusione del capitolo riferisce

1'opinione di alcuni, tutfaltro che vera a nostro credere, i quali

hanno sostenuto che una semplice ordinanza di Stato basterebbe

a trasformare il Giappone in un paese essenzialmente cristiano,

senza bisogno dei missionarii, anzi a dispetto delle loro prediche.

Checche ,
sia di cio, egli ne prende occasione per discorrere del-

Fodierna predicazione del Vangelo tra i Giapponesi e per mettere

a raffronto 1'apostolato dei ministri protestanti, di varip confes-

sioni, con quello dei missionarii cattolici. Nol fa del suo, ma

segue Stafford Ransome nell'opera Japan in transaction, il cui

testimonio, appunto perche di fonte protestante, come a ragione
avverte egli stesso, riesce qui di tanto maggior valore. Gi

sapranno grado i lettori se riportiamo i passi di questa
autorita non sospetta, alia quale il Cocchia fu si leale di dare

luogo nel suo libro, sia pure che troppo poco si accordi con

altri giudizii ed altre affermazioni da lui accolti in altre pagine.
I missionarii cristiani vivono al Giappone in bellissime

case, ne sembrano distratti dalle preghiere ad aver cura al-

quanto eccessiva dei bisogni del corpo. Quantunque pagati
dalle rispettive corporazioni per Tufficio che prestano, essi prov-
vedono ad esercitare ariche qualche utile commercio in connes-

sione della loro opera religiosa. E nella stagione calda emi-

grano da Tokyo, per recarsi sulle montagne, dove hanno belle

case e speculano in villeggiature... A.lle sottili astuzie, con cui

quei pastori attirano i viandanti fa contrasto la modestia dei

missionarii cattolici della Ghiesa di Roma. Piu disinteressati

e concordi, essi compiono in buona fede e senza ostentazione
1

Pag. 29. 2
Pag. 85.
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la loro opera di carita; e scelgono come campo di questa i

borghi piu poveri e remoti, dove meglio e attesa ed accolta

una parola sincera di redenzione e di pace. L'isola di Formosa
e il campo preferito dalla loro propaganda, anche per 1'ostacolo

che essa oppone all'opera della civilta. Basti il dire che sono

ancora in uso presso di quei selvaggi i sacrifizi umani ; e che

non sono molti anui che i capi di quel distretto chiesero al

Giappone il dono di alcuni prigionieri cinesi per poteiii offrire

vittime grate e propizie agli dei, nelle loro cerimonie religiose.

A contatto di queste barbaric, lo spirito di carita cristiana

onde i missionarii cattolici appariscono inflammati, riesce piu
salutare di qualsiasi altra opera di civilta

;
e il Giappone, in

cambio di avversarla, ne cerca il concorso *.

Abbiamo gia oltrepassato i termini che da principio ci pro-

ponemmo. Qui conchiudiamo colla speranza che nelle altre parti

del Giappone vittorioso non si abbia a desiderare indarno quel
buon metodo storico e quella critica saggia che tanto mancano
in questa, nella quale 1'autore intese di filosofare, senza pur troppo

riuscirvi, sopra le vicende della religione cristiana tra i iigli del

Sol nascente.

II.

IL GENTENARIO DELLA DIOCESI DI NEW YORK.

II gioruale The New York Tribune non solo aveva annun-

ciato con zelo le feste centenarie dalla foridazione del vescovado

cattolico di New York, che dovevano inaugurarsi la domeriica

26 aprile 1909, ma anche le descrisse minutamente in maniera

degna e piena di rispetto. Nessuna maraviglia percio, che 1'ar-

civescovo John Farley, il quale stava appurito pensando di com-

porre egli stesso un libro sopra il centenario deija sua chiesa r

cambiato divisamento, abbia volentieri dato licenza ad Agostino
Me Nally di pubblicare raccolti in un libro i suddetti articoli,

insieuie con alcuni di altri giornali
2

. La lettera scritta a questo
line dairarcivescovo il 25 maggio 1908 e stampata a pag. XVII,
e contiene anche un bell'elogio degli American! di New York.

La celebrazione di questo centenario, die' egli, ha sollevato

tanto entusiasmo nella Chiesa e tanta simpatia fuori di essa,

1
Pag. 107.

2 Me NALLY The catliolic centenary 1808-1908 as a newspaper man sate

it. New York, Moffat, 1908, 16, XXXJ1-170 p.
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die si puo a giusto titolo giudicare inaugurat.rice d'un'epoca
nuova per la storia di questa cilia o, come alcuno volentieri

animetterebhe, per la storia religiosa di questo paese.

L'autore viene tracciando in dieci capitoli un vivo quadro
della nobile solennita, alia quale convennero in New York non

meno di 2 cardinal!, 10 arcivescovi e 39 vescovi. 11 saluto au-

gurale e la benedizione del S. Padre fu partecipato dal Delegato

Apostolico degli Stati Uniti, mons. Diomede Falconio.

Quale spettacolo s'offerse all'immensa metropoli, quando il

martedi 28 aprile, verso le 11 ore, tutti codesti principi della

Chiesa nei loro abiti prelatizi, dal collegio posto in Madison

Avenue, mossero in lunga processione verso la cattedrale di

S. Patrizio, preceduti da un corteggio d'onore de' piu ragguar-
devoli personaggi cattolici, cui facevano seguito i fanciulli del

coro e una folia di sacerdoti e di membri dei divers! ordini re-

ligiosi! 11 cardinale Logue, arcivescovo d'Armagh e primate

d'liianda, che di proprio impulse aveva fatto il viaggio d'A-

merica, pontifico nella chiesa affollata di migliaia di persone

e magnificamente addobbata e il card. Gibbons tenne un fer-

vido discorso rievocando i fatti storici della Cbiesa cattolica

nell'America settentrionale a cominciare da mons. Carroll, ve-

scovo di BaltiQiore, fmo ai nostri giorni. Appresso, 1'arcivescovo

Farley lesse il rescritto d'augurio e di benedizione del S. Padre,

e le parole di congratulazione, brevi ma cordiali, del presidente

Roosevelt; non mancando di ringraziare per parte sua dal piu

profondo del cuore Dio Onnipotente prima di tutto, e poi quant!

prelati eran convenuti alia festa, massimamente il primate d'lr-

landa. Un solenne Te Deum, prorompente nel tempio dal petto

del popolo tutto, corono la festa grandiosa.
Gia la domenica antecedente 1'arcivescovo aveva nel suo

discorso tratteggiato la storia dell'archidiocesi, e messo in ri-

lievo fra 1'altro, cbe al presente la provincia di New York conta

1546 chiese, 2710 preti, 583 scuole parroccbiali con 251,383

alunni, mantenute dalle spontanee oblazioni del popolo catto-

lico. L'archidiocesi ha oggi 1,200.000 cattolici.

L'arcivescovro Glennon di St. Louis tenne nel pomeriggio del

martedi, dopo i vespri cantati dal Delegato Apostolico, un ser-

mone intorno al S. Padre Pio X, e in brevi ma fort! tralti di-

moslro quanto sia esiziale F errore modernismo.

II mercoledi 29 aprile, la cattedrale fu tutta una festa di

bambini. Ben 6500 tra ragazzi e fanciullette da! sette ai quat-
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tordici anni cantarono in latino sotto la direzione del P. Young
S. I. i canti ordinarii della raessa, terrninando con uno splen-

dido inno di ringraziamento, mentre il card. Logue commosso

procedeva per la chiesa benedicendo.

Parlo ai piccini un padre domenicano; e 1'arcivescovo loro

inculco di non dimenticar mai questo centenario, di perdere piu

presto la vita che la fede, e di trasmettere alle future genera-

zioni la memoria della grande e lieta solennita. 11 medesimo

giorno il borgomastro di New York, Giorgio B. Me Clellan, scrisse

una cooimovente lettera all'arcivescovo, nella quale, congratulan-
dosi con lui, celebrava le benemerenze della Chiesa Cattolica verso

la patria e la citta, e concludeva con queste parole : Possa la

vostra Chiesa in tutti i futuri secoli della nostra Repubblica

sussistere, come per lo innanzi, sempre operosa, costante, in-

crollabile per la legge e per 1'ordine - -

poiche questa e oggi

piu importante che mai per la citta di New York.

Quel medesimo spirito cattolico, che abbiam veduto nelle so-

lennita ecclesiastiche, si ebbe anche ad osservare nelle feste civili,

per esempio nei diversi brindisi pronunziati al banchetto del

28 aprile, indirizzati al Papa, all'arcivescovo e al cardinale ir-

landese, come nella risposta di questo ultimo. Egli espresse il

parere che Favvenire della Chiesa e in America. II centro ri-

mane Roma e la il Papa avra la sua sede
;
ma Fattivita, la forza,

la vita espansiva sara qui in America. Molto deve la Chiesa a

questo libero paese America.

Nella splendida adunanza cittadina la sera del 29 aprile,

Farcivescovo Farley festeggio il suo nobile ospite, il cardinal

Logue, e la gloria della costui sede primaziale, Armagh; la

quale fond ata da S. Patrizio, perdura da 15 secoli, senza es-

sersi mai macchiata di errore alcuno. II signer Delany, gia

consigliere comunale di New York, parlo dell'emigrazione degli

Irlandesi, della loro poverta e del loro lavoro, della loro fede

vivace, e del p. Kohlmann S. I., il quale come aroministratore

della diocesi getto la prima pietra della cattedrale e pote, col-

1'aiuto di S. Patrizio, vederla cornpiuta. Voi, diceva egli sul

termine, voi, signor cardinale arcivescovo d'Armagh, dite pure

al vostro popolo, che quel medesimo senso di devota sommes

sione, che S. Patrizio mostro verso Celestino, e i nostri padri

verso Pio VII, Favete trovato anche qui, presso di noi, verso

papa Pio X gloriosamente regnante. Noi facciamo ogni sforzo,

affinche tutti coloro, i quali vengono a noi, siano animati dal
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medesimo spirito di leale obbedienza e non indegni della fede

del nostri padri . Quando s'udi il nome del S. Padre 1'as-

semblea come un sol uomo sorse in piedi e scoppio in inter-

minabili applausi.

Le belle parole del card. Logue non possono leggersi senza

commozione. La conclusione le riassume bellamente: lo ri-

torno in patria testinione del cuore, della fede e dell'abnega-

zione del popolo cattolico di New York e deirAmerica.

Paolo Fuller celebro in un prospetto storico le diverse stirpi,

tedeschi, celti, slavi, sassoni, cbe con isforzo comune hanno

cooperato alia formazione della Chiesa cattolica americana, lu-

meggiando specialmente le figure d'alcuni personaggi piu be-

nemeriti ;
al qual proposito il dott. Giacomo I. Walsh, del-

1'universita di Fordham, tenne una conferenza di straordinario

interesse sopra 1'educazione cristiana caltolica; e il sig. Cock-

ran, quasi a compimento di quella, dirnostro la necessita del-

rinsegnamento religioso.

II giovedi 30 aprile giunse un telegramma particolare del

S. Padre, che rispondendo al telegramma d'omaggio spedilogli

in tale circostanza, ringraziava inviando auguri e benedizioni.

Alia sera ebbesi un'adunanza d'impiegati e di capi officina di

ogni specie, i quali per mezzo dei loro rappresentanti resero

omaggio ai principi della Chiesa. II card. Gibbons, come arci-

vescovo della Chiesa madre, della Chiesa piu antica dell'Ame-
rica del Nord (Baltimore), mostrossi esultante del grandissimo
incremento dell'arcidiocesi di New York. Alia sua volta il

card. Logue lodo la stretta concordia del clero e del laicato in

America.

11 venerdi 1 maggio, si chiusero le feste liturgiche con un

pontificale votivo in onore del S. Cuore di Gesu, e un infocato

sermone del p. .William 0' Brien Pardow S. I., che tutti eccito,

affinche infervorassero colla parola e coll'esempio lo zelo dei

cattolici freddi e indifferenti, e si conservassero sempre docili

figliuoli del successore di S. Pietro.

In un solenne, pubblico corteo, che verso il tocco movendo
da Washington Square attraversava New York fmo alia 57a

via,

sfilarono nel sabato 2 maggio ben 40.000 uomini, testificanti,

dinanzi alia folia accalcata sui due lati del percorso, la lor

salda fede cattolica, la loro devozione al S. Padre : il vero reg-

gimento del Papa ,
come li proclamo uno spettatore entusias-

mato. II maggior generale Barry cavalcava alia testa; il con-
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certo del VII reggimento intonava marce guerresche nella prima

clivisione, nientre quello del XII fra le acclamazioni del pubblico
esultante faceva echeggiare i suoi marziali accent! alia testa della

seconda divisione. L'ordine della processione, cbe a New York ri-

ruarra certo indimenticata, e descritto nel libro, punto per punto.

Da un palco posto davanti alia catted rale i prelati della Cbiesa

e i loro ospiti con altri dignitari videro svolgersi sotto i loro

occbi il magnifico corteo acclamante. Precisamente verso le 5,20

sfilo 1'ultima compagnia davanti alia cattedrale. II card. Logue,
che pure ha visto procession! d'ogni genere in Roma e altrove,

dichiaro apei tamente : In tutta la mia vita non mai ho ve-

duto si maravigliosa processione, ne oso sperare di veder piu
mai altra pubblica manifestazione di fede cattolica che possa

paragonarsi a questa . In realta, come il card. Gibbons giu-

stamente avvertiva nel suo discorso del 28 aprile, si e proprio

avverata la predizione del gesuita Carlo Plowden, il quale
consacrandosi il dott. Carroll, a Londra nel 1789, a primo ve-

scovo aniericano, usci in queste parole: Verra giorno, chela

figlia avanzera la madre, clie la Chiesa d'America sara da piu

dell'inglese per nurnero e per influenza.

II libro e abbellito da 12 magnifiche illustrazioni, ritraenti

le figure dei piu ragguardevoli prelati americani, e in due

doppie tavole (a p. 34 e 120) il grandioso corteo dei 40000

cattolici. La New York Tribune e quasi tutti gli altri giornali,

onde sono stati presi gli articoli,, non sono fogli cattolici; ep-

pure seppero e vollero dipingere la gran festa cattolica a co-

lori si attraenti, da renderne la lettura grade vole ed edificante

ad ognuno. Non una nota stridente in tutta quella nobile solen-

nita. Che differenza da Roma, capitale della cristianita, dove e

cosa di ogni giorno 1'offesa a quanto sa di cattolico, dove il S.

Padre e ogni momento svillaneggiato colle caricature piu bas-

samente volgari !

Per quanto la stainpa del libro sia in generale corretta,

pure qualche errore v'e caduto, che si poteva t'acilmente evitare.

II The New York Evening Journal (p. 150) e d'opinione che

New York coi suoi 1.200.000 cattolici sia forse la piu prospe-

rosa e graude dioc^si del mondo. -Circa il primo punto, non

entriamo in qu-estione: ma quanto al secondo, la cliocesi di Mi-

lano conta quasi due, Parigi, Colonia e Breslavia circa tre milioni

di cattolici. Anche dubitiamo che la important ed influenza di

New York non sia seconda che a Roma. II titolo dell'opera The
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Catholic Centenary e insufficiente, alrneno per i lettori lontani

e di qua daH'oceano, perche solo dopo letto il libro si conosce

di che centenario si tratti : cioe del vescovato di New-York.

Al giornalismo americano, e specialmente ai collaborator!

non cattolici questo libro fa mollo onore, perche s'e dato mo-

stru di saper trattare con intelligenza e amore la dottrina, la

vita, le istituzioni cattoliche.

III.

SPIEGAZIONE DEL CATECHISMO GRANDE.

NUOVA EDIZIONE DEL DEHARBE l
.

Fin dal 1875 il nostro periodico, annunciando la prima ver-

sione fattane dal P. Pucci dell'Oratorio di Firenze, poneva in

rilievo i pregi di quest'opera mon urnentale che, senza esagera-

zione, si .puo dire di uso e di fania raondiale, tante sono le

lingue in cui fu tradotta dall'originale tedesco e le edizioni che

se ne fecero. E in lodarne segnatamente la chiarezza, che mai

non manca neppure nella dichiarazione scientifica dei punti piu
oscuri della rivelazione cristiana, Fordine sintetico in proporre
le verita rivelate colla dimostrazione del fondamento di ciaseima

e colla illustrazione delle piu difficili mediante il lume della

ragione teologica, escluso- ogni inutile ornamento, si raccoman-

dava 1'uso dell'opera, non solo al clero per Finsegnamento della

dottrina cristiana e pel ministero della predicazione, ma altresi

a tutte le persone colte che vogliano progredire nel conosci-

mento della religione e armarsi contro le insidie della etero-

dossia e della miscredenza 2
.

Ora quindi .siamo ben lieti di annunciare questa nuova edi-

zione, riveduta e disposta secondo 1'ordine del catechismo di

S. S. Papa Pio X dai ch. teologo Perardi, gia si favorevolmente

noto per altri lavori catechistici. Propostogli dal benemerito

editore Pustet di rivedere e modificare Topera del Deharbe con

una riforma generate dell'ordine delle materie, per uniformarlo

a' cfuello del Catechismo raaggiore prescritto dal S. Padre, egli

1 P. G. DEHARBE S. I. Spiegaziame >/d (nfcd/ixiiio yrmide illnstrata con

esempi ossia, \fantialr per la istrnziowc catccltixticri P libro di Idturd

per le fmi(jli<' crixtianfl. Nuova edizione riveduta e disposta dal sac. teol.

GIUSEPPE PERARDI secondo 1'ordine del catechismo prescritto dal S. P. Pio X.

Vol. 1-6, Roma, Pustet, 1907-909, 8, p. XXV 1-2560 complessive. L. 18.
1

Cir. Cdft.. ser. IX, vol. VIII, p. 71.
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si sobbarco al grave lavoro, coadiuvato da un altro egregio

perito negli studii catechistici, il P. Giuseppe D'Isengard della

Missione, e ci diede questa nuova edizione, di cui dice nella

prefazione che differisce dalle precedent! specialmente per que-
sti capi : rifusione generale dell'opera per coordinarla al cate-

chismo prescritto dal S. Padre; aggiunta di alcuni punti di

dottrina perche fosse compiuta spiegazione del nuovo catechismo
;

riassunto o soppressione di quanto, per i tempi cambiati, si

pote ritener superfluo; esempii e similitudini, intercalati con ab-

bondanza nel testo; revisione di tutta la materia ed anche della

sintassi per ridurre a forma piu semplice e naturale la frase

troppo spesso composta in forma studiata ed artificiosa . Colle

quali modificazioni ed aggiunte la nuova edizione ha acquistato

maggior perfezione e utilita pratica; talche, rimasta intatta la

sostanza e senza nulla togliere al metodo del Deharbe, Tuna e

1'altro furono debitamente adattate ai tempi presenti.

II primo volume, dopo 1'Enciclica del S. P. ,Pio X sul ca-

techismo, ch'e la piu autorevole ed efficace introduzione a tutta

1'opera, e dopo una lezione preliminare sul fine dell'uomo, sul

cristiano e il suo segno e sulla dottrina cristiana, e dedicate

intieramente alia spiegazione del primo articolo del Credo, quale

fondamento essenziale di tutto Fedificio dell'insegnamento reli-

gioso; il ch. Perardi ha fatto bene a non compendiare e ri-

durre in confini piu angusti questa prima parte, rispettando le

ragioni addotte dallo stesso Deharbe a giustificazione della sua

ampiezza. II secondo volume tratta dei susseguenti 11 articoli

del Credo, il terzo dei comandamenti di Dio e dei precetti della

Chiesa, il quarto dell'orazione e dei sacramenti in generale e

dei primi due in particolare, il quinto degli altri cinque, il

sesto delle virtu principali e di altre cose necessarie.

La storia poi della religione come prova della. sua rivela-

zione divina, che il Deharbe, con ottimo criterio, aveva posto

neirultima parte dell'opera sua quale complemento necessario

della medesima, viene presentemente riveduta dal ch. profes-

sore Mannucci, per rifonderla secondo le esigenze moderne e

adattarla al testo catechistico prescritto da S. S. Pio X
;
e vedra

la luce dentro 1'anno corrente, in due volumi del medesimo

sesto di qufsti sei. Con che si avra 1'opera completa in otto

volumi, in edizione eccellente per la consistenza della carta,

per la chiarezza e nitidezza dei tipi, per la disposizione tecnica

delle materie ed anche per la modicita del prezzo (L. 3 al vo-

lume di 400-500 pagine in gr. 8).
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A rendere piu facile 1'uso dell' opera, non solo come ma-

nuale per la spiegazione del catechismo, ma piu come libro

di consultazione, assai vantaggiosa sarebbe stata la compila-

zione di un qualche indice piu particolareggiato delle materie, e

possibilmente alfabetico delle persone e delle cose, o almeno di

alcunche di piu che non e 1'indice troppo magro dei capitoli,

posto in fine a ciascun volume. Non si tratta pero che di un

difetto di tecnica, a cui si e ancora in tempo di portar rimedio

con un fascicolo suppletorio, che potrebbe stare da se o essere

aggiunto nella legatura all'ultimo volume. Quanti hanno gia

acquistata 1' opera, sosterrebbero volontieri una nuova piccola

spesa per tale fascicolo, si opportune a facilitare 1'uso del libro.

E poiche 1'opera del Deharbe, giustamente tanto apprezzata per

la distribuzione delle materie, per 1'ampiezza dello svolgimento,

per 1'abbondanza delle testimonianze desunte dalFautorita della

S. Scrittura e dei SS. Padri, per la forza e chiarezza del ragio-

namento, per la ricchezza e opportunita dei fatti e degli esempii,

si presenta ora, nella rifusione del ch. Perardi e nella nuova

edizione della casa Pustet, felicemente rimodernata, noi la rac-

comandiamo a tutti, ecclesiastici e laici, come un corso som-

mamente utile d'istruzione reiigiosa.

JAHRBUCH der Naturwissenschaften, 1908-1909, (24er Jahrgang)

herausgegeben von Dr JOSEPH PLASSMANN. Freiburg im Breisgau.

Herder, 1909, 8, p. XII-461. M. 7,50 leg.

Nella continua e crescente suddi- volesse addentrarsi piu a fondo. Sif-

visione degli studi naturali riesce fatto intento prosegue da ventiquat-

impossibile anche ai cultori di cia- tr'anni VAnnuario Helle science na-

scun rarao speciale di tenere dietro lurali edito dall'Herder, e affldato

ai rapidi progress! delle scienze pa- alia competenza di altrettanti spe-

rallele, e da altro canto non gli e cialisti quante sono le parti di un

permesso d'ignorarli. Bisogna adun- programma chiaramente concepito:

que che qualcuno si sobbarchi alia flsica, chimica, astronomia, meteoro-

cura di stendere dei ragguagli an- logia, antropologia ed etnografia, mi-

nuali compendiosi, che riportino le neralogia e geologia, zoologia, bota-

conclusioni e inforraino quando oc- nica, agronomia e silvicultura, geo-
corre dei metodi di ricerca, che al- grafia, igiene e medicina, meccanica

leghino le fonti a cui sono attinte applicata e industria, oltre vari altri

le notizie e aprano cosi la via a chi oggetti, i fenomeni celesti dal 1
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maggio 1909 al 1 maggio 1910,

e un copioso necrologio. Quest'an-

no pur troppo 1' elegante volume

deve aprirsi con una mesta ricor-

danza del Dr Wildermann, che fino

all'annata precedents era stato il

primo direttore scientific della ben

riuscita intrapresa. Al. suo collabo-

ratore e successore nella direzione

dell'annuario il dott. Plassmann, au-

guriamo non meno felici successi e

lunghi anni di scientiflca operosita.

JAHBBUCH der Zeit-und Kulturgeschichte : 1908, zweiter Jahrgang,

herausgegeben von Dr FRANZ SCHNUERER. Freiburg im Br., Herder

1909, 8, p. X-474. M. 7,50.

All'annuario delle scienze natu-

rali fa riscontro da due anni, per la

solerzia indefessa dell'editore, quello

della storia e della coltura contem-

poranea : campo non meno vasto, ne

meno importante, ne possibile ad

esplorare da una persona sola. La

religione e la politica, il movimento

sociale ed economico, 1'insegnamento

e la coltura in generale, le scienze

teologiche, filosofiche, storiche, Jin-

guistiche e giuridiche, la letteratura,

le arti belle, compresa la musica di

chiesa, come quella d'opera e di con-

certo; tutti questi rami dell'iimana

attivita hanno qui i loro annali, sue-

cintamente descritti, ma con studiata

precisione di date e di giudizi da

uomini competent! ciascuno nel suo

genere. L'Allemagna e 1'Austria na-

turalmente hanno la preponderanza,

ma non escludono Faltre nazioni.

Senza dire che alcuni di questi rag-

TESTI LITUEGrlGI GREGORIANI.
1. Annunziamo il nuovo fascicolo

dell'edizione tipica vaticana, conte-

nente 1' Officium defunctorum cum
missa et absolutione nee non exse-

quiarum ordine. Cum cantu resti-

tuto iussu S3. D. N. Pii Papae X.

Editio iijpica (Romae, tip. polygl.

vatic. 1909, 8, 94 p. Lire 1,50). I

beUissimi tipi, la carta ,e gli altri

pregi dell'esecuzione tipografica sono

quei medesimi del Graduate roma-

no. La S. Gongregazione dei Riti

vi premette il seguente decreto in

data 12 maggio 1909: De mandato

guagli, per esempio quello su le pro-

poste e i tentativi di riforma dell'in-

segnamento in Germania e in Au-

stria per 1'appunto, avrebbero un al-

tissimo interest pel nostro paese,

dove si sentono con altrettanto dis-

agio quanto oltremonti, gl'insoppor-

tabili gravami di programmi sovrac-

carichi e di metodi opprimenti, senza

avere il'coraggio mai o il buon senso

di ridare alia nazione il respiro della

liberta. Anche la storia contempo-

ranea puo essere maestra della vita.

La cronaca aggiunta in fine, e con-

dotta di mese in mese, di giorno in

giorno, la lunga e pietosa lista dei

defunti, il copioso indice, concorrono

a fare del denso volume una preziosa

fonte di notizie, che conservera sem-

pre il suo valore, anzi lo vedra cre-

scere ancora quando gli eventi qui

ricordati tenderanno a confondersi

nella lontananza del tempo.

SS. Domini Nostri Pji Papae X, Sa-

cra Rituum Congregatio declarat ac

statuit, praesentem Ofificii Defuncto-

rum editionem Vaticanam, quae can-

tum Gregorianum exhibet ab ipso

SS. Domino Nostro feliciter restitu-

tum, uti authenticam ac typicam
habendam esse, atque ab omnibus

Romanae Ecclesiae ritu utentibus in

posterum observandam. Quaevis ideo

eiusdem Officii nova editio, typis

evulganda, huic adamussim confor-

mis esse debet.

Le varianti melodiche rispstto alia
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lezione di Solesmes (1903), che finora

avevamo e che era stata riveduta

sui nianoscritti, non sono molte, ma
alcune un po' rauicali. A p. 35, e

staia raessa una liquescente sulla let-

tera a (a montti/ienfo); ma qualehe

simile svista s'incontra anche nel

Ciraduale, p. e., alle parole de jietra

mctle dell'introito Cibavit ed alia

parola regit dell'introito Salve san-

cta p rirens. II testo liturgico e stato

qua e la ritoccato; per esempio a

p. 18 si legge Hen me invece di

JJfi tut'}/? Ifamine. Fara oggi qual-

che meraviglia la forma bissillaba

he- u e ln'-i (p. 18 e 42), data a que-

ste interiezioni, ne certo richiesta da

ragioni metriche. Novita e Y'wiliiun

prescritto per la salmodia, anche

nell'otficiatura de' semidoppii (p. 17).

L'Offidum defunctorum, pel suo

frequentissimo uso pratico, era da

tutti assai desiderate; eccolo final-

mente in mano di tutti. ^periamo
che presto gli tenga dietro il Vespe-

rale, egualmente atteso da lungo.

2. La casa editrice Schwann di

Diisseldorf pubblica il suo Epitome
e Gradtiali tie tempore et de sanctis

(in 8 di pp. compless. 908, M. 4, 80),

dove sono raccolte tutte le melodie

che possono occorrere nelle domeni-

che e feste dell anno e nelle ferie piu

eomunemente celebrate. 1 pregi par-

ticolari di quest'edizione sono i me-

desimi che abbiamo gia notato altra

volta nell'edizione intera del Graduale

romano della stesssa casa editrice:

la bellezza dei tipi gregoriani di

forma sobriamente arcaica e Ja cor-

rettezza dell'edizione in conformita

dell'edizione tipica vaticana.

Dallo stesso editore ricevjamo il

pratico libretto: Tnton<itionex ft foni

iixNac conformes edi-

l rrifirtniHfl (I X.S'. I). X. I'in

Papa X wtilyrttae, quos ediilit Dr.

P. WAGNKR (in IGdipp. 50; M. 0,60).

II ch. professore accompagna la bella

e nitida stampa delle melodie coa

note esplicative molto opportune.

3. La casa editrice Desclee offre

una doppia serie di estratti dalle sue

edizioni liturgiche. Anzitutto il Com-

inune Sanctorum cui accedunt l\y-

r idle sen Ordinariummissae, mi*xa

pro defunctis et toni communes w/.s-

sae dd exemplar editionis typicae

concinnati con appendice ai melodie

varie (in 8 di pagine compless. 220,

Fr. 1,35). Si possono anche avere a

parte (a prezzo proporzionato) i soli

Toni com unes, il solo Eyriale o la

sola messa dei defunti od ambedue

que4i ultimi insierae. Altra edizione

dei medesimi estratti e in sesto piu

piccolo, conforme al Liber usualis

missae, di minor costo e certo ce-

modissimoper i cantori e per lascuola.

Di ognuno poi dei libretti si sono fatte

due edizioni parallele, con segni rit-

mici ed in notazione moderna; dove

notiamo che i Benedettini di Sole-

smes hanno adottato anche per le

trascrizioni in note moderne 1'epise-

ma verticale, posto sopra o sotto le

note e non piu congiunto alle note

stesse, come adoperavano prima con

qualche danno della grafla musicale

moderna.

Raccomandiamo vivamente le edi-

zioni ritraiche solesmensi, perche age-

volano di dieci tanti la buona esecu-

zione gregoriana.

D. JOHNER 0. S. B. - - Nouvelle methode de plain-chant grego-
rien. Traduction franyaise par 1'abbe J. BENOIT. Ratisbonne,

Pustet, 1909, VIII-275 p.

L'edizione franrese di questo me- c.nto qua e cola il testo primitivo te-

todo veramente eccellente ha modifi- desco (1906), raccorciato alquanto il
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trattatello della salmodia e trala-

sciate parecchie citazioni di opere

non francesi. Ma nel jesto ha tutti

pregi dell' originate e delle prime tra-

duzioni, italiana ed inglese, cheall'o-

riginalesono interamente conformi. II

libro e diviso in tre corsi; corso pre-

lim inare, corso normale e corso

superiors, ma non gia per servire di

testo progressive a tre scuole diverse,

si piuttosto per meglio distinguere

e raggruppare la materia dell'inse-

gnamento, lasciando al maestro di

spiegare 1'uno o 1'altro capitolo di

questa o quella parte secondo il bi-

sogno e 1'opportunita. Di fatto il

corso superiore contiene considera-

zioni bellissime sulle relazioni tra la

liturgia ed il canto gregoriano, sul

valore estetico di questo, sul concetto

che deve farsi della sua esecuzione:

tutte cose che possono essere incul-

cate di mano in mano fin dalle pri-

me lezioni, se i can tori sono giovani

istruiti ed intelligent!. Lo stesso di-

casi delle nozioni preliminari, che a

seconda del bisogno potranno essere

ricordate anche piu tardi durante la

scuola. II metodo proprio d'insegna-

mento e contenuto nel corso normale,

dove nella prima parte si spiega

quanto riguarda la notazione, i modi

e il ritmo, e nella seconda si percor-

rono tutte le different! classi di me-

lodie gregoriane. Nella questione

delle suddivisioni ritmiche il ch. A.

non tiene la teoria dei benedettini di

Solesmes, ma segue 1'ordinaria, fon-

data nell'intensita, cui negli esem-

pii pratici va notando col segno del-

1'accento acuto, ben diverse dall'epi-

sema delle edizioni ritmiche. Da que-

ste pero egli accoglie il jninto come

segno delle morae vocis e le trat-

tine di prolungamento.. Per conse-

guenza non si capisce, come mai

qualche caldo avversario della teo-

ria ritmica solesmense vituperi an-

che il ch. p. Johner quasi ne fosse

seguace, ed in particolare poi, per-

che raccomanda ai cantori le edi-

zioni di Solesmes con pegni ritmici

(Cfr. Rev. du chant grig. 1909, 4,

p. 121 e ss.). Ma il p. Johner e pieno

di buon senso, e sa benissimo che chi

non segue la teoria ritmica di don

Mocquereau in tutte le sue applica-

zioni, puo passarsi degli episemi, di

quelli sopratutto che sono indicati sulle

melodie sillabiche, e servirsi invece

delle altre indicazioni ritmiche, utilis-

sime sempre ed agevolanti in modo

addirittura meraviglioso la buona

esecuzione gregoriana collettiva, come

ne conferma la esperienza di molti

anni d'insegnamer.to.

Potremo fare qua e cola qualche

riserva su certe spiegazioni date dal-

1'A., in particolare sulla teoria della

nota accentata che si trova tra due

neumi; crediamo che quell' incontro

possa ammettere una spiegazione piu

semplice e piu ra/iunale, movendo

dal principio onde i singoli ritmi

vengono insieme ad unirsi in frase

melodica. Ma non e qui il luogo di

entrare in discussione e ci piace

conchiudere, che a^giudizio nostro,

questo metodo e uno dei migliori,

che ci sia capitato sotto gli occhi

in questi ultimi anni. Vogliamo per-

cio raccomandare in modo parti-

colarissimo ai nostri studiosi d'l-

talia 1'edizione italiana, tradotta dal

rev. sac. Riccardo Felini e vendibile

al prezzo di L. 2,50 (Roma, Pustet).

J. BAS. -- Manual de canto gregoriano. Edicion espanola notable-

mente ampliada y retocada por el autor y acomodada por el

P. NEMESIO OTAIIO S. J. Dusseldorf, Schwann, 1909, 16, 122 p.

Le belle Nozioni di canto grego- lio Bas, che ebbero subito 1'onore di

riano dell'egregio gregorianista Giu- una traduzione tedesca, qui si allar-
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gano in un breve si ma corapiuto

manuale. II ch. A. per consiglio di

.un altro egregio musicista, il p. Ne-

raesio Otano S. I., a cui si deve in

buona parte lo straordinario pro-

gresso della riforma gregoriana e mu-

sicale sacra in Ispagna, ha ritoccato

ed ampliato il libretto, ed il p. Otafio

ne fece la versione spagnola, aggiun-

gendo anche le note ed alcuni capi-

toletti, come quelli sui recitalivi li-

turgici. Non solo troviamo in queste

pagine tutto cio che importa sapere

per la pratica gregoriana, ma cio che

forma il pregio speciale del libro e

la concisione del metodo didattico,

congiunta con la piu scrupolosa esat-

tezza e chiarezza di espressione. Scri-

vono due bravi e sperimentati mae-

stri ! II sistema ritmico vi e esposto
sobriamente ma assai chiaramente,
e a grado a grado; donde si scorge
che se in alcune particolarita vi ha

divergenza di opinione tra i mo-

naci di Solesmes ed il resto della

scuola benedettina, tutto si riduce a

pura teoria, senza alterarne la pra-
tica. Da notare la pagina 59, dove

si parla de' diritti che pud avere

1'accento melodico su quello del testo;

la qual dottrina potrebbe confermarsi

con parecchi altri esempii, non solo

presi dall' innologia, ma anche da

melodie sillabiche comuni. A propo-
sito delle liquescent!, che talvolta si

segnano con due notine, e detto a

p. 1 1 : la notacion se encarga de

indicar con claridad si debe ser

liquescente la ultima 6 las dos notas

finales. Non sembra possibile nella

pratica far liquescente piu di una

sola nota, e questa e 1'ultima, ancor-

che nel cliwacus, per ragione gra-

flca, appaiano per lo piu due note

liquescenti, anzi^he una sola.

II nuovo manuale meriterebbe di

essere tradotto in italiano e diffuse

nelle nostre scuole.

ANTONIO MINETTl dei Figli di S. M. Imrnacolata. Gramma-
tica di canto gregodano. Roma, tip. vaticana, 1909, 8. Tre vo-

lumetti di pp. 82,94 e 110. Prezzo rispettivo: L. 0,70; 0,80 e 0,90.

Rivolgersi all'autore : Roma, Via del Mascherone, 55.

La grammatica e divisa in tre

corsi, distinti in particolari fascicoli

che si possono avere anche a parte.

Primo corso : Nosioni fondamentali
e pratica delle melodie piu facili;

secondo corso : Storia, salmodia, in-

nodia, tropi ; terzo corso : Tonalitd,

cursus, ritmo. Gome si vede, tutto

cio che occorre nell' insegnamento e

qui contenuto ed opportunamente di-

viso, ma con intento esclusivamente

pratico, senza nulla delle ampie ed

erudite considerazioni di scienza mu-

sicale, di estetica, di storia, che si

possono leggere altrove, per esempio
nel llbro del Johner qui sopra an-

nunziato
;
diremo anzi, per essere sin-

ceri, che dobbiamo notare parecchie

1909, vol. 3, fasc. 1419.

inesattezze nelle nozioni specialmen-

te storiche, ed anche talvolta nelle

deflnizioni ed illustrazioni. Ma non

consist ; in questo il proprio merito

dell'opera, si nella scuola graduata,

metodica, bene acconcia alia capa-

cita dei giovani scolari. II ch. p. Mi-

netti, vi ha messo tutta la sua ope-

rosa diligenza, condensando in queste

pagine il frutto raccolto da piu di

vent'anni d'insegnamento pratico net

collegi della sua congregazione e ul-

timamente qui in Roma ai giovani

ecclesiastic! che fanno il corso degli

studii nel suo istituto. Egli sa dun-

que per esperienza quid valeant 7m-

meriy quid ferre recusent, e con que-

sto criterio stabili le sue regole, e

23 31 luglio 1909.
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le dispose a metodo progressive. In

particolare ci sembra assai utile nel

primo volume 1' insegnamento della

lettura rausicale, che comincia dal

cogliere a mente gli intervalli e non

passare alia lettura delle note sul rigo

musicale, se quella prima difficolta

non siasi superata. Allora il solfeg-

gio sul rigo e )a lettura musicale di-

ventano un giuoco. Non ci garbano
molto i vocalizzi che cominciano a

p. 66. Essi sono troppo artificial! e

preseniano all'occhio una disposizio-

ne che non s'incontra mai nei libri

Prof. ALFONSO M. SINISCALCHI
e Salvietti, 1909, 16, 113, p.

Due ipotesi? Queste secondo

1'A. sono la credenza a un di Id op-

pure al nulla; e 1'una delle due sem-

pre agita o sostiene 1'anima umana,

portando seco per conseguenza tutta

un'etica propria. Ora quale sia il va-

lore pratico di ciascuna di esse nel

problema dell' educazione, ben puo
averlo osservato il prof. Siniscalchi

ne' suoi quarant'anni d'insegnamento
e di attento studio delle questioni

pedagogiche, onde perpetuamente ri-

bolle il paese nostro. Gli e percio che

egli, credente convinto e insieme di-

ligente cultore delle scienze, solo per

metodo dialettico ponendo per un mo-

mento la certezza della verita al

grado d'ipotesi, prende in qnest'opu-

scolo ad additare liberamente gli ef

fetti funesti della scuola senza Dio,

che e quanto dire senza morale.

Certo e che a preferenza di vedere

10 Stato monopolizzare 1'etica come

11 sale e il tabacco sarebbe meglio
< lasciare ad ognuno la liberta di

gregoriani. Meglio e tralasciarli e

passare subito alia pratica del canto.

Tanto il primo volumetto, come gli

altri due sono ricchi di esempii tratti

dai libri liturgici gregoriani, in par-

ticolare di belle e facili cantilene, oggi
fuor d'uso nella liturgia, ma che im-

parate in iscuola possono poi oppor-

tunamente eseguirsi in chiesa nelle

devozioni popolari.

Alia fine di ogni volume v'ha

un questionario o programed per

gli esami, che riassume tutta la ma-

teria studiata durante il corso.

Le due ipotesi. Napoli. A. Tocco

L. 1.

educarsi come vuole, rispettando la

credenza degli altri e piu certo an-

corache con obbligare i cattolici alia

scuola laica, o meglio atea, si compie
un atto di vera prepotenza . Che se

non fosse la passionesettaria, nessuno

oserebbe dubitare che mentre lo

Stato deve proteggere, suscitare, sor-

vegliare la rinascenza della cultura,

esso non deve pero e noi soggiun-

geremmo non sa e non puo crearla

per legge . Verissimo del pari che la

mania oggi dominante di distruggere

Tinsegnamento privato per levare di

mezzo ogni rivale all'insegnamento

regio, riesce a privare quest'ultimo

di uno stimolo utile, d'una feconda

concorrenza, della^ara necessaria ad

ogni progresso. Ma troppo sarebbe

ingenuo darsi a credere che verita e

progresso sieno a cuore a chi si e

asservito, come lo Stato o meglio gli

imperanti nello Stato, alia seconda

ipoiesi. II Siniscalchi ha avuto la

franchezza di dirlo apertamente.

Dott. ANGELO POMETTA. Le calunnie contro il catechismo nelle

scuole. Lugano, Grassi, 1908, 26, p. 256.

E un libro di battaglia, dovuto sta ch'e il sac. Pometta, con cui egli

alia penna di quel valoroso polemi- ritorce e confuta trionfalmente tutte
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le accuse lanciate al gran Gonsiglio

del Ticino dall'avv. Bossi contro il

catechisrao nella scuola e contro la

morale cattolica, dimostrandole vol-

gari ed audaci falsificazioni. Denso

di dottrina e di svariata erudizione

in quanto alia sostanza; vivace, in-

Sac. F. MACGONO, Salesiano. -

S. Pier d'Arena, tip. salesiana,

L'opuscolo e piccolo di mole, ma
denso di aurei insegnamenti per la

gioventu operaia. II ch. ed indefesso

autore prescelse la forma epistolare,

come quella che sa acconciarsi me-

glio allMntelligenza anche de' piu

rozzi, e condire di sali e di affettuose

espressioni, materie, che esposte in

altro modo darebbero noia al gio-

vane lettore. Gosi in poche pagine

cisivo, vigoroso nella forma; questo
lavoro riuscira utilissimo non solo

pel pubblico ticinese, dov'e si ar-

dente la lotta pro e contro il cate-

chismo nelle scuole, ma anche in

Italia, dove la stessa lotta, ora asso-

pita, tosto o tardi verra ripresa.

A un giovaae operaio. Lettere.

1908, in-24, 148 p. L. 0.40.

e sparsa con ordine e spigliatezza

una copiosa semenza di verita teo-

riche e pratiche, fornendo un libretto

utilissimo ed opportunissimo. Osser-

viamo che nella lettera 32* sarebbe

stato bene distinguere tra elezioni

ammini strative e politiche, e per que-

st'ultime ricordare la riserva o con-

dizione prescritta nell'enciclica pon-

tiflcia : 11 fermo proposito.

PIERRE MELINE. - Le travail

508-509). Paris, Bloud, 1909,

La sociologies, nome create da

A. Comte per determinare unanuova

discipline, sistematica, fondata sulla

classiftcazione dei fatti sociali e sulla

loro riduzione a principii certi e uni-

versali, non ha ancora raggiunto lo

stato della sua maturita scientifica,

per guisa da potersene defmire la

materia e il metodo di trattazione.

Quindi il ch. autore, dopo una in-

troduzione, in cui si espongono le

sociologique. La methode (S. et R.

16, 123 p.

difficolta dell' impresa, e un riassunto

storico del soggetto, si da a cercare

e flssare le norme del metodo socio-

logico, discutendole con vera compe-
tenza tecnica e dimostrando che, a

determinarlescientiflcamente, non ba-

sta 1' osservazione e il raggruppa-
mento dei fatti sociali, rna si esige

altresi lo studio teleologico, cioe la

loro subordinaziorie ai flni sociali

dell'umana famiglia.

Sac. G. TREDICI, prof, di filosofia nel semin. arciv. di Monza.

Breve corso di storia della filosofia. (Bibl. della Riv. di filos.

neo-scolastica . Ser. A n. 2). Firenze, tfbr. ed. fior. 1909, 16,
VIII-216 p. L.I, 75.

Per aiuto delle sue lezioni di sto-

ria della fllosofla, prescritta nei se-

minari dai recenti prograrami ponti-

ficii, 1'A. ha compilato questo Breve

Corso, e lo da alia luce nella fldu-

cia die possa essere utile anche ad

altri*. Brevita, chiarezza ed erudi-

zione, pregi essenziali a un libro sco-

lastico, vanno congiunte nel presente

manuale alia ponderatezza, e al buon

senso nei giudizi, cosa difflcilissima

quando si tratta specialmente di si-

stemi filosofici
;
e di importanza som-

ma per formare a giusti e sani cri-

teri le giovani menti.

Ci permettiamo due sole brevi os-
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servazioni. Non riteniamo vero che

ordinariamente Arislotile sembra ac~

cordare all'induzione incorapleta sol-

tanto un valore probabile (p. 28).

II luogo ivi citato riguarda Tindu-

zione detta completa. Non possiamo

attribuire a un soggetto B univer-

salmente, cioe secondo tutta la esten-

sione C (in cui si contengono p. es.

gli element! a, b, c) un predicate A,

se non siamo sicuri che a, b, c sono

tutti gli eleraenti di C.

L'altra osservazione riguarda la

questione galileiana (pp. 119-120).

Andrebbe specialmente messa meglio
in rilievo la falsa posizione di Ga-

lileo, coi suoi argomenti punto dimo-

strativi, di fronte a tutti gli scen-

ziati dell'epoca, si cattolici come dis-

sidenti ; e la conseguente difficolta in

cui venne a trovarsi 1'autorita eccle-

siastica per una questione che nel-

1'opinione pubblica d'allora pareva

compromettere la verita della Sacna

Scrittura. II manuale del Tredici ne

guadagnera di pregio.

Dr. D. ANS. HERRANZ Y ESTABLES, catedratico de filos. en el.

Semin. de Gerona Compendio de historia de la filosofia. Barce-

lona, Gili, 1908, 16, 370 p., Pes. 4,50.

Nessuno ignora quanto giovi alia

esatta trattazione delle quistioni filo-

sofiche, la conoscenza della storia

della filosofia. Essa soraministra ar-

gomenti forti e ignorati a combattere

gli errori, e propugnare le verita,

che, in fine, son sempre le stesse ed

hanno valicato i secoli trionfalmente.

Ma un lungo corso di storia assor-

birebbe molto tempo prezioso, e non

consentirebbe ai giovani di applicarsi

a cose non meno necessarie. Ecco un

buon compendio, il quale special-

mente nei seminari potra rendere un

grande servizio. Esso e un riassunto

dell'opera ampia e voluminosa del

p. Gonzalez, con un accenno rapido

ai filosofi posteriori, quali il Sanse-

verino, il Liberatore, 1'acuto p. Men-

dive e 1'eruditissimo P. Urraburu.

Gonserva quindi la sicurezza di dot-

trina, 1'autorita dei giudizi, la ret-

titudine dei propositi gia notati nel

grande storico, che gode tuttora tanta

stima tra i cultori delle discipline

filosofiche.

CAROLUS FRICK S. I. Logica in usum Scholarum. Friburgi

Brisgoviae, Herder, 1908, 16,
Le ripetute edizioni della Logica

del p. Frick, in un giro relativamente

breve di anni, sono una bella testi-

monianza dell'accoglienza, ben me-

ritata, che trovo in molte scuole non

solo per la sicurezza della dottrina,

ma anche per la chiarezza congiunta
a brevita, cosi rare in un libro sco-

lastico. A queste qualita sostanziali

si deve aggiungere quel pregio che,

bisogna convenirne, e tutto proprio

della benemerita Casa Herder, la quale

presenta anche i libri scolastici ai gio-

vani in una veste cosi elegante, da

XII-326. M. 2,80.

far amare in qualche modo la scienza

anche prima di cojioscerla. Lo inten-

dessero tutti gli editori!

Senza intrattenerci a esaminare

in particolare i varii punti di un li-

bro che omai il pubblico conosce,

vorremmo soltanto suggerire al ch. A.

di modificare cio che al n. 420, 3,

riguarda 1'opinione del Galluppi circa

la coscienza come criterio di ve-

rita. La frase sensisse videtursido-

vrebbe, secondo noi, mutare in sen-

sisse putant nonnnlli ; perche nel

luogo che comunemente si cita (Sag-
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gio sulla critica delta conoscema, terio del vero sta nel principio di

I, c. V, . 137), egli asserisce che il cri- contradizione, e non nella coscienza.

GELI G., prof.
-- Nuovi Eleraenti di filosofia ad uso specialmente

dei licei. Volume III. ETICA. Torino-Roma, Paravia. 1909. L. 3.

Abbiamo gia annunziato, col de-

bito elogio, i due precedent! volumi

del corso di fllosofia del p. Gervaso

Celi S. I., che e il migliore ftnora

uscito ad uso dei licei e dei semina-

rii ordinati secondo il programma li-

ceale. Ora ci affrettiamo ad annun-

ziare questo terzo ed ultimo, che

tratta della parte praticaraente piu

importante e vitale, com'e quella dei

costumi, V Etica. Essa e preceduta da

un breve, ma ben delineate quadro

storico dell'etica, cominciando dalla

indiana, dalla cinese, dalla orientale,

dalla greca flno alia cristiana, ed alle

molteplici forme, o sistemi svariati,

di morale anticristiana, quali sorsero

dal mutato indirizzo di fllosofia, op-

posta a quella dei Padri e degli Sco-

lastici della Chiesa. Nel resto, 1'opera

precede, come nei precedent! volumi,

fedele sempre e al programma gover-

nativo per una parte, e alia pienezza

della filosofia cristiana per 1'altra; e

ci da quindi una succosa ma esatta

esposizione dell'unico vero e duraturo

sistema di etica, quello della filosofia

perenne, che il cristianesimo non ha

alterato, ma perfezionato e chiarito.

L'autore, con quella nitidezza e

lucido ordine che distingue il pro-

fessore esperto, dopo illustrate le no-

zioni preliminari dell'etica, il suo

nome, il suo oggetto, la sua defini-

zione, 1'importanza, il metodo e si-

mili, viene alia divisione principale

dell'etica in due parti : dell'e^'ca ge-

nerate, e dell'etica speciale. Nella

prima tratta i principii universal!,

cioe dell'atto umano, della sua liberta,

del suo fine, e quindi del problema

etico, ossia fondamento dell'ordine

morale; da ultimo della legge morale

e della coscienza morale, delle virtu

e dei vizi. Nell'altra passa ad appli-

care i principii general!, stabiliti

nella prima, e chiarito il diritto e il

dovere naturale, li applica anzitutto

ai doveri special!, indi agli speciali

diritti. E di quest! prima occorronogli

individual!, come la proprieta intorno

la quale si stende piu ampiamente
la trattazione, conforme al bisogno
dell'eta nostra; e appresso i diritti

sociali, dei quali altri riguardano la

societa domestica, la famiglia, altri

concernono la societa civile, altri le

societa o Stati particolari nelle loro

relazioni vicendevoli, che danno luogo
al diritto internasionale; e di tutti

il ch. filosofo tocca piu o meno suc-

cintamente, come porta la natura del

compendio e la ristrettezza del pro-

gramma costringe ;
ma con bastevole

pienezza, ove sopra tutto si aggiunga
la convenevole spiegazione data dal

profassore in iscuola.

Noi raccomandiamo novamente

questo Gorso di filosofia ai giovani

dei nostri licei, ed anche ai semina-

risti che ne seguano i corsi o deb-

bano sostenerne gli esami.

Sac. A. CAPPELLAZZI. -- Saggio d'una introduzione alia filosofia

sociale. -- Gretna, Plausi e Gattaneo, 1908, 12, pp. 71.

L'infaticabile A. si propone di ossia una Introduzione che senza

dare in questo breve Saggio 1'appa- pretendere sia perfetta nei suoi

rato scientifico per passare dalla psi- principii, nel suo svolgimento, nel

cologia sociale alia filosofia sociale
;

suo esito lumeggi almeno Tin-
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sieme dell'edificio filosofico* (pp. 3-4).

Tutto il suo pensiero, svolto dall'A.

con molteplice erudizione, sempre il-

luminata da sani principii, si rias-

sume nella formula instaurare om-
nia in CJiristo, con la quale S. S.

Pio X presenta G. Gristo alia so-

cieta : fuori di lui non e salute (p. 68).

Fr. KLIMKE S. I. Der Mensch. Darstellung und Kritik des antro-

pologischen Problems in der Philosophic Wilhelm Wundts. Gras

u. Wien. Styria. 1908, 8, VIII-274 p. M. 2.90.

La filosofla di Guglielmo Wundt,

professore all'Universita di Lipsia, e

in certa guisa, come scrive 1'autore

nella sua prefazione, una lente con-

vergente, che raccoglie nel suo fuoco

la piu gran parte delle correnti filo-

soflche odierne
;
e uno specchio con-

cavo, nel quale si riflettono i piu

differenti sistemi de' tempi nostri.

Pertanto il libro del Klimke non vuol

essere solamente una monografia in-

torno al sistema del Wundt, ma ben

anche un nuovo sussidio a rettamente

apprezzare la filosofia moderna ; vuole,

in altre parole, delinearci un pro-

spetto concise bensi, ma esatto del

sistema del Wundt, e soprattutto di-

saminare, se ropera di questo pen-

satore ha scorto alcunche di positive

per la soluzione del problemi filo-

sofici.

Guglielmo Wundt, nato a Neckarau

nel Baden il 16 agosto 1832, fu an-

zitutto medico e fisiologo; iusegno

piu anni fisiologia ad Heidelberg, e

presto si senti attratto verso il campo

degli studi fllosoflci, ai quali si de-

dico in seguito con sempre maggior
fervore e tenacia. Dal 1875 in poi ha

lavorato senza interruzione e levando

grandissima fama di se, sia come

professore in Lipsia, sia come scrit-

tore di filosofla. Tra le sue opere

vanno singolarmente segnalate: Le-

zioni sull' anima dell'uomo e del

bruto; Logica ; Etica; Sistema delta

filosofia; Psicologia del popolo ; ln-

trodusiowe alia filosofia.

II sistema della filosofia del

Wundt valse a richiamare i cultori

delle discipline filosoflche alia trat-

tazione delle question! metafisiche,

alia quale egli, del res to, moveva
da un certo suo particolar punto
di vista. lo ritengo, egli serive,

che la metaflsica non sia ne una
creazione concettuale, ne un si-

stema della ragione da elevarsi me-

diante metodi speciali con presupposti
valevoli a priori ; no, per me suo fon-

damento e 1'esperienza, e suo unico

metodo ammissibile e quello stesso

che si applica dappertutto nel campo
delle scienze particolari: la collega-

zione cioe dei fatti secondo il prin-

ciple della causa e dell'effetto. Percio

la metafisica non solo deve rifarsi di

nuovo a costruire tutto il suo edi-

fizio, ma anche prendere le mosse

dagli elementi ipotetici, che le ven-

gono offerti dalle scienze particolari.

A lei s'appartiene di esaminarli lo-

gicamente, di porli in vicendevole

accordo, e cosi ricongiungerli in un

tutto armonico e coerente.

Di fronte a si fajta metaflsica in-

duttiva il ch. p. Klimke a ragione os-

serva : La filosofia non pud in alcun

modo muovere senz'altro dagli ele-

menti ipotetici delle scienze partico-

lari; essa deve piuttosto sottoporre

a profondo esame i fondamenti non

empiric! delle scienze. Essa ha da

renders! chiara ragione del loro va-

lore, ha da apprendere con esattezza

i motivi che c'inducono ad accet-

tarli. Se non lo fa, ecco che essa me-

desima, e con lei la scienza, vacilla
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sulla sua base. Da siffatto scoglio

mal seppe guardarsi it Wundt, e da

cio si spiega in qual modoegli, non

ostante 1'acume delle sue investiga-

zioni, sia giunto a formarsi una con-

cezione dell'universo, la quale non

pud per alcuna guisa difendersi con

successo ,
che anzi, come il Klimke

con sottile analisi diraostra, e sba-

gliata in tutto e per tutto.

Nella fllosofla del Wundt i 1 ch. A. ha

scelto appunto la questione antropolo-

gica, per chiarirein tre parti quanto

insegna il professore di Lipsiaintorno

la natitra, I'origine e il fine dell'uorao,

e indi passa alia confutazione di sif-

fatte dottrine. Ma non essendoci dato

addentrarci nella discussione partico-

lare, ci basti accennare a qualche

punto priucipale. II corpo dell'uomo,

secondo il Wundt, non e altro che

un lato determinate della sua espe-

rienza (pag. 21); la nostra anima

non e (una sostanza, ma nient') altro

che la somma delle nostre etesse in-

terne esperienze ecc. (p. 33) ; anima

e corpo non sono due cose diverse
;

sono soltanto 1'espressione compren-
siva di due different! punti di vista.

Quanto all'origine dell' uomo, per

il Wundt e cosa indubitata che

giusta le leggi dell'evoluzione flsica,

1'uomo dalle inferior! forme di vita

e giunto a lenti passi all'attuale suo

grado di organamento (p. 78), e in

conseguenzarampolla clai bruti ! Molto

singolare e la sua dottrina circa la

volonta umana, e piu strana ancora

quella circa il fine dell'uorao. Egli

parla di flni individual}, sociali e

. I flni individual}, quali la

felicita e la perfezione dei singoli,

sono subordinati ai sociali, e questi

agli umani, i quali altro non sono

che la cosiddetta civilta e i pro-

dotti della civilta nel piu lato senso

della parola, oltre i quali ftni umani
niente si da, a cui I'uomo ^ossa in

qualclie modo aspirare (p. 209).

E siccome, la civilta puo e deve sem-

pre perfezionarsi, cosi 1'ultimo fine

della tendenza morale, consistente

nell'infinita perfezione dei valori spi-

rituali, in realta non pud raggiun-

gersi mai (p. 210). II Wundt nulla

sa di Dio. Sono tristi assai questi

risultamenti dell'indagine fllosoflca I

II Klimke, il quale ha studiato a

*ondo le opere di questo nuovo filo-

sofo, gli tien dietro in questo suo li-

bretto a traverso il labirinto delle

sue trattazioni, ipotesi e conclusioni;

ne esamina sottilmente i principii, i

presupposti e le conclusioni, e con

logica inesorabile mette a nudo le

irragionevoli ipotesi, le torte appli-

eazioni di certi principii, i viziosi

raziocinii e le molte con trad dizioni

nelle quali il Wundt e venuto ad av-

vilupparsi. Leggessero e studiassero

molti, mass!me gli scolari del Wundt,

questo libretto; scorgerebbero allora

quanto di esiziale si celi in quella

fllosofla e insieme si farebbero un

concetto della logica e della fllosofla

vera. II Klimke combatte il suo av-

versario con forma veramente digni-

tosa; e la sua trattazione, particolar-

mente quella sul fine dell'uomo, e

oltremodo istruttiva ed attraente.
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I.

COSE ROMANS

1. Decreto col quale e proibito ai clei-o di assistere ai cinematografl di

Roma. 2. Decreto della Sacra Congregazione dell'Indice. 3. Do-

cument! intorno alia morte dell' abate Tyrrell.

1. Per la disciplina del clero. Vedendo la crescente immoralita o al-

meno la sguaiata leggerezza degli spettacoli per lo piu rappresentati
nei pubblici cinematografi della citta, Sua Eminenza il cardinale Vi-

cario eraano il seguente decreto in data 31 luglio :

Una delle principal! cure del nostro uf6cio e quella di vigilare

affiche non si introducano nel clero abitudini che male si addicono

alia santita ed al decoro dello stato ecclesiastico. Essendoci noto

pertanto come persone appartenenti al clero, cosi secolare .come re-

golare, frequentino i pubblici cinematografi, dove non di rado si of-

fendono Ja religione e la morale, abbiamo creduto nostro doveredi

informare di cio il Santo Padre, invocando provvedimenti opportuni ed

efficaci a togliere cosi grave abuso. Nel nome quindi del Santo Padre e

con 1'autorita di Lui per queslo scopo concessaci, mentre ricordiamo

al clero 1'obbligo di non frequentare i pubblici teatri, vietiamo in

particolare agli ecclesiastici dell'uno e dell'altro clero di assistere

agli spettacoli che si svolgono nei pubblici cinematografi di Roma
senza eccezione.

Per espresso volere del Santo Padre, qualora, che Dio nol voglia,

da ecclesiastici, dell'uno edell'altro clero, si contravveltisse a questa

disposizione, procederemo contro i trasgressori con le pene canoniche,

compresa la sospensione a divinis.

2. Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum San-

etae Romanae Ecclesiae Cardinalium a SANGTISSIMO DOMINO NOSTRO

Pio PAPA X Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae do-

etrinae, eoramdemque proscriptioni, expurgationi ac permissions in uni~

versa Christiana repubblica praepositorum et delegatorum. habita in

Palatio Apostolico Vaticano die 2 lunii 1909. damnavit et damnat
f

proscripsit proscribitque, atque in Indicem librorum prohibitorum re-

ferri mandavit et mandat quae sequuntur opera:
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JOSEPH TURMEL, Histoire du dogme de la papaute ;
des origines

a la fin da IV siecle. Paris, Alphonse Picard et Fils, 1908.

- Histoire du dogme du peche originel. Macon, Protat Fre-

res, 1900.

- L'Eschatologie a la fin du IV siecle. Ibid., 1900.

GUILLAUME HERZOG, La Sainte Vierge dans 1'histoire. Paris, Emile

Nourry, 1908.

ROMOLO MURRI, Battaglie d'oggi, 4 volumi. Societa I. G. di cul-

tura. 1903-4.

- Democrazia e cristianesimo
;

i principii comuni (Programma
della Societa nazionale di cultura). Roma Societa nazionale di cul-

tura, 1906.

- La vita religiosa nel cristianesimo; discorsi. Ibid., 1907.

- La filosofia nuova e 1'enciclica contro il modernismo. Ibid. 1908.

SOSTENE GELLI, Psicologia della religione ;
note ed appunti. Roma,

Societa nazionale di cultura, 1905.

- FILOSOFIA DELLA FEDE. Appunti. Stampato in Roma, tip. del-

I'Unione cooperatives editrice, s. a.

FORTUNATO Russo. La curia romana nella sua organizzazione e

nel suo completo funzionamento
;
diritto e psicologia. 2a ediz. Pa-

lermo, Tip. Gaszetta commercials, 1908.

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera

damnata atque proscripta. quocumque loco et quocumque idiomate, aut

in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sub poenis in

Tndice librorum vetitorum indictis.

TELEPHORUS SMYTH-VAUDRY -- Decreto S. Congregationis, edito

die 4 lanuarii 1909, quo liber ab eo conscriptus notatus et in In-

dicem librorum prohibitorum insertus est, laudabiliter se subiecit.

Etiam auctores librorum sub pseudonymis LEFRANC et JEAN DE BON-

NEFOY evulgatorum et hac S. Gongregatione decretis dierum 11 De-

cembris 1906 et 4 lanuarii 1909 prohibitorum, his decretis laudabi-

liter se subiecerunt.

Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO Pio PAPAE X per me infra-

scriptum Secretarium relatis, SANGTITAS SUA decretum probavit, et pro-

mulgari praecepit. In quorum fidem etc.

Datum Romae die 6 lunii 1909.

FRANCISCUS CARD. SEGNA, PRAEFEGTUS.

Loco ^ Sigilli.

THOMAS ESSER, 0. P., Secretarius.

Aggiungiamo qui volentieri la notizia comunicata dai giornali (e

sara poi a suo tempo autorevolmente pubblicata dalla stessa Con-

gregazione) che 1'abate Tunnel ha dichiarato con lettera di accettare

con intera sommessione il decreto di condanna delle tre opere, con
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tutte le conseguenze cfce esso porta, provvedendo perche sia ritirato

dal commercio quanto resta di esse.

4. Le circostanze che accompaguarono la morte dell'abate Tyrrell,

avvenuta il 15 luglio, sollevarono nuova dolorosa poleraica intorno

al nome del disgraziato sacerdote
;
noi ci conlenteremo di riferire,

per la storia, i fattl accertati dalle pubbliche dichiarazioni dei te-

stimoni.

L'abate Tyrrell mori a Storrington, nella diocesi di Southwark

(Londra) in casa di cerla signora Maud D. Petre, ardente fautrice

di modernismo, presso la quale era ospitato e dalla quale fu costan-

temente vegliato sul letto di morte, in cornpagnia del barone von Hiigel,

uno dei piu noti corifei della setta. Subito dopo il suo trapasso la

suddetta signora diresse al Times una lettera che fu pubblicata nel

numero di venerdi 16 luglio :

Per evitare false voci mi do premura di scrivervi qualche par-

ticolare intorno alle ultime ore di vita del padre Giorgio Tyrrell,

morto teste in casa mia. Cadde malato improvvisamente il 6 Juglio

perdendo quasi intieramente 1'uso della parola: io potei tuttavia di-

stinguere molte delle sue parole prima che morisse. II 10, vedendo

che il suo stato peggiorava, risolvetti, iu conformita dei miei sen-

timenti e di quelii del barone von Hiigel, di far venire un sacer-

dote suo amico, della diocesi di Southwark. Questo sacerdote infor-

mato da noi che a cagione del grave stato del morente sarebbe stato

Dialagevole conoscere da lui chiaramente le sue intenzioni, voile

prima essere certificate dalla testimonianza del barone che era per-

fettamente consapevole delle idee del malato e poteva interpretare le

sue presenti disposizioni. Rispondendo dunque alle domande del sa-

cerdote il barone dichiaro sapere di certa conoscenza che 1) il p. Tyr-

rell avrebbe desiderato ricevere tutti i riti della Chiesa: 2) che si

sarebbe profondamente pentito di tutte le colpe e di tutti i trascorsi

in cui sarebbe caduto sia nelle controversie sia in qualunque altra

occasione: 3) che tuttavia non vorrebbe ricevere gli^ultimi
sacra-

menti a prezzo di una ritrattazione di quanto aveva detto o scritto

in ogni sincerita riteneudolo con tranquilla coscienza la pura verita.

II sacerdote, avendo ben inteso il significato di queste dichiarazioni,

ebbe un colloquio coH'infermo, il quale lo trattenne parecchio tempo,

facendo probabilmente la sua confessione e ne ricevette un'assolu-

zione condizionata. II lunedi 12 nuovo peggioramento che fece temere

di non aver tempo sufficiente per richiamare lo stesso sacerdote : io

chiesi percio al priore di Storrington che volesse amministrare al pa-

ziente 1'estrema unzione, non potendosi parlare di Viatico a cagione

dell'impossibilita di inghiottire. II priore accorse immediatamente e

compie il rito sacro in mia presenza, e con conoscenza del malato.
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II 13 giunse 1'abate Bremond suo amico che ebbe la stessa sera

occasions di parlargli in un memento di piena lucidita, ricevendo la

confessione espressa con segni, e impartendo un'ultima assoluzione.

Lo stesso abate 1'assistette fino aH'ultimo momento.

Questa lettera attraverso le volute oscurita lasciava purtroppo

intravedere il tentative di una commedia sacrilega e ripugnante ai

principii stessi del catechismo cattolico, non modernista, pei quali

a ricevere 1'assoluzione di pubblici errori e indispensabile una pub-

blica ritrattazione. Era necessario che si facesse luce intorno a tale

penoso mistero e la luce non tardo, ma fu luce sinistra. Nel Tablet

e in altri fogli cattolici una nota del priore dei Premonstratensi di

Storrington accertava in modo indiscutibile i fatti. Eccola.

Nella sua deplorabile lettera, pubblicata dal Times e da altri

giornali non cattolici, la signorina Petre dice che ho amministrato

1'estrema unzione al p. Tyrrell. Questa e la pura verita. Pero essa

non mostra abbastanza chiaramente la parte mia in questa triste

circostanza; ed i suoi lettori hanno potuto credere e credono forse

ancora, che io conoscessi le intenzioni che essa e il barone von

Hugel pretendono attribuire (non so se a ragione o a torto) all'in-

felice defunto, di non volere ricevere i sacramenti al prezzo d'una

ritrattazioue. Mi sta quindi molto a cuore di bene stabilire i fatti

specialinente per cio che mi riguarda, nella loro piena verita :

1. II p. Tyrrell cadde ammalato improvvisamente il inartedi

6 luglio.
-- 2. II male fece progress! con una spaventosa rapidita,

ed il 9 luglio, venerdi, ebbe luogo un consulto fra i dottori di

Worthing e di Storrington. II sacerdote che la signorina Petre dice

di aver chiamato, e che essa non nomina, era di gia venuto il lu-

nedi 6, e vi si trovo pure il venerdi 9. 4. Questo sacerdote vide

ed ascolto in confessione il p. Tyrrell (almeno cosi mi fu detto) o

il 9 o il 10 luglio. Cosi pure e vero che questo sacerdote, entrando

dal p. Tyrrell, fu. da lui ricevuto col solito sorriso bonario e che

questi tendendogli la mano gli disse : (cito le stesse parole del prete

medesimo che parlava pure francese) Pensavo bene che voi non mi

avreste lasciato morire come un cane*. 5. II sabato, 10 luglio,

alle ore 8 V2
della sera qualcuno mi disse: Sapete? II p. Tyrrell e

gravemente ammalato, egli si e confessato. Ma ove e egli? Egli

e qui.
-- Rimasi molto sorpreso di cio, perche io ignorava (ed e

questo un punto da notare) ignorava conipletamente la presenza del

p. Tyrrell a Storrington. Tutti si meravigliavano che io non fossi

stato chiamato. --6. All'indomani, domenica 11 luglio, alle ore 7,

rimisi alia signorina Petre un biglietto, nel quale le domandavo di

dire da parte mia al p. Tyrrell: che avevo molto pregato per lui

nella Messa e continuerei a pregare : e che se una visita gli
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poteva essere gradita, sarei andato a trovarlo come amico, non

avendo cessato di esserlo, ad onla della rottura delle nostre rela-

zioni. - - 7. Ricevetti alia sera, molto tardi, una risposta della si-

gnorina Petre, risposta che non mi permetteva di presentarmi. -

8. II lunedi mattina, 12 luglio, il p. Tyrrell stette malissimo. Fu

telegrafato al sacerdote che era venuto il giorno 5, e che erasi tro-

vato con lui anche il giorno 9 ed il giorno 10. Considerate come io

sia stato tenuto lontano. --9. Nonpertanto per timore che il sacer-

dote mandate a chiamare non giungesse troppo tardi, si viene in

tutta fretta a cercarmi. Era dopo terza, verso le 8 */4 n^l momento
che la Messa cantata stava per uscire. Venite presto, mi si dice,

a dare 1'estrema unzione al p. Tyrrell: egli muore. 10. Corsi su-

bito. Mi trovai in presenza di una persona che non poteva ne par-

lare, ne vedere, ne fare alcun segno. Tuttavia compiei il mio dovere

come se egli mi ascoltasse e mi comprendesse. Dissi al mio vescovo

quanto aveva fatto 11. Dopo avere amministrato 1' estrema unzione

ritornai nell'anticamera ove mi trattenni circa mezz'ora, tenendomi

pronto per qualunque caso ma specialmente attendendo se pel malato

si fosse verificato e lo desideravo, un istante di lucidita che mi per-

mettesse di compiere il mio ministero.

Sopravvenne ben presto un breve miglioramento. Ne approflttai

per dire al Padre: All'una torno a vedervi. Lo volete? In segno
di assenso stringetemi la mano. Pero non ebbi nessun segno. Pro-

misi egualmente di tornare all' una e mi ritrassi al priorato.

12. Ora ecco che all'una raeno un quarto vennero in gran fretta

pregandomi di non ritornare a Mulberry-House. Senza entrare nella

stanza del malato potrei, fermarmi nell'anticamera. No, neppurenel

1'anticamera. Ah? II medico ordina un riposo assoluto Bene. -

Non venite se non quando vi chiamero. 13. 11 sacerdote, al quale

avevano telegrafato, e del quale allora mi si fece il nome, era

giunto final mente. Egli si risolvette nel pomeriggio di venirmi a fare,

come egli disse, una visita di cortesia. A dire il vero ci penso un

poco tardi. Non era il 12, ma il 9 o il 10 che egli avrebbe dovuto

venirmi a vedere: secondo le sue dichiarazioni il p. Tyrrell aveva

allora 1'uso della parola. 14. In breve, io rispettai la consegna

che mi era stata imposta : non sono piu tomato a Mulberry-House,

poiche non fui piu chiamato, e non rividi il p. Tyrrell. 15. II

martedi 13 luglio uno dei suoi intimi araici, 1'abate Enrico Bre

mond, arrivo a Storrington. Fu lui che lo assistette negli ultimi

momenti. - - 16. II p. Tyrrel e morto giovedi mattina, 15 luglio.
-

16. L'indomani, venerdi 16, comparve nel Times, ed in altri gior-

nali, con tutte le apparenze di un manifesto, la lettera della signo-

rina Pelre. E facile per chi sa leggere, scorgere che questa lettera
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fu concepita sotto la pressione della paura, si, della paura che

non si dicesse che il p. Tyrrel era morto ritrattandosi, ed e per

ovviare questo pericolo di falsi rapporti, to obviate any clanger of

false reports, che la lettera e stata combinata d'accordo cjl barone

- non puo essere altrimenti -- ch'essa e slata scritta con tanta

fretta (promptly), come se vi fosse urgenza! ? e cio presso il cadavere

ancora caldo di colui che adesso tace, ma che vede chiaro e disap-

prova senza dubbio il modo strano usato a suo riguardo, costituen-

dosi prima procurators deiranima sua, e sforzandosi in seguito di

farlo passare come uno che e morto da cattolico e che non ha do-

vuto percid ritrattare i suoi errori. - - 18. Ad onta delle asserzioni

della signorina Petre e del barone von Hiigel, io oso credere e spero,

che il p. Tyrrell avra riconosciuto i suoi torti e i suoi errori
;
che

egli avra fatto internamente la ritrattazicne che lo stato della sua

debolezza non gli permetteva di fare, e che essi avevano forse in-

teresse che egli non avesse fatto. Egli aveva una cosi bella intel-

ligenza ed un cuore cosi grande ;
chi sa che cosa e passato in quel-

1'anima negli ultimi giorni, e sopratutto nel momento supremo?
19. Sono veramente addolorato che gli sia stata negata la sepoltura

ecclesiastica, ed ho fatto tutto il possibile come ben si sa per

evitare a lui ed alia sua rispettabile famiglia tale umiliazione. Ma
la lettera della signorina Petre ha sollevata una questione gravis-

sima, ha fatto sorgere neH'animo del Vescovo e di tutti un dubbio

penosissimo... Delle trattative sono corse fra il Vescovado di South-

wark, Mulberry House, e il Priorato di Storrington, dopo il 16 lu-

glio... La conclusione e venuta la sera del 20 luglio con questo

dispaccio Catholic burial impossible . II Vescovo ha tutto bene

esaminato
;
ha intervistati i principal! testimoni degli ultimi mo-

menti del p. Tyrrel, e with the deepest pain he has had to come to

this conclusion . 20. La mattina del 21 luglio una lettera del-

1'episcopio conferma ed aggrava il tenore del dispaccio.
-- 21. Oggi,

21, mezz'ora dopo mezzogiorno, ebbero luogo i funerali.

F. Xavier, C. R. P. Prior.

Difatti, con un corteggio composto di una trentina di persone con-

dotto e diretto dall'abate Bremond accompagnato dal cugino del de-

funto e dal barone von Hiigel e seguito dalla signora Tyrrel, dalla

Petre e da parecchi signori e sigtiore con corone di fieri, il cadavere

venne portato al cimitero protestante, dove il detto abate recito

alcune preghiere e un elogio funebre: ma quale. sara stato il giu-

dizio di Dio?

Come ognuno sa, il Tyrrel, nato nel protestantesimo, si era con-

vertito al cattolicismo ancor giovane ed era entrato nella Compagnia
di Gesu, donde fu espulso per le erronee dottrine contenute nei
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libri Lex orandi e Lex credendi e specialraente nella Lettera ad un

professors di antropologia ; dottrine distruggenti le sostanze del cri-

stianesimo e da lui sostenute con pervicacia anche dopo la condanna

della Chiesa.

II.

COSE 1IALIANE

\. Le convenzioni marittime alia Camera. Un voto-bisticcio. 2. Una peti-

zione di quarantamila donne italiane contro la pornografia. 3. La
morte di Don Carlos di Borbone a Varese.

1. Le ultime tornate con cui si chiuse la Camera prima delle va-

canze estive, furono una giostra di aspri combattimenti intorno ad

una questione ben grave per i molteplici interessi commerciali e

politici a cui e legata: ed il Governo parve ridotto, con generale

sorpresa, in una stretta di malagevole riuscimento. Si traitava di

approvare certe convenzioni gia concordate dal Governo col

Lloyd italiano per 1'assunzione dei servizi marittimi sul maggior
numero delle linee di navigazione sia interna o di cabotaggio, sia

esterna o trausatlantica. I punti capitali delle convenzioni che im-

porta conoscere riguardano specialmente la durata del contratto pro-

lungata a venticinque anni. Di questi i primi cinque dovrebbero

costituire un periodo di esperimento dai cui bilanci si ricavi la

'media delle spese e dei profitti, sopra la quale fissare poi una

quota di concorso da somministrarsi dallo Stato per ripagare con

equo compenso il servizio, e sostenere 1'onore della bandiera italiana

in concorrenza di altre nazioni. Tale quota, o sovvenzione, sarebbe

miuore quando le linee di navigazione dessero bilancio vantaggioso,

e sarebbe invece maggiore quando fossero in disavanzo, pero den-

tro certi limiti da non doversi oHrepassare. Percio il Governo

avrebbe diritto di vigilanza e di controllo sopra i conti della gestione

nel periodo di esperimento.

A tale contratto col Lloyd il Governo era venuto^per vero dire,

dopo che le aste indette 1'anno precedente, ma con condizioni molto

piu onerose per i concorrenti, erano andate deserte. Le societa di

navigazione riunite in trust potevano sperare di ottenere i massirni

vantaggi quando il Governo si fosse trovato alia fine dei contratti

vigenti colla Navigasione Generale Italiana senza altro naviglio che

potesse assumere il servizio : ed esse pretendevano come sovvenzione

la somma di 25 milioni annui. II Lloyd, staccatos! da quel

gruppo, propose un massimo di 20 milioni, ed il Governo stretto

anche dal tempo si lascio indurre ad accettare, salvo 1'approva-

zione parlamentare. Ma presto si avvide quanto sarebbe difficile

ottenerla.
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Fin dal principle deila discussione si pote presagire la tenacita

della lotta e la fierezza dell'opposizione che le convenzioni avrebbero

incontrato: e fu cosanotabile e notata che tutti o quasi gli oratori,

eccetto il relatore stesso, parlarono contro il disegno di legge qua!

era proposto dal Governo : gli altri, come disse Ton. Bellis, si tennero

prudentemente in silenzio, aspettando il turno di votare. Tra i prirai

a scendere in lizza fu, secondo il dovere, il capo dell'opposizione,

on. Sonnino, il quale con critica chiara e precisa dimostro come il

quinquennio d'esperimento non puo non riuscire onerosissimo al-

1'erario e dannoso all'industria ed al traffico marittimo. Giacche anche

tenendo conto delle modificazioni introdotte dalla commissione par-

lamentare, colle quali si limita il massimo della sovvenzione e della

garanzia agli utili degli azionisti, e manifesto che la direzione del

Lloyd ha tutto 1'interesse ad aumentare le partite delle spese e di-

ininuire gli introiti durante il quinquennio di prova in modo da de-

terminare la massima sovvenzione possibile. L'aumento delle spese

sarebbe anche utile al Lloyd, che alia fine del quinquennio si tro-

verebbe con un impianto migliurato e arricchito, di cui si godrebbe

poi i frutti nei vent'anni seguenti. Ne il controllo governativo po-

trebbe rimediare o impedire nulla, poiche qui non si tratta di sco-

prire falsi o alterazioni o inganni : si tratta di particolarita che sfug-

gono ad ogni controllo. Basta spesso il non fare, per perdere un

guadagno o per aumentare un dispendio. E sull'azione negativa non

vi e controllo possibile... D'altra parte come poter impedire le spese

eccessive di manutenzione, che pur giovano alia conservazione e al

valore del materiale ? Come frenare ogni larghezza nei prezzi di acqtiisto

di materiale ecc? Dato il punto fermo che ogni maggiore spesa fatta

nei quinquennio importa un aumento nella sovvenzione e quindi un

forte vantaggio alia societa e al suo personale, non vi e occhio d'Argo
o fulmine di Giove che possa efficacemente frenare 1'aumento fin al-

1'estremo limite massimo ammesso nei contralto... La direzione me-

diante cinque anni di voluta male gestione senza recar danno agli

azionisti ne al capitale, puo assicurare in definitiva a ciascuno dei

suoi quindici membri un'entrata netta di circa 16.455 lire a testa,

procurare un accantonamento di lire 129.915 al fondo di riserva:mi-

gliorare di circa mezzo milione le condizioni del personale e otteuere

per gli azionisti in piu del 5 per 100 normale un ulteriore dividendo

di lire 863.935 equivalente al 4,32 per 100 del capitale azionario

Lo Stato invece sborsera nei corso di 25 anni una somma di an-

nualita, in piii di quanto avrebbe pagato col sistema della sovven-

zione assolutamente fissa, di almeno 47.227.800 lire. Ecco che cosa

puo significare praticamente quests ingegnosa trovata del periodo di

esperiraento.
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Di piu, ben osservava Ton. Sonnino, che togliendo per un quin-

quennioognisano incentive al concessionario dei servizii sovvenzionati

di svolgere quanto piu possibile il traffico da cui 1'industria marittima

dovrebbe trarre il profitto principale, anzi unico, il periodo di prova
esercitera una tendenza deprimente sui commerci

;
il che e in op-

posizione collo scopo per cui si concedono le sovvenzioni. Lo stesso

oratore segnala anche come grave difetto delle convenzioni la loro

duraia di venticinque anni veramente eccessiva, quando si pensi alle

continue modificazioni ed innovazioni che si vanno apportando nelle

costruzioni navali. Cosi mentre si sarebbe dovuto col frazionamento

delle concession! spezzare il monopolio in favore delia Nauigazione

generate, si crea per venticinque anni un nuovo monopolio in favore

del Lloyd, al quale sono affidate tutte le linee principal!. Perche non

separare i servizii che riguardano 1'Adriatico da quelli del Tirreno

concedendoli a societa diverse
;
creando una feconda gara di inte-

ressi distinti e dando cosi alia marina mercantile italiana i mezzi

di reggere alia concorrenza di quella austriaca preponderate ?

Tnformato a critica anche piu radicale fu un discorso dell'ono-

revole Nitti, il quale bandi apertamente non esservi nessun bisogno

di contrarre delle convenzioui che importano un mezzo miliardo di

spesa e non fanno che inceppare e soffocare la marina mercantile

sotto il peso immane della burccrazia. La marina ha bisogno di

libera concorrenza, di responsabilita, e non di vincoli inutili e di

organismi parassitarii . Le convenzioni proposte, secondo Ton. Nitti,

pagherebbero una sovvenzione proporzionalmente superiore a quella

corrisposta da tutti gli altri paesi : eppure con tante sovvenzioni

negli ultimi trent'anni il tonnellaggio del naviglio italiano e andato

diminuendo : e i soli progressi si verificarono tra le marine non

sovvenzionate. Le convenzioni quali sono prcposte riescono un buon

affare per gli speculatori.
- - E qui rievocando il pretesto di rom-

pere il trust della Navigasione generate egli osserva ironicamente

che Navigazione generale, Veloce, Lloyd italiano, non sono che

gli stessi capitalist! sotto diverse parvenze . La Navigasione gene-

rale guadagna sempre ; poiche e evidente che il Lloyd non posse-

dendo se non sette piroscafi non poteva assumere il servizio senza

assicurarsi la compra dei quarantotto vapori dell'altra societa, pagan-

doli naturalmente quello che essa voile cioe 19 milioni, mentre val-

gono assai meno, specialmente data la crisi presente dell'industria

navale. II Lloyd poi, che 1'anno scorso non ha dato dividendo, vien

messo in condizione di dare il 7 per cento agli azionisti, il che nello

stato presente e un fatto unico, quando il Norddeutscher Lloyd,

una delle piu forti societa, non solo non pote dare dividendo, ma
esauri tutte le proprie riserve. Lo Stato pare impegnato di far pro-
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sperare il Lloyd e le banche costituite con capitale straniero che

stanno dietro al Lloyd, a spese dei contribuenti. Nelle condizioni

vigenti con la Navigazione la sovvenzione era di lire 4,50 al miglio

e la eommissione reale voleva ridurla a 3,55: ora invece si eleva

a 7,30! Perche questo aumento per vecchie navi di cui molle forse

per omaggio del concessionary hanno la venerabile eta per entrare

in Senato ? L'on. Nitti affermava che invece si poteva comprare
all'estero e specie in Inghilterra vapori nuovi varati nel 1908 o 1909

e incomparabilmente migliori a un prezzo inferiore: ed esclamava:

Ma insomnia perche volete che si comprino proprio i piroscafi

della Navigazione ? . La conclusione era dunque che colle conven-

zioni si spende troppo, si spende inutilmente, si spende male.

Anche Ton. Nitti venne nella sentenza che assai meglio sarebbe

stato dividere il servizio e ripartire le Jinee in varii gruppi, dati a

varie societa. Quando il Governo fornisse i capitali con tanta lar-

ghezza come li fornisce al Lloyd italiano, non mancherebbero ini-

ziative in tutte le regioni : mentre ora Venezia, Napoli, Palermo

sono sacrificate a Genova.

Gli stessi argomenti o a questi equivalent! furono svolti da pa-

recchi altri oratori
;

ne mancarono gli attaechi personal]. L'essere

gran parte delle azioni del LJoyd in mano del senatore Piaggio e

di capitalisti a lui imparentati, 1'amicizia del Presidente del Gonsi-

glio col senatore Rattazzi, I'intervento del comrn. Stringher, diret-

tore generale della Banca d'ltalia, per ottenere una diminuzione di

prezzo nell'acquisto dei piroscafi della Navigazione a favore del

Lloyd, tutto fu tratto in mezzo per gettare un'ombra, se non un

sospetto, sopra i maneggiatori del contralto : e se ne prevalsero
volentieri quelli dell'estrema, come il Ferri, il Ciccotti, il Colaianni

che minaccio qualche senatore e qualche ininistro dell'Alta

Gorte di giustizia. Ne dinanzi agli attacchi riusci molto efficace la

difesa dell'on. Schanzer, il quale, piu che altro, tendeva a mostrare

il ministero, ridotto nelle strettezze di tempo per la prossima sca-

denza delle vecchie convenzioni, aver fatto del suo meglio nel com-

binare le nuove col solo istituto, indipendente dal trust, che dava

sicurta di esecuzione.

Dopo otto giorni di viva e spesso seria discussione era manifesto

1'opinione della Camera esigere che si studiasse meglio il problema,
modificando le condizioni da imporre nel contratto. A rompere le

incertezze e sciogliere la difficolta venne una lettera del presidente

stesso del Lloyd, colla quale recedendo spontaneamente dal contratto

concluso col Governo per dare prova di vero patriottismo ac-

cettava che si riaprissero nuovamente le pubbliche aste per le

convenzioni marittime, libero ad ognuno di concorrervi, mante-

1909, vol. 3, fasc. 1419. 24 31 luglio 1909.



370 GRONACA CONTEMPORANEA

nendo la propria offerta nel caso che nessuno si presentasse al-

1'auzione, anche colla condizione che il contralto fosse- ridotto alia

durata di soli venti anni. Lasciamo immaginare al lettore da una

parte la maraviglia dei fautori del Governo a cui qnesto passo in-

dietro riusciva quasi una confessione di imprudenza e di imprepa-

razione nel sostenere prima le proposte ora abbandonate : e le grida

di trionfo dell'opposizione che vedeva il ministero piegare dinanzi ai

suoi attacchi ed ammettere la giustezza delle critiche che 1'obbliga-

vano a ritirare il disegno di legge. Le-voci: dimissioni, dimissioni! ...

fl Governo e in fuga... vergogna! ed altre simili
;
com'era da aspet-

tarsi, si levarono dall'estrema sinistra contro Ton. Giolitti, il quale

dominando il tumulto, con calma parv
re sfidare la tempesta, aggiun-

gendo nuova dichiarazione : Dopo questa discussione cosi ampia,
cosi profonda, dopo la proposta di nuove aste e di nuove condizioni;

la Camera comprende la necessita di sospendere 1'esame di questa

legge; e messa da parte la questione del contralto, la Camera dovra

pure riconoscere che il Governo ha il diritto, anzi il dovere, di sa-

pere se gode ancora la tiducia del Parlamento. lo fino ad ora sono

rirnasto e rimango al mio posto perche ho la coscienza di compiere

un dovere politico; ma il giorno che i jniei amici mi diranno che

devo tornare al mio banco di deputato, ne saro loro assai grato.

Un ordine del giorno presentato da parecchi deputati inquesti ter-

mini: La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo e

sospende la discussione della legge fu poi mutato in quello della

sospensiva pura e semplice accettato dal Governo.

E qui nacque il piu strano e incredibile bisticcio che forse mai

awenisse nella storia dei parlamenti. La opposizione voile rivendi-

care a se il raerito di aver imposta la sospensiva e quindi non po-

tersi attribuirle significato di fiducia. II Governo sostenne di aver

proposta egli stesso la sospensiva; 1' accettazione di essa tornare

percio in suo favore. Le spiegazioni, le repliche, le contraddizioni

da una parte e dall'altra non fecero che aumentare *la confusione.

A certo punto Ton. Giolitti tentando un'abile diversione esclamo :

Ma ins.mma, se Topposizione lo crede, provochi un voto di sfi-

ducia al Governo ! ma gli avversarii si guardarono dal raccogliere

il guanto e profitlando volentieri dell'equivoco per impedire almeno

che il Governo potesse ottenere nessun vantaggio, persistette nella

.stessa interpretazione: e cosi avvenne che alia votazione per un ap-

:pello nominale tutti i presenti, vale a dire, qualtrocentoventicinque

risposero: si. -- Cosi si chiudeva la seduta del venerdi circa le 9

di sera.

II sabato la Camera prendeva le sue vacanze.

2. In mezzo ai rumoroso dibattito delle convenzioni non deve ri-
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maner soffocata una voce levatasi per difendere ben altri interessi

che quelli del commercio e della navigazione per cui tanto accani-

tamente si combattevano i partiti poliiici parlamentari : e la voce di

quarantamila donne italiane, le quali presentarono alia Camera una

petizione perche siano presi provvedimenti contro il dilagare della

stampa immorale delle pubblicazioni oscene, contro il turpiloquio, le

relazioni dei process! secreti, ecc., lamentando soprattutto lo spaven-

toso incremento della criminalita dei minorenni. La petizione pre-

sentata dalla signora Angelica Alessandri-Ginammi, presidente del

comitato femrainile di Bergamo, venne secondata dalla giunta esa-

minatrice che la giudico degna di essere raccomandata ai ministri

degli interni e della giustizia. La sostennero i deputati cattolici,

primo il Meda, il quale richiamo 1'attenzione del Governo sopra

]'igiene morale assai piu necessaria che 1'igiene del corpo. Non

vi e ragione di proibire 1'accumularsi dei rifiuti e delle immondizie

sulla strada e si toiler! invece la baldanzosa mostra delle produ-

zioni oscene od equivoche assai peggiori. L'on. Rota, deputato di

Bergamo, donde venne il nobile impulso cos! favorevolmente seguito

dalle donne italiane, insistette raccomandando la petizione ai rainistri

summentovati e ricordando come alia decadenza dei costumi tenga

dietro inesorabilmente la decadenza delle nazioni
;

la moralita es-

sere la pietra angolare della liberta, e tutti i partiti dovere consen-

tire nel proteggerla ed impedire il contrario.

E cosi deve essere di tutti i partiti onesti. Ma era vano sperare

che la estrema sinistra accettasse tali principii di moralita e di buon

senso. II Ferri appena seppe di che si trattava, urlo al suo solito :

Facciano chiudere i conventi, che e meglio !
-- II Podrecca raglio

anch'esso che la petizione doveva denunziarsi al procuratore del re.

II Treves rivendico la liberta di pubblicazione dei resocanti di

processi a porte chiuse per soddisfare la pubblica curiosita e rivolse

i suoi lazzi contro la Lega della moralita, nuova procura del re

accanto all'altra e nuovo sistema persecutorio che non ha ri-

scontro. A dispetto pero degli sfoghi irosi o sarcastic! dei patro-

cinatori della pornografia, si trovo nella Camera italiana ancora tanto

di pudore e di onesta da accogliere una richiesta cosi ragionevole

e grave come quella della petizione e trasmetterla con raccomanda-

zione ai rispettivi ministeri per la dovuta vigilanza ed esecuzione.

E poco, ma e pur qualche cosa; e tocchera alle donne, alle madri

italiane di non rimettere della loro cura e delle loro istanze, perche

quei voti non restino lettera rnorta e la stampa lurida e velenosa

non continui a seminare la corruzione e la morte.

3. Nella sera del 18 luglio, colpito d'apoplessia, mori a Varese,

dove villeggiava, don Carlos di Borbone, duca di Madrid. Erano intorno
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a lui la duchessa di Madrid, il fratello don Alfonso, la cognata
Maria de las Nieves infanta di Portogallo, la contessa de Mon,
1'aiutante di campo Alzebal, il segretario Subizareta. II cappellano

di famiglia don Barbaro diede 1'assoluzione alia salma che in uni-

forme da generale col crocifisso sul petto fu esposta nel salone del-

1'Hotel Excelsior (dove abitava Don Carlos) trasformata in cappella

ardente, con un altare provvisorio sul quale, con facolta superiore,

vennero celebrate messe di suffragio. Particolare avviso della morte

venne trasmesso al Sommo Pontefice, che in Venezia aveva avuto

personal! relazioni col defunto e ne era caldamente venerato. Dopo
i funerali celebratisi a Gasbeno il cadavere venne portato a Trieste

dove fu tumulato nella cattedrale di san Giusto a canto dell'avolo

Carlo V e dello zio Carlo VI. Sul feretro e una semplice croce e la

scritta: Carlos VII de Espaila. E scenda sulla sua tomba il saluto

cristiano : Riposi in pace !

Con don Carlos, morto sul letto di un pubblico albergo in terra

straniera sparisce uno fra gli ultimi campioni di quel legittimismo

monarchico, che raccolse in se le tradizioni e Je rivendicazioni del

passato contrb lo spirito della rivoluzione che sconvolsetuttal'Europa.

Nato a Lubiana il 20 marzo 1848 da don Giovanni III di Borbone

e Braganza e dall'arciduchessa Maria Beatrice d'Austria Este era

diretto discendente di Filippo V capostipite dei Borbone di Spagna.
Educate a Modena prima, poi a Praga, per la rinuncia dello zio,

don Carlos conte di Montemolino nel 1861 e poi del padre nel 1868,

sottentro nella direzione del movimento carlista; e alia caduta di

Isabella II e di nuovo alia rinunzia di Amedeo rientra in Ispagna
acclamato da quattro province, la Navarra, Biscaglia, Guipuscoa e

Catalogna di cui giura mantenere le liberta tradizionali. Ma dopo
le belle giornate di Estella, di Guycerda, di Cuenca, le truppe vo-

lontarie non poterono continuare una guerra regolare contro le forze

superiori e ordinate del nuovo governo di Alfonso XII, e dopo tre

anni di lotta si ritiro portando seco le bandiere, di iii voile a ri-

cordo di quella cavalleresca impresa tappezzare le sale del palazzo

Loredan a Venezia il quieto asilo dove espulso dalla Spagna e dalla

Francia si ridusse a passare gli ultimi venti anni della vita.

Da un primo matrimonio colla principessa Margherita di Parma

ebbe un figlio, don Jaime, suo erede, e quattro figlie. Morta Mar-

gherita, sposo Maria Berta principessa di Rohan che ebbe tanto buona

influenza sull'animo del defunto volgendone le energie sopratutto a

quegli atti di pieta e beneflcenza verso i derelitti, che re^ero tanto

cara la dimora dei duchi di Madrid a Venezia.
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III.

COSE STRANIERE

(Notizie generali). 1. FRANCIA. Gaduta di Clemenceau: nuovo ministero.

Condanna del card. Andrieu. 2. SPAGNA. Combattimenti nel Marocco.

- 3. GERMANIA. II ritiro del principe di Billow: suo successore.

4. PERSIA. Abdicazione dello Sciah.

1. (FRANCIA). Una parola inconsiderata fu la buccia traditrice

sulla quale scivolo d'improvviso il presidente del Consiglio che pa-

reva cosi profondamente radicato nel governo. Rispondendo nella

tornata del 2 J2 luglio ad UQ attacco deU'ex-ministro Delcasse sopra

la colpevole negligenza del Clemeneeau nelle tante traversie incon-

trate dalla marina, il bilioso messere credette schiacciare 1'avver-

sario, riraproverandogli sprezzantemente di aver colla sua politica

condotto la Francia airumiliazione di Algesiras. La frase ingiu-

riosa per la nazione stessa sollevo 1'indignazione del piii tra i mem-

bri della stessa maggioranza e il voto che segui la discussione fu

un calcio all'odioso intemperante tirannello, che collo scudiscio alia

mano dominava da tre anni parlamento e repubblica. II Briand fu

scelto a succedergli, tenendo la presidenza e il ministero deH'interno

e dei culti : Barthou, la giustizia: Pichon, gli affari esterni : il Co-

chery, le finanze : Doumergue, 1'istruzione pubblica: il Milleraud, i

lavori pnbblici colle poste e telegrafi : Ruau, 1'agricoltura: G. Du-

puy, il commercio: Trouillot, le colonie : Viviani, il lavoro : alia

guerra, il gen. Brun: alia marina, 1'ammiraglio de Lapeyrere.

Sottosegretario per le finanze, Renoult: per le belle arti, Dujardin
Baumetz : per la guerra, Cheron : per la marina, Sarraut.

Del ministero precedente dunque nove restano a far parte della

nuova combinazione dalla quale restano esclusi il Caillaux, Cruppi,

il gen. Picquart, Alf. Picard ed il famoso Simyan delle poste- tele-

gran. Sotto I'aspetto politico il nuovo ministero conta tre socialist! :

Briand, Millerand, Viviani: quattro radicali : Barthou, Cochery,
G. Dupuy e Cheron

;
sette radicali-socialisti : Pichon, Doumergue,

Trouillot, Ruau, Dujardin, Baumetz, Sarraut, Renoult.

II tribunale correzionale di Bordeaux ha condannato Sua Emi-

nenza il cardinale Andrieu, arcivescovo di Bordeaux aH'ammenda
di 600 franchi e alle spese di processo nella causa di cui abbiamo

fatto cenno nella cronaca precedente. La sentenza ritenne il cardi-

nale colpevole di eccitamento contro le leggi, ammettendo circo-

stanze attenuanti. Anche il vicario generate venne condannato ad

ammenda minore.

II degno porporato ha diretto al giornale VAquitaine, settimana

religiosa della diocesi, una lettera improntata di apostolica fortezza,
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che da quasi il programma della condotta del cattolici nella perse-

cuzione presente.

2. (SPAGNA). Una grave sommossa ha sconvolto particolarmente

Barcellona, focolare dei peggiori element! settarii che vi si sono as-

seragliati, innalzando barricate e resistendo a mano armata contro

la pubblica forza. Le truppe mandatevi per ristabilire 1'ordine do-

vettero adoperare 1'artiglieria per distruggere gli ostacoli e disper-

dere i ribelli. Si contano nuinerose vittime. Anche a Madrid e

in qualche altra citta si ebbe qualche disordine. 11 pretesto di tali

manifestazioni erano gli avvenimenti del Marocco, dove intorno a

Melilla sono avvenuti duri scontri tra spagnuoli e cabili che minac-

ciano gravemente quelle posizioni. I socialisti e anarchici vogliono

impedire che siano cola mandati i necessarii rinforzi.

II principe Alfonso, abbandonando senza licenza la residenza

militare e senza partecipazione ne consenso del re come capo della

famiglia reale, passo a contrarre matrimonio colla principessa Bea-

trice di Goburgo Gotha, protestante. Con decreto reale il principe

fu private del titolo d'infante, d'ogni decorazione e diritto prin-

cipesco. I giornali riferirono che la cerimonia religiosa fu prima cele-

brata uella chiesa cattolica di Coburgo e poi nel castello nuziale di

Callenberg ebbe luogo la benedizione secondo il rito protestante. Un
comunicato ufficioso dichiaro che la Santa Sede fu nel fatto com-

pletamente estranea.

3. (GERMANIA). Essendo ormai chiusa la discussione della ri-

forma ftnanziaria al Reichstag, il principe di Billow mando ad effetto

la sua risoluzione di rassegnare 1'ufficio di cancelliere dell'impero,

di presidente del consiglio e di ministro degli esteri, come aveva

gia annunziato : e ne ebbe una cordialissima lettera di congedo dal-

1'imperatore, in cui lo ringraziava degli eminent! servigi resi al

trono ed alia paf.ria, e gli conferiva la decorazione dell'ordine del-

1'Aquila ivera, in brillanti.

II successore, dott. Bethmann Hollweg, appartenente ad una fa-

miglia di banchieri, e nato a Hohenfinow nel Brandeburgo: ha cin-

quant'anni. Segui la camera amministrativa : fu presidente del

governo di Bromberg e poi di quello della provincia di Brandeburgo.
Nel 1905 fu chiamato al ministero degli affari interni, che dirigeva

da tre anni.

4. (PERSIA). Tanto tono che piovve. Dopo le interminabili rivo-

luzioni e controrivoluzioni tra lo Sciah e i partigiani della costitu-

zione o nazionalisti, le truppe dei costituzionali gia stabilite a Ta-

briz, con mossa risoluta imitando quella dei giovani turchi dalla

Macedonia verso Costantinopoli, marciarono sopra Teheran, e 1'oc-

cuparono. Lo sciah vistosi ridotto all' ircpotenza, abbandono Ja villa

imperiale e si rifugio alia legazione russa, dove fu accolto e pro-
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tetto sotto bandiera russo inglese, secondo le convenzioni corse tra

la Russia e 1'lnghilterra. Questa fuga equivaleva a un'abdicazione.

Un'assemblea generale dei rappresentanli della nazione, degli ulema,

dei cap! militari, principi e dignitari dichiaro all'unanimita deca-

duto dal trono Mohamed All Mirza e proclamarono suo successore

il figlio Sultano Ahmed Mirza, di dieci anni, sotto la reggenza di

Azed-el-Mulk, salva 1'approvazione del parlamento. Azed-el-Mulk e

il capo ilella tribu dei Kadjar donde tiene origine la famiglia re-

gnante.

La aoluzione era preveduta. II movimento costituzionale turco

aveva imbaldanzite le speranze e fortificali i propositi dei naziona-

listi persiani : Moharaed Ali che gia piu di una volta aveva pro-

messo e non mantenuto, poi mandate a vuoto le prime prove di un

governo parlamentare si era reso odioso preparandosi la caduta ine-

vitabile. Inglesi e russi avevano convenuto di rimanere spettatnri

della lotta e non intervenire che per la protezione degli europei e

per assicurare 1'ordine pubblico. Per ora si e composto un governo

provvisorio dei capi nazionalisti.

GERMANIA (Nostra corrispondema). i. La riuscita della riforma flnan-

ziaria e lo spezzamento del blocco. 2. LVlezioni al Reichstag delPanno

1907. 3. I due grandi motivi che hanno mandate in frantumi il blocco

del Billow. 4. Le discussion! intorno alle nuove imposte.
- 5. II prin-

cipe Billow cattivo calcolatore. 0. Rimprover-i del Billow al centre.

7. II Reichstag del blocco messo in dileggio dalla stampa del blocco.

8. II liberalismo grida di nuovo alle armi contro Roma. 9. E una

lotta fra il cristianesimo e 1'ateismo. 10. Un sintomo di cio sono le

discussioni alia camera del Wiirttemberg.

1. Ilcco i grandi avvenimenti della nostra politica interna, la

riuscita della riforma finanziaria, lo spezzamento del blocco, il ri-

tiro del principe Billow, padre di esso. II giorno, nel quale fu con-

dotta a termine la riforma finanziaria, cioe il 10 luglio, segna una

grande mutazione di indirizzo nella politica interna dell'impero te-

desco. Gli effetti di questo avvenimento saranno di lunga durata.

Principio fondamentale della politica del blocco fu questa: II

centro, cioe la parte piu potente del Reichstag, e con questa tutti

i cattolici tedeschi debbono essere esclusi dalla politica interna. II

tentative fu gia fatto dal principe Bismarck, personaggio ben piii

grande che non il principe Billow
;
ma esso ando a vuoto. Pero il

Nota. La Direzione del periodico, nel pubblicare le relazioni de' suoi corrispoc-
denti esteri, come si afflda alia serieta delle loro informazioni e riapetta la convenieate

iberta de' loro apprezzamenti, cosi lascia loro la responsabilita delle notizie e delle opi-

nioai jomunicate.
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Bismarck non abbandono per questo la sua carica, mentre il Billow

se ne va. L'imperatore ha accettato le sue dimissioni, imponendogli

pero di sbrigare priraa la riforma finanziaria.

Lo scioglimento del Reichstag del 13 decembre 1906 dette ori-

gine al blocco. Nel discorso tenuto al Reichstag i! giorno 11 di

luglio dal barone von Hertling, questi fece rilevare, che causa dello

scioglimento non poteva essere stata la critica fatta dal centre, nel

mese di decembre, della politica coloniale
;

che in questo fatto si

aveva di mira di portare al dominio in Prussia e nell'impero il li-

beralismo, ed escludere il centro. Questa asserzione, alia quale non

si puo opporre alcuna seria difficolta, e confermata dal la Neue Zu-

richer Zeitung (N. 18% del 3 luglio) in un articolo ricevuto da Ber-

lino, il quale diceva cosi : II principe Billow ha nel decembre 1906

sciolto il Reichstag, per sottrarsi al rimprovero che gli si faceva;

di essere un cancelliere dell'impero piii per la grazia del centro,

che per quella dell'imperatore. Un tale rimprovero mosso gia da

lungo tempo con particolare ardore dal partito conservatore del paese

e della corte, aveva finite col fare forte impressione sull'animo del-

l'imperatore.

2. Nelle nuove elezioni del gennaio 1907, fu promossa una co-

lossale agitazione contro il centro, coll'appoggio del principe Bulow

e coll'aiuto del furor protestanticus . Ma i] popolo cattolico rimase

saldo ed il centro usci dalla lotta piii forte di prima, mentre iJ nu-

mero dei deputati socralisti fu ridotto a quarantadue da ottanta-

quattro che erano. II centro pero perdette la sua posizione di partito

dominante, e il Billow colle different! frazioni dei due partiti, conser-

vatore e liberate, formo il blocco, coll'intenzione di metter da parte

il centro e tenerlo lontano dalle deliberazioni di grande importanza.

II giornale nazionale liberate Hanno'versche Kurier, il 13 maggio
del 1909 faceva questa espressa dichiarazione : Tutti quelli che

ritengono la politica del blocco come benefica al pubblico bene, im-

pediranno che il centro prenda parte ai lavori della riforma finan-

ziaria: il contrario significherebbe lo sgretolamento del blocco. Que-

sto comprendeva poco piu della meta dei deputati al Reichstag e du-

rante tre sessioni ha approvato grandi spese, schivando pero sem-

pre di ridoprirle con nuove entrate. Anche il principe Billow non

voile assoggettare il blocco a questa prova pericolosa, andando

sempre avanti con nuovi prestiti, accrescendo sempre il deficit del-

I'impero, finche finalmente nel novembre del 1908 si vide costretto

di domandare al blocco 500 milioni da ricavarsi da nuove imposte.

Ecco la causa della morte del blocco.

3. Abbiamo regolarmente tenuti informati i nostri lettori sulle

varie fasi della lotta svoltasi per la questione delle nuove imposte
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fra i coaservatori ed i liberal! del blocco. Due cose lo hanno con-

dotto allo sfacelo ed alia morte : primieramente 1" opposizione di

principii e di vedute sulle cose sociali e religiose fra i eonservatori

agrari e liberal! capitalisti ;
in secondo luogo 1'aspiraziorie e la brama

del liberalismo di prendere in mano in tale occasione il timone del

governo, di acquistar potenza, per usar 1'espressione del Bassermann,

capo dei nazionali liberal!. La Preussische Kreuzzeitung, organo dei

conservatori, 1'ha ricordato nel suo numero 301 del mese di luglio,

quando ha scritto, che il partito nazionale liberate si era ripromesso

cose grandiose dal blocco, che nel suo proclama per la dieta prus-

siana diceva di voler prendere in mano la direzione degli affari nel-

rimpero e nella Prussia, e che finalraente avrebbe apertamente ri-

chiesta la riforma del diritto elettorale in Prussia, in compenso

dell'approvazione delle nuove imposte. Si vede chiarc che il timore

di vedere salire il liberalismo al potere in Prussia e nell'impero,

ha staccato i conservatori dal blocco. Anche le imposte sono com-

prese nella classe delle question! politico-economiche, e per questo

appunto i liberal! tutti delle different! frazioni e sfuraature, si sono

incapricciati a volere che 1'imposta della successione si esten-

desse ai figli ed ai coniugi. Si spiega facilmente la ragione di

questo entusiasmo dei liberali per la tassa di successione
; giacche

questa fa sentire il suo peso sui beni immobili e sull'e,conomia ru-

rale, risparmiando il capitale mobile. I beni immobili stanno sotto gli

occhi di tutti, mentre invece e molto facile sottrarre in gran parte

il capitale mobile a quest'imposta per mezzo di false dichiarazioni,

come del resto accade risguardo alia tassa di ricchezza mobile.

Percio la tassa di successione significava un altro gravame sull'e-

conomia rurale, sulla nobilta padrona di latifondi, sui contadini,

su tutti quelli che posseggono case nelle citta e nella campagna, e

finalmente sugli industrial!, che non possono fare a meno di grandi
edifizii. Piu di tutti ebbe paura la nobilta. Essa ha la parte dominante

nel partito conservatore, e si teme che la parte democratica del

Reichstag (che vuole 1'universalita del diritto elettorale), si approfltti

della detta imposta sui figli, fino ad arrivare pian piano alia distru-

zione dei latifondisti. I governi ed il cancelliere conoscevano bene

tin dal principio 1'animo avverso dei conservatori ; ma tennero duro

a volere quest'imposta per fare cosa grata, ai liberali. Anche il

centre non era favorevole alia tassa di successione sui figli, ve-

nendo colla medesima ad imporre un peso troppo grave ed ingiusto
sui capitale immobile, e a indebolire il principio della famiglia.

Con cio apparve subito la necessita di un'intesa fra il centro ed i

conservatori.

4. II 4 decembre del 1907 si ebbe la prima rottura del blocco,



378 CRONACA CONTEMPORANEA

quando i due partili si combatterono aspramente al Reichstag, e in

modo tale, che dovette venire lo stesso principe Biilow ed in arai-

chevole collcquio esortare alia pace i capi dei due partiti. Allora

tutte le parti componenti il blocco fecero dichiarazioni pacifiche ai

Reichstag; ma i contrasti inconciliabili da quel giorno non finirono

piu. Nella commissione incaricata di esaminare le proposte per le

nuove tasse, il centre lavoro coscienziosamente, tenendosi pero al-

quanto in disparte, sapendo bene che al principe Billow e al blocco

la sua cooperazione a tale lavoro non era cosa, ne punto ne poco

gradita. II centre avrebbe potuto dire: II blocco ci ha messo da

parte, ebbene esso pensi a condurre a termine 1'ardua questione .

II centre invece disse a se stesso : Non ci lasciamo metier da parte ;

giacche noi siamo la quarta parte del Reichstig ;
lavoriamo insieme,

perche la politica di colui che impermalito si mette in un cantuccio

solitario, e la peggiore di tutte le politiche, venendo con essa a per-

dersi un infiusso qualsiasi snll' andamento della cosa pubbiica .

Ecco perche 51 centre, quando nel febbraio si venne alia discussione

sull' imposta dell'acquavite, si schiero dalla parte dei conservator!

contro i liberali, avendo con cio anche in mira di proteggere i pic-

coli fabbricatori di questa bevanda. Malcontenti di quest'accordo del

centro coi conservator}, i due partiti liberali il 18 di maggio usci-

vano dalla commissione delle imposte, collo sciocco pretesto, che la

maggioranza operava contro 1'ordine degli affari, che sopraffacevala

minoranza, e che finalmente i governi avrebbero disdetto i loro im-

pegni verso il partito liberale. Ma la vera ragione fu 1'impotente

furore del liberalismo, al vedere che il centro gli aveva tolto ogni

speranza di arrivare al potere colla sua politica prudente ed avveduta.

Usciti che furono i liberali dalla commissione, questa in due set-

timane trovo i 500 milioni, per i quali lunghi mesi aveva inutilmente

sudato il blocco. Intanto il 16 giugno il principe Billow nel suo ul-

timo discorso al Reichstag, tento ancora una volta di guadagnare i

conservator! alia tassa di successione, biasimo i liberali, perche si

mostravano troppo ritrosi agli interessi dei conservator!, e enco-

miando anche una volta il principio fondamentale del blocco e del

liberalismo, concludendo che senza cio era sua intenzione lasciare il

potere. II discorso del cancelliere manifestava, piu d'ogni altra cosa,

la rassegnazione.

La votazione decisivadel 24 giugno faceva naufragare quella tassa

di successione, che imprudentissimamente il Billow aveva posto come

cardine della sua riforma finanziaria. Essa fu respinta con 195 voti

contro 187, e la ragione di questa forte minoranza fu, perche i

socialist! furono favorevoli alia detta imposta, mentre fino ad oggi

si erano attenuti al principio di respingere qualsiasi tassa. Con cio
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cadeva finalmente il blocco, e la posizione del principe Biilow diven-

tava insostenibile. Alcuni dicono, che dopo 1'eredita di 6 milioni di

marchi da lui avuta sei anni fa, appariva che egli non teneva troppo

a conservarsi la sua carica, e per questo nel novembre del 1908 nel

Reichstag non aveva pieso le difese dell'imperatore. T govern! si trova-

rono cosi di fronte alia cfuestione, o di sciogliere il Reichstag, ov-

vero, abbandonato il loro programma tributario, formarne un altro

coll'appoggio della nuova maggioranza. Essi scelsero con ragione

quest'ultima via, e con questo le dimissioni di Biilow erano belle e

decise. I liberali bramavano lo scioglimento del Reichstag; ma il

10 luglio il barone von Bethmann-Hollweg, segretario di stato dell' in-

terno, faceva loro al Reichstag questa dichiarazione. I governi sono

pronti a prendere la riforma tributaria dalle mani della nuova mag*

gioranza, non avendo essi alcuna garanzia, che un nuovo Reichstag
sia per condurre a termine una migliore riforma finanziaria. I libe-

rali dop'j essersi rifiutati di lavorare nella commissione, all'iiltima

ora respinsero tutta intera la riforma finanziaria. Cosi quel liljera-

lismo, che da tanto tempo, con tanto orgoglio ed intolleranza a^isce

contro i cattolici, che si gloria di essere 1'unico rappresentante del

pensiero nazionale, nell'ora finale rifiutava all' impero quest! 500 mi-

lioni di nuove imposte, unico mezzo che ha 1'impero per porre in

assetto le sue finanze, e per assicurare la sua posizione di grande

potenza insieme alia sua vita economica. Ed ecco che proprio allora

quel centre tanto calunniato veniva fuori ad approvare i 500 milioni

desiderati dal governo. In quello stesso giorno 25 di giugno, dopo. -he

era stata respinta la tassa di successione, il Bassermann capo del

partito nazionale liberale, a nome di questo, dichiarava, i liberali

esser pronti ad approvare 400 milioni di nuove imposte indirette,

dei quali 250 da ricavarsi dalla birra, dal tabacco e dall'acquavite.

Alia fine pero essi furono unanimi nel respingere qualsiasi legge

tributaria, per la sola ragione che il centro aveva reso vane le loro

brame di dominio. II centro pero, benche trattato nella maniera piii

indegna dai governi, si e senza rancore addossato il compito di met-

tere in assetto le finanze dell' impero, e gli elettori del centro, benche

inaspriti dalla politica bloccarda dei governi, hanno fatto tacere

qualsiasi astio.

Le nuove imposte si dividono in due classi, quelle cioe sugli

oggetti del consume popolare, e la fondiaria: le prime daranno 350

milioni di marchi
;
dalle altre si ricaveranno 150 milioni. Ripetuta-

mente aveva il centro fatto conoscere che esso era contrario all'au-

mento delle tasse indirette; data pero la necessita di dover procu-
rare 500 milioni all' impero, e chiaro che cio non si poteva ottenere

senza atimenlare di un poco anche le tasse indirette. Gli elettori del
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centre gli saranno larghi del loro perdono, comprendendo anch'essi

la necessita politica, e vedendo d' altra parte, che non sono stall

risparmiati i latifondi, 11 capitale mobile e la borsa.

5. 11 principe Billow commise un grave errore di calculo, allor-

quando credette di potere, coll'appoggio dell'imperatore e della corte,

metter fuori il centre, e di governare solo col liberalismo e coi con-

servator! protestanti. Ma i conservator! rifiutarono qualsiasi conces-

sione ai liberal! e questi alia lor volta a! conservator!
;

cosi egli

dovette ondeggiare qua e la, finche finalmente naufrago per la que-

stione tributaria, questione economica anch'essa.

6. Nel discorso del 16 giugno il cancelliere rimprovero al centre

di averlo socialmente boicottato
;
che cio non era cosa decorosa, non

dovendosi mai allargare i contrast! politic! a)le relazioni social!. II

centro ha giustamente respinto tale rimprovero. I cattolici tedeschi

sono anche per natura pazienti e remissivi, ed hanno sempre pro-

curato di schivare, che i loro contrast! politic! e religiosi assumes-

sero carattere personale. Questo invece e ii sistema costantemente

adoperato dai liberal!. E vero che dopo le elezioni del 1907, fu sta-

bilito dal centro, che non si rimettesse piii alcuna carta al principe

Billow, come si era costumato prima; ma cio fu fatto perche il prinr

cipe Bulow si era preso beffe del centro, ed al centro non posson

piacere le atroci ingiurie fattegli. Nella cosi detta lettera dell'ultimo

dell'anno (Sylvesterbrief) spedita dal Billow il 31 decembre del 1906

ad un deputato del blocco, egli parlava della maggioranza nero-rossa,

che fino allora aveva dominate nel Reichstag. Questa era un'ingiuria

per il centro
; inoltre, in occasione delle dette elezioni del 1907, egli

inviava uno scritto alia Associated press, nel quale rinfacciava ai

centro il delitto di arroganza antinazionals. Fin dal giorno 25 feb-

braio 1907 il signer Spahn, capo del centro, respingeva questa ca-

lunnia, e il Billow non dette allora alcuna risposta: solo ora di-

venta improvvisamente tanto sensibile. Tutti questi signori del Kul-

turkampf dimenticano sempre le ingiurie fatte ai cattolici, e se questi

si difendono, ecco che si contristano e si lagnano di essere mal-

trattati.

7. Caduto in pezzi il blocco e perduta la speranza del dominio,

i liberali si sono mostrati profondamente inaspriti, e il loro odio

contro il centro ed il cattolicismo si e rivelato piu forte di prima.

La stampa liberale aveva salutato con giubilo le elezioni del 1907,

che dettero origine al blocco. La Tdgliche Rundschau nel numero 319

dell'll luglio 1909 parlava dello splendido slancio nazionale mani-

festatosi in quelle elezioni, aggiungendo che quegli ideal! erano stati

purtroppo abbandonati, e fra le varie parti del blocco regnava un

accanito risentimento. Quello stesso Reichstag, che allora fu salu-
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tato come la piu bella fioritura dello slancio nazionale, ora viene

dichiarato incapace ed inetto, e lo stesso giornale nel numero 291

del 25 giugno scriveva: II Reichstag scelto gia coll'idee del blocco,

ha tradito ora queste idee
;
esso ha perduto il suo credito ed i suoi

elettori sono stall scherniti ; Timpero diventa preda di una transa-

zione mercantile, umiliato fino a sentire la forza della politica da

scacchi, cioe della politica ecclesiastica del centre.

8. Che cosa significasse il blocco, e quali fossero le speranze ripo-

ste nel Billow dai liberali, si manifesto chiaramente nell'adunanza

tenuta il 4 di luglio in Berlino dai nazionali liberali. II Bassermann,

capo, encomio il cancelliere presentandolo come 1'uomo di Stato,

che in un momento difficile aveva intrapreso la lotta contro Roma!
Tutta I'assemblea scoppio in appJausi, e questi si rinnovarono allor-

quando Bassermann aggiunge, il Billow aver dichiarato, che 1'impero

non doveva essere governato senza 1'appoggio dei liberali, e che egli

aveva dovuto soccombere di fronte al centre per colpa dei conser-

vatori. La Deutsche Zeitung di Berlino osservava, come dopo Jo scio-

glimento del Reichstag, la corrente anticlericale fosse diventata un

potente fattore della politica.

E cosi e in verita. In tutto il liberalismo si rivela di nuovo un odio

profondo contrc il cattolicismo e 1'idea cristiana in generale. L'antico

liberalismo, che concesse alle antiche confessioni perfetta uguaglianza
e liberta, scomparve nell'anno 1866 colla vittoria della Prussia sul-

1'Austria. Con questa vittoria il protestantesinao venne a formare la

maggioranza nell'impero, e 1'intolleranza non tardo a mostrarsi.

Quest'odio colpisce dapprima il centre e la Chiesa cattolica, ed in

seconda linea anche i protestanti conservator!. Ogni giorno piu chia-

ramente si rivela quest'odio in tutti i giornali liberali, unito alia

brama di vedere soppresso Tinsegnamento religiose nella scuola,

perche questa perda interamente il carattere cristiano. Si aggiun-

gono a questo le frequenti e pubblicbe offese al Sacramento dell'al-

tare, per le quali la stampa liberate non sa trovare una parola sola

di biasimo. Anche i giudici si mostrano indifferent!
;

anzi e avve-

nuto nella citta di Mannheim, che uno di questi oltraggiatori sia

stato mandate libero con grande gioia della stampa.
9. Gollo sfacelo del blocco si e mostrato di nuovo quel contrasto

che caratterizza le moderne lotte politiche ;
il contrasto cioe fra il

cristianesimo e 1'ateismo, e che si estende anche alle questioni eco-

nomiche. L'antico cancelliere Gaprivi dichiaro percio nel Reichstag
nell'anno 1892, in occasione delle discussioni sulle convenzioni com-

merciali, trattarsi di questo: da una parte il cristianesimo, dall'altra

1'ateismo. II giornale nazionale-liberale Hannoversche Kurier ebbe

questo stesso sentimento, allorquando riportando il discorso fatto dai
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Billow il giorno 16 giugno, osservava non trattarsi qui di imposte,
ma di potenza politica. Cio che ha portato a]la rovina ii blocco, e

stato il contrasto fra i concetti politici e religiosi, fra il cristiane-

simo e il pagauesimo. e cio si mostro molto bene nella questione
delle tasse. La nuova maggioranza, che ha approvato le tasse, rap-

presenta esclusivamente 1'idea e il concetto cristiano. I protestanti

conservator!, il centro, i polacchi e la cosiddetta unione economica

formano questo partito militante nel campo dell'idea cristiana.

10. Le discussioni tenute alia dieta del Wurttemberg sono un

segno della corrente ostile ai cattolici, che anima tutto il liberal! smo.

In questo paese il vescovo von Rottenburg ha mandate via dal se-

mi nario un candidate al sacerdozio, di nome Heilig, perche questi

nel suo taccuino aveva scritto sul clero, sui conventi, sui gesuiti ecc.

cose intollerahili in un giovane, che si prepara al sacerdozio. Que-

st'espulsione ha mandato su tutte le furie il liberalismo, e per tre

giorni sui primi di luglio, se ne occupo la dieta di quel paese.

I liberali ed i socialist! volevano costringere il vescovo a ricevere

in seminario il candidate espulso e a consacrarlo sacerdote
; giac-

che con ragione essi sperano da questi preti la distruzione della

Chiesa. Questo e quello stesso liberalismo, che ha sempre in

bocca la parola di liberta, che nei proclami elettorali parla sempre
di plena liberta confessionale, facendo pero segretamente questa ri-

serva : liberta per tutti, ad eccezione della Chiesa cattolica. La

Francia e il modello di questa futura politica del nostro liberalismo.

Esso vuole dapprima scristianeggiare le scuole, sperando cosi, e con

ragione, che la generazione uscita da tali scuole, assistera impassibile

allo spettacolo del liberalismo, che batte a morte la Chiesa. Ma il po-

polo cattolico della Germ ania ed i conservator! protestanti non stanno

colle mani alia cintola. Gli ultimi avvenimenti ne sono una prova.

PER L'OBOLO DI S.

avvertenza.

La nona lista della Terza Serie delle offerte per 1'Obolo

di S. Pietro sara pubblicata nel prossimo primo quaderno
di settembre.

Ci facciamo premura di rammentarlo alia generosity

dei nostri lettori ed amici, perche le loro oblazioni possanp

essere registrate in tempo e pubblicate pel giorno 27 del

corrente mese di agosto.
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Garagnani T. Scioperante e scampato.

Monologhi. S. Benigno Canavese, libreria
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Cevolani I. Die Propositio incidens in

der traditionellen Logik. (Jahrbuch f. Philos.
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Mazzotto D. Trasformasione delle leghe
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Bibliotheque de la Compagnie de Jesus.
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1 Non essendo possibile dar conto delle molte opere, che ci vengono inviate, con quella

eollecitudine che si vorrebbe dagli egregi autori e da noi, ne diamo intanto un annunzio

sommario che non importa alcun giudizio, riserbandoci di tornarvi sopra a seconda dsll'op-

portunita e dello spazio concesso nel periodico.
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LO SPOPOIAMENTO PROGRESSIVO

NELLE NAZIONI CIVILI

1.

Se e vero che dai frutti si conosce 1'albero, dagli effetti

rovinosi del laicismo anticristiano 1'Europa civile avTebbe

gia dovuto apprendere a ripudiarne la causa e mettersi da

un buon pezzo sulla via del ritorao alia professione e alia

pratica di quei principii cristiani che, come furono la ra-

dice donde sorse il grande albero della civilta occidentale,

cosi ne costituiscono 1'unico alimento vitale, capace di pre-

servarlo dalla sterilita e dalla morte.

Ma invece, quanto piu 1'evidenza dei fatti sociali mol-

tiplica i sintomi reali della decadenza, tanto piu la pub-

blica opinione esalta i trionfi imaginarii del progresso mo-

rale, ostinandosi a voler confuiare nel campo tutto proprio

della induzione gli argomenti irrefragabili della esperienza

coi sofismi della metafisica rivoluzionaria; a quella stessa

guisa onde, per contrario, nel campo tutto proprio della

deduzione combatte la credibility delle verita rivelate, di-

mostrata dalla metafisica cristiana, colle fallacie del metodo

induttivo o sperimentale. Cotalche, contro i dati positivi

della statistica si decantano le teorie astratte del Contratto

sociale e dello Stato onnipotente. come alia teologia si op-

pongono i fatti della storia naturale e le ipotesi dell'evo-

luzionismo e del monismo !

Dal Vangelo al Contratto sociale, dice il De Bonald,

tutte le rivoluzioni, che hanno cambiato in bene o in male

lo stato general e della societa, non hanno avuto altra causa

che la manifestazione di grandi verita o la propagazipne di

grandi errori
l

. Eppure, Tevidenza dei danni cagionati dai

1 Thdorie du pouvoir politique et religieux, Pixies, 1843, I p. 5.

1909, vol. 3, fasc. 1420. 25 11 agosto 1909.
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grandi error! contenuti nel Contralto sociale, ch'e il codice

della rivoluzione anticristiana, non basta a far Tinsavire la

societa e a rimetterla sulla via delle grandi verita evange-

liche, sebbene i danni vadano sempre piu aumentando a

dismisura. Invasi come siamo da sofismi eretti in assiomi,

1'animo nostro si chiude all'evidenza dei fatti che abbiamo

sotto gli occhi e disprezza le verita tradizionali che tutti i

popoli prosperi continuano a rispettare.... noi ci logoriamo
in isforzi infruttuosi per creare una societa nuova, distrug-

gendo violentemente gli usi e i costumi che formarono la

grandezza dei nostri avi, ispirandoci a chimere condannate

dalla natura stessa dell'uomo *.

Ora, poicbe non puo darsi vera prosperity nella vita pub-

blica dei popoli senza la sanita fisica e morale della loro

vita privata, ne si puo concepire una societa ben ordinata

e capace di progresso che non sia fondata sopra una co-

stituzione salda e vigorosa della famiglia; con violentare,

corrompere e scompaginare la vita domestica, contraria-

rnente alle tradizioni cristiane della vecchia Europa, la ci-

vilta moderna spinge appunto la societa verso il disordine

e la decadenza. E con persistere ostinatamente in non vo-

lerne riconoscere i sintomi e gli effetti, per attuare colla

onnipotenza dello Stato infallibile i dogrni chimerici delta

rivoluzione anticristiana fino alle ultime loro conseguenze

dell'apostasia sociale dalla fede cristiana, il male diventa

cronico, sistematico e radicale, minacciando colla dissolu-

zione totale della famiglia anche la degen^razione della

societa e il trionfo di una nuova barbarie.

Ne giova illudersi e gridare contro il p'reteso pessimi-

smo dei nemici della liberta, per negare la realta dei fatti

e 1'evidenza inesorabile delle statistiche : la societa e in con-

tinua, progressiva decadenza per la depravazione della fa-

miglia, e la famiglia si dissolve in proporzione diretta del-

1'innacchirsi e perdersi dei principii e delle tradizioni cri-

1 LE PLAY, L' organisation de la famille, 2 e
ed., Mame, Paris, 1875,

p. XL
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stiane. Non vi ha fenomeno piu certo di questo nella vita

contemporanea.

Dopo 1'esito delle ultime elezioni politiche generali in

Olanda, dove la lega liberale-socialista, che possedeva la

maggioranza parlamentare, fu solennemente sconfitta dalla

coalizione cristiana dei protestanti e dei cattolici, il Week-

Had di Haag, organo della lega, non esito di attribuire

la perdita della battaglia elettorale a una causa che ricor-

diamo qui colle sue stesse parole : II neo-maltusianismo

va decimando il liberalismo. Com'e noto, la pratica del li-

mitare il numero dei figli e in uso precipuamente nella

parte non religiosa e piu colta della nazione
;

essa e pe-

netrata specialmente nel ceto medio liberale. Ed ora anche

gli operai spregiudicati sono seguaci persuasi di questo

sistema. Non potevano quindi tardare a manifestarsene le

conseguenze, che con ogni probabilita si faranno ancora

piu palesi negli anni seguenti. La democrazia ha per effetto

che la maggioranza disponga dell'indirizzo politico e parla-

mentare. Se pertanto non si vuole che tale indirizzo sia

retrivo, e dovere di ciascuno, a cui starmo a cuore gl'in-

teressi del nostro popolo, di provvedere a non far si che

la parte della nazione piu amante del progresso si metta

da se in minoranza di fronte ai nemici del progresso > l
.

Con citare questo esempio di un piccolo popolo in parti-

colare, presso il quale la fecondita della famiglia e in ra-

gione diretta della sua fedelta alle tradizioni cristiane,

mentre la civilta anticristiana inaridisce colla sterilita vo-

lontaria le fonti stesse della vita nazionale, chi non sa che

abbiamo posto il dito sopra una piaga che infetta tutto il

mondo civile in generale, ma specialmente quei luoghi,

deve il laicismo anticristiano esercita con maggiore ef-

ficacia la sua azione domestica e sociale?

Vero e che la pratica sempre crescente del neo-maltu-

sianismo, colla diminuzione progressiva della natalita e per

conseguenza anche della popolazione, non e il solo eftetto

1 V. Koln. Volksaeitung. 1 luglio n. 551.
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rovinoso, domestico e sociale, dell'apostasia moderna dal

cristianesimo
;

die anzi tutta la licenza, 1' immoralita

e I'abbrutimento della nostra vita pubblica e privata, in

tutte le loro varie manifestazioni, dalla corruzione e delin-

quenza giovanile fino all'odio di classe e all'anarchia, pro-

vengono come t'rutti da tale radice avvelenata. Ma poiche

questo della sterilita colpevole e forse il fenomeno sociale

piu atto a conquidere colla sua terribile evidenza i dogmi
chimerici della rivoluzione anticristiana, trinceratasi nella

onnipotenza dello Stato per profanare la famiglia e con

essa scristianizzare la societa; giovera qui studiarlo breve-

men te colla guida sicura del metodo positive, fondato sulla

osservazione dei fatti e dei dati piu recenti, per trarne un

ammaestramento salutare di rigenerazione domestica e di

salvezza sociale.

II.

Non si puo trattare di decrescimento progressive della

popolazione per effetto della diminuzione delle nascite, senza

considerare tale fenomeno principalmente in Francia, dove,

com'e noto, esso si svolge e si diffonde, al pari di tutti gli

altri fenomeni cagionati dal laicismo moderno, con mag-

giore celerita ed ampiezza, appunto perche il genio logico

e il caiattere risoluto di quella aazione, grande anche riei

suoi traviamenti, la portano ad attuare piu presto e piu

fortemente le conseguenze dei principii, veri o falsi, che ha

abbracciato. Senza pero annoiare i lettori con lunghe enu-

merazioni e confronti di statistiche, ci ba'sta illustrare I'ar-

gomento con ricordare alcuni dati positivi piu gravi e piu

recenti di statistica comparata - -
specialmente iu quanto

rivelano 1' inferiority della Francia di fronte alia sua rivale

di oltre Reno il cui valore apodittico non puo essere

contestato o messo in dubbio da chicchessia.

Alcuni mesi fa il Vorwaerts, organo ufficiale del socia-

lismo alemanno, pubblicava con soddisfazione un con-
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fronto statistico tra il movimento della popolazione e la

fortuna nazionale nell'impero germanico e negli altri grandi

Stati rival! della Germania. Da esso appare che, secondo

il censimento generale del 1907, la popolazione totale del-

1'impero ammontava a 61,720,529 e che dal 1882 al 1895

essa era cresciuta di 6 4

/2 milioni, e dal 1895 al 1907 di circa

10 milioni. Soggiungeva quindi il giornale del Bebel: L'au-

mento e pertanto accertato matematicamente. In vent'anni

noi avremo oltrepassato probabilmente gli 80 milioni, senza

contare parecchi milioni di compatrioti, andati a stabilirsi

in tutti i paesi del mondo, con grande profitto della nostra

espansione economica . Notava poi che tale meraviglioso

accrescimento della popolazione vuolsi attribuire principal-

mente ai cattolici, presso i quali la fecondita- dei matrimonii

e del 20 % superiore a quella dei protestanti. E conchiu-

deva, colFautorita del celebre economista Steinmann-Ba-

cher, che in vent'anni la Germania avra 83 milioni di abi-

tanti e una fortuna nazionale di 600 miliardi, laddove la

Francia non avr che 40 milioni di abitanti e una fortuna

nazionale di 300 miliardi *.

A meglio intendere il valore di questo confronto, con-

vien notare che, prima della guerra franco-prussiana, se-

condo YAnnuaire statistique de France del 1866, questa aveva

38,067,064 abitanti, e la Germania, cioe gli Stati del nord e

del sud che ora costituiscono 1'impero germanico, secondo

11 censimento complessivo del 1867, ne aveva 38,581,522;

sicche alia vigilia della guerra i due Stati rivali avevano

a un di presso la stessa popolazione. Golla cessione del-

1'Alsazia-Lorena e per le perdite fatte durante la guerra,

la Francia fu privata di 2 milioni, mentre le perdite della

Germania furono minori e vennero esaberantemente risar-

cite dalla popolazione delle due nuove province con 1,597,228

abitanti. Di poi la Francia ci presenta nel 1872: 36,102,901 abi-

tanti, enel 1901: 38,961,945, mentre la Germania da 41,058,792

nel 1871 e salita nel 1900 a 56,367,178. E nel 1906 la Francia

1 V. Le Men public di Gand, 5 raarzo 1909.
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ha 39,252,267, la Germanianel 190761,720,529 abitanti '. Dal

che risulta che in un trentennio la Francia e stata superata

dalla Germania di un terzo di popolazione, e che in un altro

trentennio, al piu tardi, Ja Germania sara due volte piu po-

polata della Francia.

In quanto alle cause di questo spopolamento progres-

sive della Francia, non vi ha alcun dubbio ch'esse si ridu-

cono ad una sola, cioe alia pratica del neo-maltusianismo

da cui provicne la diminuzione crescente della natalita.

Basti dire che, secondo le statistiche ufficiali, la Francia

nel 1901 aveva 9,781,117 famiglie; di queste 1,314,773 senza

alcun figlio; 2,249,337 con un figlio; 2,018,665 con due figli;

1,246,264 con tre figli; 748,774 con quattro figli; 429,799

con cinque; 248,159 con sei
; 138,796 con sette

; 71,841 con

otto; 60,333 con nove e piu figli; finalmente 1,254,403 fa-

miglie non registrate nel censimento 2
.

Ne puo annoverarsi tra le cause del decrescimento una

grande emigrazione, come in Irlanda, in Italia, in Austria,

in Germania ed altrove, perche in un trentennio tutta 1'emi-

grazione francese non supera 300,000 persone, e questa viene

compensata ad usura da piu di un milione di stranieri e

e da piu di due milioni d'immigrati naturalizzati, che vi-

vono sotto il cielo di Francia; non la pretesa minore fe-

condita delle nazioni latine, perche Fesempio dell'Italia, della

Spagna, del Portogallo e dello stesso elemento francese

straordinariamente fecondo nel Canada, dimostra il con-

trario; non dello spossamento fisico prodotto in Francia

dalle immense perdite di vite umane nelle guerre della grande
rivoluzione e del primo impero (almeno 2 '/2 milioni), e molto

meno da quelle della guerra di Crimea, della campegna ita-

liana, della spedizione messicana e della guerra franco-prus-

1 V. KROSE, Der Niedergang einer grossen Nation (Stimmen aus

Maria-Laach, 1906 p. 143 segg.)
2 MINISTERS DO TRAVAIL ET DE LA PAEVOYANCE SOGIALE, Eesultats stati-

stiques du recensement general de la population ,
effectue le 24 mars 1901.

T. V, p. 16. Paris, Imprimerie nationale 1907.
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siana, perche I'esperienza insegna che dopo simili disastri

la natura tende con maggiore energia a colmare le lacune

aumentaado le nascite, com'e avvenuto in Germania dopo
la guerra del trent'anni; non le angustie e i disagi econo-

mic! che impediscano e ritardino i matrirnonii, perche la

media di questi e piu alia in Francia che altrove e quell a

deU'eta degli sposi e tra le piu basse d'Europa
l

.

Alia questione pertanto delle cause, per cui la Francia

si va continuamente spopolando e discende rapidamente
dal grado di grande potenza, a cui I'avevano innalzata tanti

secoli di fecondit& e di gloria, non vi ha che una sola ri-

sposta, quella dello Zola: la Francia si spopola perche lo

vuole ! Pel solo faito della volonta malsana dei suoi abi-

tanti, dice M. G. Savarit, la Francia ha sofferto nelle sue

statistiche del 1907 una differenza in piu di 20,000 morti

(793,000 sopra 773,000 nascite) contro una differenza in piu

di 910,000 nascite nella Germania. Notiamo poi che questa

differenza della Germania e quasi normale in Europa, giac-

che il di piu delle nascite per ogni 10,000 abitanti si man-

tiene tra il 107 e il 155 presso tutte le altre nazioni, solo

la Francia e caduta nel 1907 a meno cinque! La Francia

non vive piu, ella muore. Piu bare che culle !

E il germe della morte nazionale si manifesta special-

mente nel mezzogiorno, dove i suoi ventiquattro diparti-

meriti d&nno in un sol anno una eccedenza sulle nascite

di 45 morti per 10,000 abitanti, laddoye per lo stesso nu-

mero di abitanti il rimanente d'Europa da una eccedenza

sulle morti di 130-140 nascite. In altri ventinove diparti-

menti le nascite superano le morti, ma assai meno che negli

altri Stati europei; nel rimanente poi della Francia, com-

presa Parigt, le morti si equilibrano a stento colle nascite,

talche conchiude il Savarit che in una decina d'anni i

contingent! militari della Germania saranno due volte e

mezzo piu forti dei contingent! francesi, e che la stessa

Italia coi suoi 33,000,000 di abitanti avra presto contingent!
1 KROSE, 1. c. 151 segg
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piu alti della Francia, poiche da lungo tempo le sue na-

scite superano di molto le francesi.

Tale la triste sorte a cui e condannata la povera Francia

dall'egoismo dei francesi colla sterilita volontaria nel ma-

trimonio, entrata ormai siffattamente nelle abitudini della

vita da far arrossire i genitori per la nascita di un secondo

o di un terzo figlio ! 11 minima normale di quattro figli per

matrimonio renderebbe alia Francia i 480,000 bambini che

vengono strozzati ogni anno l
.

Vero e pero che, secondo le statistiche ufficiali recente-

mente pubblicate dal governo, la Francia ha avuto nel 1908

una eccedenza di 46,441 nascite, cioe 66,333 di aumento in

confronto del 1907. Ma convien notare che il numero dei

morti nel 1908 fu di 48,
J266 inferiore a quello del 1907, sic-

che 1'aumento delle nascite non e in realta che di 18,067,

il che non rappresenta che una eccedenza di 12 per ogni

10,000 abitanti, cioe una eccedenza nove volte inferiore a

quella del meno favorito tra gli altri Stati europei, come

Germania, Austria-Ungheria, Inghillerra, Belgio, Italia, Spa-

gna ecc. 2
. Senzache, tutti sanno che 1'aumento di un sol

anno non offre alcun criterio sufficiente per inferirne Tau-

mento progressive della popolazione, ma puo manifestarsi

anche in un periodo di decrescimento.

Non senza ragione pertanto il dott. Courmont, profes-

sore d'igiene all'Universita di Lione, faceva teste sul Monde

medical certe sue lugubri considerazioni, di cui ci piace ac-

cennare qui alcunche ai nostri lettori.

Dopo la guerra del 1870 la Francia teneva ancora nel-

1'Europa occidentale il secondo rango, rie era molto lontana

dalla Germania, passata al primo. Questa aveva 41 milioni

di abitanti, la Francia 36, 1'Austria-Ungheria 35, 1'lnghil-

terra 31, 1'Jtalia 2o : la condizione quindi della Francia nel

concerto europeo non aveva nulla d'inquietante. Ma nel 1907

1 G. M. SAVARIT nella Revue heblomvdalre, cf. Bien public, suppl. 7-8

avril 1909.

2 Bien public, suppl. 56 jinn 1909.
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essa discese al quinto rango in Europa. Al primo sta la

Russia, al secondo la Germania con 61 milioni (aumento :

20 milioni), al terzo rAustria-Ungheria con 48 milioni (au-

mento: 13 milioni), al quarto 1'Inghilterra con 44 milioni

(aumento: 13 milioni), al quinto la Francia con 39 milioni

(aumento : 3 milioni). L'ltalia, soggiunge il Gourmont, ha

guadagnato 7 milioni (da 26 a 33J e ci sta alle calcagna

(nous talonne), anzi ci passera. Noi diventeremo la meno

popolata delle grandi potenze. Saremo ancora una grande

potenza? Ecco il fatto brutale, ineluttabile, sulla cui ma-

terialita non si puo discutere. Si puo renderlo ancora piu

desolante con un grafico dell'aumento annuo per 1000 abitanti

nei detti paesi. Prendiamo un periodo di dieci anni (1896-

1906). Di quante unit& e cresciuta annualmente ciascun

gruppo di mille abitanti ? Germania : 15.2, Austria-Unghe-

ria 13.2, Inghilterra 11.8, Italia 10.8, Francia 1,5 .

II male poi diventa piu terribile se si esamina la con-

dizione dei singoli dipartimenti. Prendendo a caso un anno

tra i buoni, in cui cioe si riscontra una eccedenza di na-

scite, nel 1905 piu della meta dei dipartimenti francesi (44)

ebbero uno spopolamento effettivo, cinque soli al nord e

all' estremo ovest (Nord, Pas de-Calais, Seine- Inferieure,

Morbihan, Finistere) ebbero un aumento di 3000 nascite,

gli altri rimasero stazionarii. Supponendo che la Francia

perdesse i tre dipartimenti del nord, essa sarebbe ancora

una grande nazione per la sua superficie e posizione geo-

grafica, ma in realta non sarebbe che un popolo anemico,

destinato a morire *.

La Francia pertanto attraversa un periodo di paralisia

progressiva, dovoita unicamente alia volonta dei suoi abi-

tanti, a cui se non si porti presto radicale rimeclio, seguira

certamente 1'accasciamento finale nel secolo XX e, per la

prevalenza dell'elemento straniero immigrante, la morte

come grande nazione; per la incapacita di difendersi contro

gli Stati rivali, la sua scomparsa come grande potenza.
1 Bien public, 1 mai 1909.
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Assistiamo cioe al piu Jugubre del fatti social! : un popolo,

giunto all'apice della civilta contemporanea, che condanna

al macello preventive un numero sempre piu grande dei

suoi figli, noncurante di fmire cosi nel suicidio nazionale!

Contro questo pericolo tremendo la Societa di economia

sociale di Parigi tenne dal 18 al21 maggio di quest'anno un

congresso, a cui intervennero uomini di partiti e credenze di-

verse, uniti nel pensiero della restaurazione e salvezza nazio-

nale, e che fu presieduto dall'illustre A. de Foville, presidente

dell'Accademia delle scienze morali e politiche. Nel suo di-

scorso di apertura del congresso egli pronuncio queste

memorande parole: La condizione si aggrava di anno in

anno, poiche oggidi di Francesi ne nascono meno di quelli

che muoiono. Se non vi si pone riparo, la forza delle cose

condanna all'invasione, allo smembramento, alia schiavitu

questa terra benedetta, questa bella Francia, che pazza-

mente si spopola, mentre che intorno al suo territorio, gia

mutilato, altre popolazioni si addensano visibilmente e

cercano di allargarsi. Voi lo vedete coi vostri occhi, siamo

dinanzi a una questione di vita o di morte per la Francia

di domani. Ma se la salvezza e ancora possibile, ci vuole

1'azione concorde di quelli che sanno, di quelli che vo-

gliono, di quelli che possono mettere in opera tutti i mezzi,

grandi e piccoli, per trattenere la Francia sulla china pe-

ricolosa, su cui si e posta da se > i
.

Non occorre ricordare ai lettori in qual modo il governo

giacobino sia intento a proniuovere quest'azione concorde di

tutti per la salvezza della povera Francia!

III.

Da quanto abbiamo fin qui accennato intorno al progres-

sive spopolamento della Francia, pel continue decresci-

mento delle nascite, e all'aumento della popolazione presso

1 BECHAUX, La question vUale, la population, (Correspondant, 25 mai

1908 p. 703).
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le altre nazioni civili, potrebbe altri inferire clie queste va-

dano affatto immuni dal fenomeno della natalita decrescente

e percio non abbiano da temere quell' esaurimento della

forza vitale, per cui la povera Francia si avanza cosi visibil-

mente sulla via della decadenza. Or basta dare una scorsa

alle statistiche piu recenti, per riconoscere tosto la falsit&

di codesto giudizio. Prendiamo ancora ad esempio la piu
temibile rivale della Francia, la Germania, e vedremo come,
non ostante il suo aumento continue di popolazione, le si

puo applicare il verso : Se Messene piange, Sparta non
ride .

Ghiaro' e anzitutto che non abbiamo nulla da togliere

correggere di quanto abbiamo gia esposto, colla scorta

dei dati statistic! piu recenti, intorno all'accrescimento asso-

luto della popolazioue germanica, ch'essendo in media

di 900.000 anime all'anno, in circa un quarto di secolo do-

vrebbe calcolarsi di 20 milioni; se pero tale aumento si

consideri relativamente, cioe proporzionalmente alia popo-

lazione, la cosa cangia siffattamente d'aspetto, da rivelarci

1 sintomi evidenti di un movimerito retrogrado che trae la

Germania, come la Francia, alia decadenza.

Vero e pertanto che nel 1907 la Germania ha avuto 33,20

nascite per ogni 1000 abitanti, la Francia invece non ne ha
avuto che 20; ma e pur vero che la Germania n'aveva 40.9

nel 1880; 37.9 nel 1890: 36.80 nel 1900, per discendere a 33.20

nel 1907; dunque, dopo il 1880 e specialmente dopo il 1900,

una vera degringolade, come la chiamo il Patriote di Bru-

xelles l

.

11 fenomeno poi diventa piu fosco, se si considera che,

dopo la crisi economica del 190C, la condizione della Ger-

mania si e rapidamente rialzata e 1'agiatezza non e stata

1 In una corrispondenza da Berlino del 15 marzo 1909. Sulla natalita

di Berlino abbiamo questi dati ufflciali: per ogni 1000 famiglie si ebbero

nel 1876: 240.3; nel 1886: 175.5; nel 1896: 138.1; dal 1900 al 1906:

127.0 1*6.2 120.5 114.1 - 113.6 111.4 - 111.9 flgli legittimi. Che

discesa precipitosa! V. KGln. Volkszeitnng, 26 luglio 1909 n. 626.
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mai cosi generale, che 1'emigrazione oggidi e inferiore al-

rimmigrazione, che la popolazione va crescendo e i matri-

monii si fanno piu numerosi, che 1'abbassamento della na-

talita si riscontra soltanto nelle citta, raentre le cumpagne
sono piuttosto in aumento; onde il crescente sviluppo del

lavoro industriale in Germania, a danno dell' agricoltura,

deve necessariamente dilatare e aumentare il fenoraeno

coraplessivo della natalita decrescente.

Ch'esso poi dipenda, come in Francia, unicaraente dalla

volonta dei genitori, appare specialmente dal considerare

la popolazione polacca dell'impero gerraanico, ch'e tutta

cattolica e dove rappresenta il 75 % della popokzione to-

tale da 344-. 1 nascite annue per 10000; dove forma il 50 % ne

d& 328.8, e non piu di 252 dove i Polacchi nori superano
il 5% dell'intiera popolazione.

Ne giova attribuire tale fenomeno alia maggiore feeon-

dita della stirpe slava, chiamata dal principe Blilow fecon-

dite de lapins; perocche fu osservato dall'economista Mom-
bert che certi distretti della cattolica Baviera e del Palatinato

presentano una natalita superiore a qualunque paese po-

lacco, e il Brosicke ci diede un quadro statistico ufficiale,

da cui risulta che in tutte le province germaniche le na-

scite dei cattolici superano non poco quelle dei protestanti

e dei giudei; oltreche tra gli stessi Polacchi le classi po-

vere, perche piu religiose, sebbene chiamate dal Dorff per
la loro indigenza il quinto stato o la quintessenza del

proletariato germanico,sono assai piu prolifichedelle classi

ricche *.

Se poi confrontiamo tra loro in particolare i dati della

natalita, distribuiti per gruppi secondo le varie confession!

religiose del regno di Prussia, dove da piu di trent'anni

tali rilievi statistic! vengono eseguiti con somma accura-

tezza, abbiamo per ogni famiglia nel periodo 1875-1889 dai

1 V. la citata corrispondenza al Patriote di Bruxelles. Gf. BROSICKE,

Buckblick anf die Entwickelung dor preussiscJien Bevolkerung von 1875

Us 1900 (Heft 188 der Preussischen Statistik
), Berlin 1904.
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matrimonii tra cattolici 5.3 figli, tra protestanti 4.4, tra uo-

mini cattolici e donne protestanti 3.4, tra uomini prote-

stanti e donne cattoliche 3.3, tra giudei 4.2, tra giudei e

cristiani 1,7; nel periodo 1890 1904 dai primi 5.2, dai se-

cond! 3.9, dai terzi 3, dai quarti 3, dai quinti 3, dai sesti 1.5.

Donde appare che la maggiore fecondita e dei cattolici, che

i matrimonii misti non sono favorevoli alia natalita e che

questa va sensibilmente diminuendo presso tutti i gruppi,

eccettuato quello dei matrimonii tra cattolici, in cui la di-

minuzione e minima. Prova non dubbia che il neo-maltu-

sianismo dalla Fraacia si va sempre piu dilatando anche

in Germania!

Fu quindi notato giustamente che, se la cifra della fe-

condita nei matrimonii protestanti avesse raggiunta quella

dei matrimonii cattolici, dai 1875 al 1889 la natality pro-

testante avrebbe guadagnato 2.064.424, e dai 1890 al 1904

ben 3.159.535 di figli sopra i nati nei due citati periodi.

Gosi invece i cattolici harino guadagnato sui prote-

stanti 779.879 nel priino e 1.572.543 nel secondo periodo *.

Quanta eloquenza nell'aridita delle cifre, per mettere in

piena luce 1'efficacia della religione sul movimento della

popolazione e percio stesso 1' influenza rovinosa del laicismo

anticristiano sulla decadenza delle nazioni!

Piu istruttivo ancora di quello della Germania e 1'esem-

pio del Belgio. Quivi nel 1896 si ebbero 188.533 nascite, che

salirono negli anni seguenti fino a raggiungere nel 1901 la

cifra di 200.077. Da quest'anno incomincia la discesa pre-

cipitosa, che nel 1906 riduce le nascite a 186.271, cifra

inferiore a quella del 1896. E cio, sebbene la popolazione
totale sia aumentata da 6.495.886 nel 1896 a 7.238.622

nel 1906, i matrimonii da 52.585 a 58.388 e i decessi da 28.95

nel 1900 sieno discesi nel 1906 a 25.73; talche la media dei

nati dai 31 per mille calo nel 1900 a 29 e a meno di

1 V. HocMand, febr. 1907 (NEUHAUS, Konfessicn nnd nattlrliclie Be-

vdlkeruwgsbeivegung) pp. 602 segg.
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26 nel 1906, si avvia cioe verso quella della Francia, ch'e

di 20 nascite per 1000 abitanti.

Anche qui non vi ha alcun dubbio che la vera causa

del decrescimento e la volonta del genitori colla pratica

del neomaltusianismo, contro 11 dettame della legge e della

coscienza cristiana. A persuadersene basta un semplice con-

fronto tra le due stirpi ond'e costituita la popolazione del

Belgio.

Nelle province fiamminghe, note per la loro inconcussa

fedelta alle tradizioni cattoliche, la natalita e in continue

aumento; nelle vallone invece, invase dall'anticlericalismo

francese, via sempre piu diminuendo; onde nel 1906 si pote

fare il computo eloquente che per 100 bambini valloni nati

in un anno ne nascono 160 fiamminghi. Da tale aumento

pero vanno esclusi i distretti di Gand e di Lovanio, perche

in queste due citta prevale la civilta francese ! Sopra 1000

donne maritate nelle province fiamminghe si contano in

media 267 nascite all'anno; nelle vallone non piu di 161.

E nella provincia di Liegi si hanno annualmente 1000 ma-

trimonii in piu e 10.000 nascite in meno che nella Fiandra

occidentale; la media annua delle nascite per 1000 abi-

tanti vi e discesa da 23.2 nel 1901 a 16.3 nel 1908! In una

parrocchia del centro di Liegi, dove nel 1888 si erano re-

gistrate 204 nascite, di cui 9 illegittime, non si ebbero

nel 1908 che 90, di cui nessuna illegittima.

Insomma il Belgio si divide nettamente in due riguardo

alia fecondita come riguardo alia stirpe e alia <eligiosita:

i Fiamminghi religiosi e piu fecondi, i Valloni meno fe-

condi perche ammorbati dal veleno dell'apostasia francese ;

e questi tanto piu privi di figli quanto piu vicini alia Fran-

cia per posizione geografica e per comunanza di idee e di

tradizioni .

1 V. Revue ecclesiastique de Liege, mai 1909. Cf. VANDERSMISSEN, D6-

popiilatiou (Heforwe sociale, sept. 1908). Le Bien public, suppl. 7-8, octo-

bres 1908.
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Ben grave si presenta il fenomeno dello spopolaraento

progressive anche in tnghilterra e nel paese di Galles, dove

dal 1881 al 1903 la diminuzione della natalita- e stata di 15

per 100 nei comitati urbani, di 18 per 100 nei rurali, di

13 per 100 in Iscozia. A Londra tra il 1S03 e il 1905 la

popolazione totale e cresciuta di 300.000 persone, ma il

totalc dei fanciulli di 3-5 anni, iscritti nei registri delle

scuole, e caduto da 179,426 a 174,359; il censimento poi

del 1901 diede per Londra un numero di bambini inferiore

di 5000 a quello del 1891. E in tutta 1'Inghilterra, laddove

nel 1876 nascevano 3630 bambini per 100,000 abitanti,

nel 1903 non ne nacquero che 2790; talche fu calcolato

che ormai il decrescimento della natalita fa perdere all'In-

ghilterra 200,000 bambini all'anno.

La cattolica Irlanda e pero 1'unico paese del regno

unito, dove la natalita non solo non e diminuita, anzi

e cresciuta del 3 per 100 dal 1881 al 1901; mentre dove

1'elemento cattolico e frammisto all'anglicano, come a Bel-

fast, pur si osserva una diminuzione. E nella stessa Inghil-

terra, dove 1'elemento cattolico e considerevole, come a

Glasgow, Liverpool, Manchester, il decrescimento delle na

scite per cio stesso e minore; ondeche gli statistici inglesi

ebbero a riconoscere che, se 1'ltalia e la Francia non hanno

un posto piu elevato nelle cifre della natalita, cio dipende
dal fatto che quivi 1' influenza della religione cattolica sulla

popolazione non e si viva, come p. e. in Austria, in Ba-

viera, nel Canada, e in Inghilterra, dove la natalita dei cat-

tolici e percio piu alta.

Vinta dall'eloquenza delle statistiche, 1'opinione pub-
blica inglese ne rimase commossa e atterrita e voile spie-

garsi le cause di un decrescimento si rapido della popola-

zione; furono quindi eseguite le piu diligenti inchieste,

specialmente dalla Fabian Society e dalla Royal Statistical

Society ; donde si venne a conoscere che il neo-maltusiani-

smo e praticato assai piu dalle classi ricche che dalle me-

die e dalle povere. Nei quartieri doviziosi di Londra si

contano 2004 nascite per 10,000 abitanti, nei meno ric-
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chi 2362-2490, nei poveri 3078. Inoltre 1'infecondita e piu

grande in quelle classi die danno maggiori prove di eco

nomia e di previdenza, specialmente con appartenere a so-

cieta di mutuo soccorso, di risparmio e di assicurazione per
la vecchiaia.

A toglierci poi ogni dubbio sulla vera causa della na-

talita decrescente, e venuta Finchiesta diretta, fatta dalla

Fabian Society di Londra, in cui, senza rivelare il proprio

nome, di 120 persone interrogate 107 ebbero a confessare

di aver limitato volontariamente il numero dei figli. E sui

giornali inglesi le ricerche di servizio di persone maritate

senza ingombro .di figli (no encumbrance!) sono le piu

fortunate! 11 crescite et multiplicamini non ha piu il suo

valore naturale e divino, perche i'egoismo ed il lusso ucci-

dono i bambini prima della nascita .

In quanto alFItalia, nel 46 volume sul movimento della

popolazione, teste pubblicato dalla Direzione generale della

statistica, troviamo queste cifre dei nati : nel 1905 : 1.684.518;

nel 19C6: 1.070.978; nel 1907: 1.062.333; quantunque dal

1903 la media dei matrimonii sia cresciuta. A che osserva

il Popolo romano del 1 luglio: La nativita, dopo il 1891,

e in decrescenza, ma e diminuita in misura anche piu no-

tevole la mortalita, onde si ha sempre una considerevole

eccedenza dei nati sui morti, la quale oscillo fra un mas-

simo di 406.246 nel 1897 ed un minimo di 170.255 nella

media del quadriennio 1872-75 . Ed aggiunge: La nati-

vita e piu bassa nelle grandi citta che nei rispettivi com-

partimenti ;
cosi nel 1907 vi furono ad esempio nel comune

di Bologna 21.01 nati ogni 1000 abitanti e in quello di Ve-

nezia 26.22; mentre neJl'Emilia se ne contarono 33.25 e nel

Veneto 36.02, in tutto il regno 31.45 per 1000 abitanti .

Anche 1'Italia pertanto conferma col suo esempio non

solo il triste fenomeno dello spopolamento progressive per

effetto della natalita decrescente, ma ne rivela altresi la

causa nella pratica del neo-maltusianismo, vizio assai piu
1 J. AhREN, Le suicide social, nel Corref-powdant, 25 nov. 1906, p. 708.
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comune alle class! cittadine ed agiate che ai ceti agricoli e

poveri. Vizio terribile, entrato ormai nelle abitudini della

vita presso tutte le nazioni civili, fattosi la macchia d'olio

die sempre piu si dilata dalle classi alte alle medie e dalle

medie alle basse, per inaridire le fonti della vita e oppri-

mere, logorare come una paralisi progressiva 1'organismo

sociale, secondo il detto del Chateaubriand: d'une societe

qui se decompose, Us flancs sont infeconds.

Nel citato articolo del Correspondant (Le suicide social)

J. Arren ci da il seguente quadro riassuntivo, delineato

graficamente, sulla diminuzione della natalita in Europa
dal 1881 al 1903. L'Austria rimane quasi stazionaria colla

sua media di 32.84 nascite, la Norvegia non discende che

da 37.59 a 35.62; tutte le altre nazioni invece mostrano un

decrescimento rapido, ch'e del 7 per 100 in Italia e Svezia,

del 10 in Baviera e Scozia, dell'll in Prussia, del 12 nel-

rimpero germanico, del 15 in Francia e Danimarca, del 17

in Inghilterra, del 24 per 100 in Sassonia e Belgio.

Donde appare evidentemente che il movimento retro-

grade della popolazione europea non solo si e accelerato

negli ultimi decennii presso quasi tutti gli Stati civili, per

guisa da intimorire anche gli ottimisti; ma ch'esso e piu

celere in Inghilterra e nel Belgio che in Francia; talche,

se tutta 1'Europa civile non e gia ridotta allo spopolamento
della Francia, cio dipende unicamente dal fatto che questa

ha incominciato assai prima delle altre nazioni la sua di-

scesa, e percio dal 1881 al 1903 e passata dalla media 22.73

delle nascite a 19.29, mentre p. e. la Germania da 36.44 e

discesa a 32.01.

Ma che sara della Francia e delle altre nazioni europee

in un avvenire non troppo lontano, se il laicismo anticri-

stiano continui la sua opera di paralisia progressiva e di

suicidio sociale? Che far& 1'Europa, colpevolmente estenuata

e decrepita, di fronte al pericolo di una guerra mondiale

e di una invasione asiatica?

(Continua)
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LE INTERPOSTE PERSONE

NEI TESTAMENTI E NELLE DONAZIONI

A FAVORE DELLE COMUNITA RELIGIOSE

SECONDA PARTE

Abbiam veduto *, che 1'interpretazione del Codice Ci-

vile non e punto favorevole alia tesi sostenuta dal Mortara
;

ora veniamo all'Achille del medesimo aw. generale, il quale

asserisce come la controversia sia stata categoricamente
ed espressamente decisa da un'altra disposizione di legge,

quella dell'art. 28 della legge 19 giugno 1873 2
. E una ve-

rita, egli continua, nemplice ed inconcussa, che nel corso

del tempo fu dimenticata, trascurata e anche studiosamente

nascosta ed alterata . Donde la necessita di rimetterla

in piena luce, rammentando come ebbe origine e per quali

considerazioni fu proposto e votato Tart. 28 > (Mortara).
-

Seguiamolo anche in questa nuova iimostrazione, dalla

quale egli vuol far risultare, che 1'art. 28 dispose per tutta

Vltalia, contemplando tanto gli enti eccettuati dalla sop-

pressione, quanto gli enti soppressi da tutte le leggi in vi-

gore .

1) E innanzi tutto, e egli vero che 1'art. *28 dispose

per tutta 1'Italia ? - La legge del 19 giugno 1873 fu pro-

mulgata per Roma e per la provincia romana; dunque non

dobbiamo estenderne alcuna disposizione a tutto il Regno
senza la volonta espressa del legislatore. Una tal volonta

1 Vedi il quad, precedente 7 agosto 1909.
1

Legge 19 giugno 1873. Art. 28. Saranno nulle le disposizioni ed atti

fatti in frode delle incapacita stabtlite dalle Leggi per gli Enti Ecclesiastici,

ancorche siano simulati sotto la forma di contralto oneroso o fatti sotto

nome d'inteiposte persone.
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cbiarissima per gli art. 25 e 26 \ ma per I'art. 28 donde

risulta? L'art. 27 ~ senza dubbio si riferisce solo a Roma
ed alia sua provincia, perche non riferirsi anche il 2S ?

Perche, ci risponde il Mortara, contiene una disposizione

generale, concepita dall'ou. Mancini per avvalorare con

efficace sanzione i diritti e le incapacita degli enti ed istituti

ecclesiastici riconosciuti e non riconoscititi, prodotte dalle

regole del nostro diritto pubblico e dalle varie leggi di

soppressione promulgate in tutte le provincie del Regno .

In altre parole, Targomento del Mancini, adottato dal Mor-

tara, si potrebbe proporre cosi: Una sanzione data per

avvalorare una legge si esteude quanto si estende la legge;

ma nel caso nostro la legge si estende a tutto il Regno;

dunque anche la sanzione contenuta nell'art. 28 si estende

a tutto il Regno.
A noi sembra che conclusio latins pateat quam prae-

missae . Diamo pure che I'art. 28 sia stato proposto per san-

zionare le incapacita, di cui si parla nelle leggi dello Stato;

siccome pero e stato proposto in una legge particolare,

chi ci dice che la sanzione non si restringa anch'essa ad un

luogo determinate? Altro e che una sanzione si dia per

tutti i luoghi, dove ha vigore la legge, ed altro e che si

dia per una legge che vige in tutti i luoghi. Nel primo
caso la sanzione si estende quanto si estende la legge;

nel secondo si puo estendere o a tutti i luoghi, o a quelli

solo, nei quali e stata data la sanzione. Dunque la san-

1
Legge 19 giugno 1873. Art. 25. In tutto il Regno, a cominciare dal

1 gennaio 1873, la tassa straordinaria del 30 per cento, imposta dall'ar-

ticolo 18 della Legge del 15 agosto 1807, sara applicata soltanto alia parte

di annuo reddito eccedente le lire 800 pei Ganonicati, e le lire 500 per gli

altri beneflzi e Cappellanie, si conservati che soppressi, delle chiese cat-

tedrali.

Idem. Art. 26. E prorogate di Ire anni il quinquennio, di cui all'arti-

colo 2 della Legge 29 luglio 1868 pei roligiosi e religiose contemplati nel-

1'articolo 3 della Legge stessa.
9

Legge 19 giugno 1873. Art. 27. Gli Enti dalla presente Legge eccet-

tuati dalla soppressione ordinata dalle Leggi, di cui nell'articolo 1, non

potranno per nuovi acquisti accrescere 1'attuale loro patriraonio.
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zione dell'art. 28 non si deve necessariamente estendere a

tutto il Regno, ma si puo restringere a Roma e alia sua

provincia; anzi a noi pare che si debba restringere. La

questione era tanto importante. che meritava di esser ben

formulate Farticolo, che la dovea decidere. Invece nell'ar-

ticolo neppure un accenno; dunque e veramente tin esor-

bitare il voler concludere, che esso contiene una disposi-

zione generale per tutta FItalia. Ma F intenzione del Man-

cini, che ne fu il proponente, non era questa? Sia pure;

1'ha pero egli manifestata *iettamente? Accenna si al di-

ritto pubblico, alle leggi di soppressione promulgate in

tutte le province del Regno; ma che forse (ripetiamo) il

legislatore non puo apporre una sanzione ad una legge

generale applicandola ad una regione particolare?

E poi che sorta di legge sarebbe mai quella del 1873?

L'art. 25 e 1'art. 26 si estendono a tutto il Regno ;
1'art. 27

si restringe a Roma e alia sua provincia; Tart. 28 si do-

vrebbe estender nuovamente a tutto il Regno senza la

minima allusione. Or domandiamo noi: si puo supporre
tanta sconnessione? 11 legislatore deve essere savio, serio,

ordinato. Quando un'interpretazione lede qualcuno di que-

sti caratteri, deve rigettarsi, perche contraria alia mente e

alia volonta di lui.

Queste poche osservazioni intorno alia tesi dell'avv. ge-

nerale dimostrano almeno che essa non e certa. Ma se non

e certo che la legge 19 giugno 1873 dispose per tutta

I'ltalia, volercela estendere e un andar contrp ogni prin

cipio di sana ermeneutica giuridica.

Tutto cio nella supposizione che Fart. 28 sia stato vo-

tato come fu proposto dal Mancini, secondo la sua inten

zione. Ma e proprio vero che sia stato votato cosi? Piu

che Fopinione e F intenzione del Mancini, deve aversi pre-

sente Fadesione del Guardasigilli alia proposta di lui. Anche
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il Mortara conviene in cio, giacche forse non avrebbe dato

la sua interpretazione all'art. 28, se non avesse trovato,

come egli si esprime, che Ton. De Falco attribui a quel-

1'articolo il significato e 1'efficacia voluti dal proponente .

Invece noi leggendo la discussione seguita nell'uno e nel-

1'altro ramo del Parlamento, non abbiamo potuto rinvenire

quello che ha rinvenuto il Mortara.

Ed invero, Ton. De Falco nell'aderire alia proposta del

Mancini non fa il minimo accenno agli enti ecclesiastic!

delle altre province, anzi sembra che voglia restringere

alia provincia romana non solo 1'art. 27, ma anche il 28,

imperocche parla dell'uno all'istesso modo che parla del-

1'altro; e se li distingue, li distingue per ragione dell'in-

tensita, non gia dell'estensione. Prego distinguere, egli

diceva al Senato, 1'art. 27 dall'art. 28; I'uno, riguardante la

capacita di taluni enti, ha uno scopo piu speciale e ri-

stretto; 1'altro riguardante gli atti commessi in frode alle

incapacita prescritte dalla legge, ha un senso piu largo,

piu ampio, piu comprensivo, e si applica a tutto quello,

che si compie in frode della legpre, sia con atti simulati,

sia con persone interposte . Si leggano e si rileggano pure
le parole pronunciate dall'on. Guardasigilli tanto alia Ca-

mera dei deputati, quanto al Senato, e non si trovera mai

1'ombra di distinzione tra i due articoli, nel senso, che uno

debba restringersi a Roma e alia sua provincia e Taltro

estendersi a tutta 1' Italia. Dunque se il 27 e solo per Roma
e provincia, anche il 28 deve avere lo stesso ambito:

ubi enim lex non distinguit, nee nos distinguere debemus.

Ne si opponga la locuzione dell'art. 28, il quale col-

pisce le disposizioni e gli atti fatti in frode delle incapa-

cita stabilite dalle leggi per gli enti ecclesiastici cioe dalle

leggi tutte non solo dalla presente legge ,
come commenta

il Mortara
; imperocche la maggior comprensivita dell'arti-

colo esigeva appunto una siffatta locuzione. L'art. 27 parla

degli enti eccettuati dalla soppressione in forza della legge
19 giugno 1873; 1'art. 28 parla anche degli enti eccettuati
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dalla soppressione in forza delle leggi promulgate prece-

dentemente nelle altre province del Regno ed estese alia

provincia romana. Era dunque naturale che si dovesse dire,

nelFarticolo 27 - - dalla presente legge ; nell'art. 28 -

dalle leggi per gli enti ecclesiastici.

Si potrebbe pure obbiettare, che se Fart. 28 non avesse

disposto per tutta 1'ltalia, si sarebbe avuto un trattamento

piu severo per gli enti ecclesiastici non soppressi della

provincia romana
;
ed un altro piu mite per quelli del resto

del Regno; il che sembra contrario alia mente del legisla-

tore, la quale era piuttosto di fare delle eccezioni a favore

degli enti della provincia romana. Al che rispondiamo, che

se il fatto fosse 1'accennato da noi, sarebbe inutile arzigogo-

lare, poicbe contra factum non valet argumentum. Di piu, per-

che fare le meraviglie se dalla legge del 1873 indirettamente

fosse derivato una specie di vantaggio agli enti ecclesia-

stici delle altre province d'Ltalia, mentre direttamente erano

stati risparmiati alcuni enti ecclesiastici della provincia di

Roma, soppressi nel resto d'ltalia? Ma, omesso tutto cio r

noi neghiamo la diversita di trattamento, perche essendo

Tart. 28 esplicativo soltanto e non estensivo del Godice

Civile, come vedremo in seguito, quel che nella provincia

di Roma si sarebbe fatto in forza del Codice Civile e della

legge 19 giugno 1873, nel resto d'ltalia si sarebbe potuto

fare solo in forza del Codice Civile.

Finalmente 1'affermare, per isfuggire a questo ragiona-

mento e ai seguenti che 1'articolo 28 fu concepito e pro-

posto con indipendenza assoluta dall'art. 27 (Mortara),

manca non solo di serieta, ma anche di verita. Esso fu

concepito e proposto, perche 1'art. 27 non era sufficiente r

nell'mtendimento del proponente, allo scopo, che egli vo-

leva raggiungere. Non bisogna guardare I'art. 27 come un

resto dell'articolo, che nel disegno di legge portava il nu-
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mero-22, ma come parle del la propostaformulata dal Man-

cini e preseritata dal medesimo nella seduta del 26 mag-

gio 1873; la quale abbracciava i due articoli, che nel testo

definitive divennero il 27 e il 28. Che 1'occasione per con-

cepire il primo 1'on. Mancini 1'abbia avuta dall'on. Ruspoli;

e che il secondo lo abbia concepito di sua iniziativa, non

abbiamo alcuna difficolta di concederlo
;
ma che per questo il

secondo sia stato concepito e proposto indipendentemente
dal primo, e cio che non possiamo ammettere, anzi che

neppure arriviamo a comprendere, mentre, a nostro modo
di vedere, il primo die occasione al Mancini di concepire

il secondo, e tra 1'uno e 1'altro si potrebbe dire, che in

qualche modo passi la relazione di principio a principiato.

L'on. De Falco riconosce tra i due articoli un intimo le-

game, e cosi alia Camera dei Deputati, come al Senato,

li distingue per ragione di comprensivita. Si leggano le

parole dette da lui al Senato, che abbiamo riportate e

quelle, che riportiamo piu sotto, pronunciate all'altro ramo

del Parlamento. Che se tutto questo non fosse sufficiente

a ribattere 1'obbiezione proposta, si legga la discussione

avvenuta nel Senato e si vedra che mal non ci apponiamo

quando sosteniamo, che Taffermazione del Mortara non ri-

sponde alia verita. II sen. Gaccia, nella difesa che fece dei

due articoli, usci in queste testuali parole: Mio scopo sara

quello di farvi dimostro, che Tart. 27 e profilato a colmare

una lacuna, che all'evidenza esistea; ma cio non lo fa esso

solo; lo completa e lo rende efficace il successive art. 28,

che forma con esso art. 27 un tutto cosi inscindibile, che

io nelle poche parole, che vado a dire, non potrei sepa-
rarli . Gontinua poi a dimostrare il legame, che essi hanno
fra loro, facendone 1'applicazione a diversi casi pratici, che

qui non crediamo necessario riferire. II discorso del se-

natore Caccia, osserva il prof. Simoncelli, fu notevole

proprio perche reco in Senato chiaro ed aperto il pensiero
del Mancini !

l
.

1 Foro italiano, n. IX, 1908.
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E vero che appunto per questo i suoi sentimenti sono

contrarii alia nostra tesi generate; ma e anche vero, che

asserisce proprio 1'opposto di quello, che vorrebbe il Mor-

tara, e lo asserisce come paladino delle idee del Mancini.

Noi non teniamo all'assoluta inscindibilita dei due articoli;

ci basta soltanto di rilevare, che Funo non e indipendente

dall'altro, e che per conseguenza si puo sempre sostenere

che se Tart. 27 non dispose per tutta 1'Italia, neppure per

tutta 1'Italia dispose Tart. 28. Dire il contrario ci sembra

che sia un sostituire la propria alia mente del legislatore.

Dopo queste poche osservazioni, noi chiediamo, se sia

veramente certa la tesi dell'avv. generale, e se si possa
seriamente chiamare una verita semplice ed inconcussa. Di

piu, a niuno e ignoto, che moltissime decision! di Tribunal!

e di Corti dal 1873 in poi hanno fatto dell'art. 28 un'ap-

plicazione diversa da quella che oggi fa il Mortara. Ora,

e possibile che queste unite alle ragioni da noi addotte

non siano bastanti almeno ad ingenerare dei dubbi fondati?

Ebbene nel caso affermativo, che nessuno seriamente e

ragionevolmente puo contrastarci, e necessario tener pre-

sente, che in dubiis melius est verbis edicti servire *, da cui

recedi non oportet, nisi cum manifestum est aliud sensisse

legislatorem
2

.

Ma, dato e non concesso, che Tart. 28 abbia disposto

per tutta 1'Italia, e vero che il Ministro Guardasigilli, on. De

Falco, gli attribui il significato e Tefficacia voluti dal pro-

ponent e, riconoscendo, che esso contempla tanto gli enti

eccettuati dalla soppressione, quanto gli enti soppressi da

tutte le leggi in vigore ? Vediamolo.

L'on. Mancini concepi e propose Fart. 28 con aperta in-

tenzione di estendere Tart. 829 del God. Civ. anche agli enti

soppressi, come risulta abbastanza chiaramente dalle pa-

1 fr. 1 20. De exer. act.

2
fr. 7. De sup. leg.
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role di lui, che piu sopra abbiamo riferito. Ecco il signi-

ficato e 1'effi'cacia, che avrebbe dovuto ammettere Ton. Guar-

dasigilli se fosse pienamente convenuto coll'on. proponente.

Li ammise? Nella discussione fatta alia Camera dei De-

putati, Ton. De Falco dichiara di aderire alle proposte

dell'onorevole Mancini perche non mutano la nostra le-

gislazione . Egli non crede necessario Tart. 27, perche

quanto alia incapacita di fare acquisti per gli enti eccet-

tuati dalla soppressione (nella provincia romana) vi si prov-

vede cogli articoli 833 e 1075 God. Giv.
4

. Non crede

necessario I'articolo 28, perche quanto agli atti, che po-

tessero fare questi (gli enti conservati nella provincia ro-

mana), o gli altri enti ecclesiastic!, in frode alle incapacita,

che siano per essi stabilite dalle leggi in vigore, non fa

bisogno di nuova disposizione, perche e nella ragione ge-

nerate del diritto, che sieno nulli gli atti, che gli incapaci

con modi simulati e fraudolenti compiono contro il divieto

imposto dalla legge. Pero (conclude) io accetto questi due

articoli nel senso che essi non sieno se non un ricordo

di altre disposizioni legislative e di principii generali del

diritto, onde queste sono informate . Ecco le parole del

Guardasigilli. Ha egli inteso con esse di attribuire all'art.

28 il significato e Fefficacia voluti dall'on. proponente?
Noi crediamo di no. Ed infatti : La sola divergenza (dice

il Mortara) fra il Ministro e Tonorevole Mancini era.... che

Ton. De Falco era di opinione che bastassero le disposizioni

del Cod. Giv. per raggiungere gli scopi dell'art. 27 come

quelli dell'art. 28
;
mentre Tonorevole Mancini era di opi-

nione affatto contraria. Quindi per Ton. De F.-ilco Tart. 28

(consideriamo sol questo, su cui cade la controversia) era

meramente esplicativo dei testi del God. Civ.
; per Ton.

1 Art. 833 Cod. Civ. Sono nulle le disposiziom ordinate al fine di isti-

tuire o dotare benefizi semplici, cappellanie laicali od altre simili fon-

dazioni.

Art. 1075 Cod. Civ. E nulla la donazione che ha per oggetto d'istituire

o dotare benefizi semplici, cappellanie laicali od altre simili fondazioni.
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Mancini era esplicativo ed estensivo . Ma il Guardasigilli

10 accetto come meramente esplicativo; dunque non gli

attribui il significato e 1'efficacia voluti dal Mancini. Ho

aderito, egli dice, a queste proposte. perche non mutano

la nostra legislazione.... Accetto questi due articoli nel senso

che essi non sieno se non un ricordo di altre disposizioni

legislative... . Ma 1'art. 28 avrebbe lasciata immutata la

nostra legislazione e sarebbe stato un semplice ricordo di

altre disposizioni legislative, se si fosse riferito, come voleva

11 proponente, agli enti riconosciuti e non riconosciuti?

Di piu, se 1'art. 28 fosse stato accettato secondo la mente

del Mancini, sarebbe stato, come si e detto piu volte, emi-

nentemente lesivo di due diritti essenziali di ogni cittadino,

quali sono: possedeie e associarsi. Or come puo esser cio,

se, come osserva molto saggiamente il prof. Simoncelli,

il Guardasigilli, rimandandoci ai principii generali del

diritto, ci assicura, che non siamo dinanzi a misure ecce-

zionali contro una classe di cittadiai o contro date asso-

ciazioni ?
l

.

Finalmente 1' interpretazione estensiva dei testi del

God. Civ., che nel caso equivarrebbe ad una nuova dispo-

sizione, viene esclusa da quelle stesse espressioni del Guar-

dasigilli, sulle quali si vorrebbe fondare la prova della me-

desima.

Ed-invero: a) L'on. De Falco (dicono) parla di inca-

paci e d' incapacita ; dunque parla anche di enti eccle-

siastici esistenti solo di fatto. Noi invece tiriamo la conse-

guenza opposta e diciamo: dunque non parlar.di enti sop-

pressi, perche, 1'incapacita giuridica supponendo 1'esistenza

giuridica, gli enti soppressi che giuridicamente sono ine-

sistenti, non possono chiamarsi incapaci. Non ci fermiamo

a dichiarare questa risposta, perche gia lo abbiam fatto piu

sopra.

b) L'on. Guardasigilli (replicano) parla non solo degli

enti eccettuati dalla soppressione nella provincia romana,
1 I testamenli a favore di pvrsone ecclesiasticlie ecc.
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ma anche degli altri enti ecclesiastici, cioe degli enti ri-

conosciuti e non riconosciuti come si esprimeva Ton. Man-

cini. E chiaro adunque, che tanto quest! come quegli hanno

attribuito all'art. 28 la medesima efficacia e il medesimo

significato. Eppure a noi sembra il contrario, perche nomi-

nandosi in un medesimo contesto questi o gli altri enti

ecclesiastici ,
e per i primi (questi) intendendosi certamente

i conservati in Roma colla legge del giugno 1873, e piu

naturale e piu logico, che per i secondi (gli altri enti) s'in-

tendano gli enti conservati colle leggi general!, applicate

alia provincia romana mediante la stessa legge del giu-

gno 1873. Volere intendere colla prirna espressione (questi)

solo gli enti conservati in Roma, e colla seconda (gli altri

enti) tutti gli enti conservati e non conservati in Roma e

nel resto d' Italia, e un forzare le parole del Guardasigilli,

e dar loro quel senso, che egli non poteva ad esse attri-

buire. Che poi queste parole debbano intendersi cosi e non

altrimenti, si fa evidente dall'esame del due precedent! ar-

gomenti, addotti per escludere 1'interpretazione estensiva

del God. Civ., voluta dall'on. Mancirii.

La medesima discussione si ripete nell'altro ramo del

Parlamento, dove il sen. Gaccia sostenne con calore la

tesi dell'on. Mancini. Gli rispose il ministro De Falco, e la

sua risposta fu piu sintomatica dell'altra data nella Ca-

mera dei Deputati. In verit& (son sue parole) io deside-

rerei che ciascuno dei senator! riserbasse pure, se vuole,

a se stesso, come individuo, la interpretazione che crede

dare a questi articoli; ma che ii Senato, come Gorpo, la-

sciando da parte le singole interpretazioni, determinasse

il senso e lo spirito, coi quali quei due articoli furono ac-

colti e votati . Poi distingue 1'art. 27 dall'art. 28 colle pa-

role piu sopra da noi riportate, e dopo avere spiegato bre-

vemente 1'art. 27, conchiude : Qual e lo scopo e il fine di
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questo articolo e dell'art. 28, che Jo sussegue ? Quello, come

espressamente dichiarasi e come sorge dall'intera discus-

sione, di riformare e completare le disposizioni del God. Civ.
;

sicche quest! articoli, come ebbi a dire, non sono che il

ricordo di altre disposizioni legislative e dei principii gene-

rali di diritto, onde sono queste informate . I] senso per-

tanto e lo spirito, coi quali il Parlamento accetto ed ap-

provo 1'art. 28 non erano certo quelli intesi daglion. Man-

cini e Caccia. Dunque Ton. Guardasigilli accetto Tart. 28

come il rieox'do di altre disposizioni legislative... non gia

secondo I'interpretazione individuate degli on. Mancini e

Caccia, che lascia liberi di opinare come meglio credono.

E 1'on. De Falco non attribui all'art. 28 il significato e

1'efficacia voluti dal proponente; che anzi con finissimo

tatto escluse 1'uno e 1'altra, dichiarando, di non volere, che

le opinioni individual! si prendessero come espressione della

volonta dell'intero Parlamento. Talche, se Ton. De Faico

opinava, contro il Mancini, che bastavano le disposizioni

del God. Giv. per raggiungere lo scopo dell'art. 28, e solo in

questo consisteva la divergenza fra 1'uno e 1'altro; cio era per-

che J'uno lo applicava agli enti eccettuati dalla soppressione

e 1'altro anche agli enti soppressi. Quiridi se Ton. De Falco

avesse tuttavia potuto parlare, quando nello scorso mar-

zo (1908) si discusse la causa dei Benedettini di Roma,
avrebbe domandato con ferma convinzione all'eccellentis-

sima Corte, che fosse accolto il ricorso dei suddetti Reli-

giosi, ritenendo, che non bastando 1'art. 28 della legge 1873

a dar fondamento legale all'opposta conclusibne, molto

meno sarebbero potute bastare le disposizioni degli art. 829

e 1055 del Godice Civile, delle quali il nominato articolo 28

non e altro che una conferma, un ricordo.

II Mortara ha invocato i lavori parlamentari, non come

fonte di interpretazione, ma per istabilire colla scorta di

essi la storia vera della formazione dei due articoli 27 e 28

della legge 19 giugno 1873; ed invece, manco a farlo ap-

posta, ce ne ha dato I'interpretazione; quella stessa gia
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data dalle Cassazioni di Roma l

e di Torino 2
. Noi lo ab-

biamo seguito passo passo nella ricostituzione facile, Urn-

pida e sicurissima di una tale storia; ed abbiamo veduto

che se e stato leale e sincero nel riportarci la discussione

avvenuta alia Camera dei Deputati sui due articoli
;
non

e stato del pari felice nel dedurne il significato e 1'efficacia.

Non pretendiamo di esserct riusciti noi, ma crediamo di

aver detto quel tanto, che basta almeno a mettere in dubbio

le sue asserzioni; dalle quali, per conseguenza, la sua con-

clusione non puo piu sgorgare come una semplice ed

inconcussa verita .

Del resto se e vero, che lex non ratione, quae legisla-

torem movit, sed voluntate ejus continetur, et voluntas legis-

latoris ea est, quam verba demonstrant, 1'interpretazione

dell'art. 28 dobbiamo primieramente, principalmente e, direi

quasi unicamente, desumerla dalle parole stesse, con cui e

concepito, perche nessuno potendo dirci (come osserva

bene 1'avv. Santucci), quale sia stato il pensiero dominante

non di uno o piu legislator!, ma delle maggioranze, anzi

dei due corpi ed organi del potere legislative, che concor-

sero alia emanazione della legge , per bene intenderla forse

non ci rimane altro che lo studio del testo. Ecco perche

lo stesso Mortara si protesta di non invocare i lavori par-

lamentari come fonte d'interpretazione ,
i quali, secondo

1'insegnamento datoci dal rnedesimo aw. generate nel suo

riputato Com. al God. 3
,

< non sempre sono sicura guida
a conoscere il pensiero generatore di una disposizione le-

gislativa; poiche facile e il pericolo di vedervi espresse opi-

nioni divergent! (quando non addirittura opposte), ciascuna

adattabile alia formola del testo. Escluso pure simile pe-

ricolo, occorre sempre molta cautela pel loro uso; prima
di tutto, perche in generate e sostanzialmente essi espri-

mono apprezzamenti personal! e occasional!; in secondo

1 8 marzo 1877.

2 13 settembre 1875.
3

I. 75.
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luogo, perche appartiene all'essenza della legge e della sua

funzione sociale 1'adattarsi alle different! e mutevoli con-

tingenze della vita collettiva, per mezzo di interpretazioni

corrispondenti alle medesime. Ora inchiodando il senso

della legge al pensiero del suo primo compilatore, le si im-

pedirebbe certo di compiere regolarmente siffatta funzione.

La volonta della legge e dunque cosa distinta dal pensiero

dei suoi redattori . Gio posto, vediamo qual sia la volonta

del legislatore esaminandone le parole.

Chi legge con animo sereno e scevro di qualsiasi pre-

venzione i due art. 27 e 28, non puo trovarvi tanta dispa-

rita, quanta ve ne vorrebbe trovare la tesi contraria. L'unico

argomento interno, che con qualche serieta si puo desumere

dal testo dell'art. 28, e la frase incapacita stabilite dalle

leggi , che, sembrerebbe rimuovere la limitazione apposta

da noi. E una difficolta, cui gia abbiamo risposto dicendo,

che nell'art. 27 vietandosi Faccrescimento di patrimonio con

nuovi acquisti, e nel 28 qualunque specie di atti, siano gra-

tuiti, siano onerosi ecc., e naturale che in questo si parli delle

incapacita. Di piu nell'art. 27 si parla di enti eccettuati

dalla soppressione, mediante la legge del giugno 1873; nel

28 si parla degli enti eccettuati dalla soppressione, mediante

altre leggi; quindi e naturale che si dica dalle leggi e

non dalla legge. E poiche (giova ripeterlo) nessun ente sop-

presso puo dirsi incapace, il legislatore non avrebbe potuto

usare la parola incapacita >, se non si fosse trattato di

enti giuridicamente esistenti. Dunque dalla locuzione in-

capacita stabilite dalle leggi nulla si puo dedurre a favore

della tesi contraria *. Molto meno poi dalla frase generica

1 Ammesso pure (dice la piu volte citata sentenza del Tribunate di

Roma, 3 aprile 1909), che 1'art. 28 della legge 19 giugno 1873, n. 1402,

con la quale furono estese alia provincia Romana le leggi di soppressione,

non si riferisca agli enti eccezionalmente conservati, di cui e parola nel-
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per gli enti ecclesiastici : che anzi essa e tale da costi-

tuire un argomento di non lieve valore a favore nostro. Ed

infatti, tanto nella presente legge, quanto nelle altre del

genere, 1'espressione enti ecclesiastic! senza alcuna ag-

giunta, indica gli enti riconosciuti.

Le leggi del genere e specialmente quella, di cui trat-

tiamo, quando vogliono indicare gli enti ecclesiastic! non

riconosciuti, aggiungono sempre 1'aggettivo soppressi > o

un altro consimile; quando poi vogliono indicare gli enti ec-

cettuati dalla soppressione, dicono enti ecclesiastic! sol-

tanto, o vi aggiungono i'aggettivo colla negazione non

soppressi o altro simile. -- Proprio in questo caso il le-

gislatore dovea fare un'eccezione senza darne il minimo

cenno, senza avvertirlo menomamente? Inoltre nel-

Tart. 28 neppure si parla di corporazioni religiose, come

risulta chiaramente dalla locuzione enti ecclesiastic!
,

che viene costanternente usata in tutte le leggi del genere
a significare benefizii, cappellanie ecc. in opposizjone e ad

esclusione degli Ordini e delle Gorporazioni religiose. Ne
e prova lo stesso titolo della legge 19 giugno 1873, che

distingue esplicitamente le Gorporazioni religiose dagli enti

1'art. precedente, ma si estenda indistintamente a tutti gli enti ecclesia-

stici e contenga una norma generale da applicarsi in tutto il Regno, non

ne segue, che la nullita, di cui quivi e parola, possa colpire una dispo-

sizione testamentaria diretta a procurare vantaggi ai component! di una

di quelle Societa, non potendo simile disposizione esser considerata come

fatta in frode delle incapacitd stab il its dalle leggi. L'incapacita ad acqui-

stare ed a possedere per le disciolte corporazioni e una conseguenza di-

retta dell'abolizione della persona giuridica; rignarda percio 1'ente e non

le psrsone flsiche che lo compongono. Gostoro individualmente considerati,

sono perfettamente capaci di acquistare e possedere ;
sono liberi di godere

e di disporre dei loro beni. E dal momento, che si e riconosciuto loro il

diritto di associarsi, deve pure riconoscersi quello di godere in comunione

dei beni che ciascuno intende conferire. Ora se questa condizione di cose,

che la legge avrebbe potuto evitare, fu invece permessa, perche il legis-

* latore crede moderare a quel tanto, che era necessario, il rigore delle

* leggi di soppressione, non puo ritenersi vietata una disposizione diretta

a beneflcare non la corporazione, che come ente collettivo piu non esiste,

ma i singoli associati.
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moral! ecclesiastici. Che se vi ha qualche rarissima ecce-

zione, e noi crediamo, che ve ne sia una sola nell'art. 8 della

stessa legge
A

; essa non fa difficolta, perche viene subito

dichiarato il senso di una tal locuzione giuridica impropria
nei commi 1, 2, 3 del medesimo articolo 2

.

1

Legge 19 giugno 1873. Art. 8. Salvo il provvedimento contemplate al

numero 4, paragrafo 3 dell'articolo 2, sono eccettuati dalla conversione i

seguenti beni degli Enti ecclesiastici soppressi nella citta di Roma:

1) I beni indicati ai numeri 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 18 della Legge
7 luglio 18S6;

2) Gli ediflzi destinati ad ospedali od a speciali istituzioni di bene-

flcenza o di istruzione, e quell i che fossero necessari per grandi biblioteche

o collezioni di oggetti d'avte o preziosi per antichita;

3) I fabbricati dei conventi, di cui il Comune e la Provincia di Roma
facciano domanda, a sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della Legge del

7 luglio 1866, entro un anno dal loro sgombro contemplate dall'articolo 6

della presente Legge.
2 Gi e stato gratissimo leggere nel Diritto Ecclesiastico Italiano questo

medesimo argomento esposto magistralmente dal chmo Aw. Cristoforo Astorri.

Lo trascriviamo quasi nella sua integrita.

Di che cosa si occupa quell'articolo (28) ? Qual e il soggetlo delle sue dis-

posizioni? Sono gli enti ecclesiastici. Ora e naturale, che la prima r.~

cerca da farsi da un interprete sia quella di esaminare la comprensivita
di una simile locuzione e vedere se essa possa applicarsi indifferenlemente

cosi alle fondazioni ecclesiastiche (quali i canonicati, le cappellanie, i be-

neflzj, ecc.), come agli Ordini e Gorporazioni religiose soppresse. Appunto

quest'esame e questa ricerca sono stati trascurati nello studio di questa dis-

posizione. La quale, a mio avviso, e con buona pace di quanti si sono

prima di me occupati dell'argomento, appunto, per il signiflcato delle pa-

role secondo la connessione di ease
,
che e il primo elemento di una retta

interpretazione, non ha che vedere col caso a cui si e voluta applicare, ed

in generale coll'ipotesi di un lascito fatto ad un religiose a favore di altri

religiosi o di un intero Ordine o Corporazione. Infatti la* locuzione enti

ecclesiastici adoperata nell'art. 28 della legge del 1873, era gia stata usata

molte volte in questa stessa legge e nelle precedent! con un significato

proprio, talmente chiaro e precise, da non ammettere dubbio di sorta. A
cominciare dalla legge del 1866 (in cui essa comparisce ali'art. 11 cap. I),

in tutte quelle che la seguono fino a quella appunto del 1873, la nomen-

datura enti ecclesiastici servi ad indicare tassatiuamente, notisi bene,

1'insieme delle fondazioni ecclesiastiche comprese nei termini generici di

benefizj e cappellanie, ad esclusione appunto degli Ordini e Gongregazioni

religiose. Sarebbe ben facile moltiplicare su questo punto gli esempi. Oltre

che nell'art. 11 e seg. della legge del 1866 gia citata, questa stessa no-

menclatura e usata nell'art. 31 della legge stessa, nell'art. 4 del Decreto
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A siffatti argomenti ponderati con serieta, serenita e

sincerita chi potra negare il loro valore? quorsum enim

sunt verba, nisi ut demonstrent voluntatem dicentis? '. Se

dunque voluntas legislator is ex
'

verb is in primis petenda

est
2
, e le parole della legge prese nel contesto e secondo

lo stile, da cui e informata, hanno il significato suesposto,

ne consegue, che da esso recedi non oportet, nisi cum

manifestum est aliud sensisse legislatorem
3

. Ora dall'esame,

che abbiam fatto, della discussione parlamentare non solo

non risulta manifestamente aliud sensisse legislatorem,

ma risutta piuttosto idem sensisse. Dunque la nostra in-

terpretazione si deve dire Ja piu plausibile, la piu conforme

a verita, o meglio Tunica che si possa e si debba aminet-

tere ragionevolmente.

Luogotenenziale 4 novembre 1866, negli art. 18, pr. c., e 20 della legge

del 1867, e finalmente negli art. 1, n. 1,2. cap. 2, 3 pr., 11 pr., 14 pr., 16 cap.,

17 pr., 20, 21, 23 della legge del 1873: Anzi a determinare vieppiu il si-

gnificato precise, la locuzione di enti ecclesiastici e adoperata molte volte

come contrapposto a quello di Ordim e corporation! religiose. Appunto
nella legge del 1873 non meno di quattro volte il legislatore uso di tale

contrapposto per comprendere sotto una sola disposizione cosi le fonda-

zioni ecclesiastiche come le corporazioni religiose (v. art. 1, n. 1, 11, 14,

20). Una sola ed unica eccezione vi e in tutte le nostre leggi a quest'uso

costante della dizione enti ecclesiastici, ed e quella contenuta all'art. 8

della legge del 1873, in cui essa si riferisce anche alle corporazioni reli-

giose. Ma osserviamo subito, che in quel caso 1'uso improprio di quella

locuzione non poteva certaraente riuscire equivoco, giacche ad esso faceva

seguito una serie di richiami tassativi, che ne precisavano interamente la

portata, non lasciando adito al minimo dubbio. Possiamo quindi asserire

di esser di fronte ad una vera e propria locuzione legislativa, che, pr-
lando di enti ecclesiastici, intende di riferirsi alle sole fondazioni bene-

flciarie e sirailari, non mai agli Ordini e Corporazioni religiose. Ora e evi-

dente, che una nomenclatura legislativa, appunto perche tale, non puo es-

sere intesa in un senso diverse e piu largo di quello, nel quale venne

adoperata dal legislatore. (Anno I, n. 8-9).
1

fr. 7. de sup. leg.
2

fr. 67. de leg. 3.
3

Ib.

1W9, vol. 3, fasc. 1420. 27 12 agosto 1909.
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Riepiloghiamo. L'art. 28 della legge 19 giugno 1873 11011

dispose per tutta 1'ltalia; bensi per Roma e per la provincia

romana. Dato poi e non concesso, die abbia disposto per

tutta ritalia, non gli furono attribuiti dall'on. Guardasi-

gilli De Falco il signiftcato e Fefficacia voluU dal propo-

nents- on. Mancini; cioe non venne accettato come espli-

eativo ed estensivo del testi del Cod. Civ., ma solo come

un ricordo di altre disposizioni legislative . Dunque
1'art. 28 avendo contemplato solo gli enti ecclesiastici ec-

cettuati dalla soppressione non puo riferirsi alle coipora-

zioni religiose. II che si fa anche piu manifesto se si attende

alia locuzione usata enti ecclesiastici
,
la quale nelle leggi

del genere e ordinata a signifieare non le corporazioni re-

ligiose, ma le altre fondazioni ecclesiastiche, come i bene-

ficii le cappellanie ecc.; e quando e posta sine adito iadica

sempre gli enti eccettuati dalla soppressione. A questa

conclusione conduce lo studio accurate delTarticolo e della

formazione storica del medesimo.

Ma diamo pure, clie L'art. ^8 ponga nel novero degli

incapaci anche gli enti ecelesiastici non riconosciuti, anche

le Gorporazioni religiose, rimarrebbe sempre a provare

che nel meccanismo descritto dal Mortara, da noi piu sopra

ricordato, si verifichi la frode delPinterposta persona. Lo

provano gli avversarif Rimettiamo i nostri lettori a quanto

ne abbiamo detto nella prima parte, e ripetiamo ancora una

volta il giudizio spetta a loro.

Concludiamo. La Suprema Gassazione di Roma il ^
marzo 1908 ha sancito, che una corporazfone religiosa non

puo piu confidare di conservare la base economica della

pro.prra; esistenza. Questa massima, rido-tta a piu sempliee

e vera esposizione, afferma, che un cittadino, solo perche

religiose, non e capace di possedere, di disporre e di ri-

cevere per donazione o per testamento. E inutile^ che ci
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fermiamo a descrivere la penosa impressione, prodotta nel-

Fanimo nostro e di tanti degnissimi magistral! italiani da

questa sentenza, la quale ha addolorato molti, ma forse

a pochi e riuscita del tutto impreveduta. -- Diciamo solo,

che mentre siamo sempre stati orgogliosi di appartenere

ad un popolo, che meritamente va celebrato per senno,

criteno ed equit&; che ha create la scienza delle leggi

umane, e che in esse ha raggiunto 1'apice della sapienza,

senza speranza per le altre nazioni di contendergli il pri-

mato
;
ora invece, al vedere, che in un momento (chiamia-

molo cosi) di distrazione, si e smentito un passato tanto

glorioso, siamo rimasti umiliati e avviliti.

I ben pensanti sperano e si augurano col chmo prof.

Simoncelli che la Gorte Suprema ritornera alia dottrina

consecrata nella sua sentenza del 23 maggio 1892 A
. Noi

ben volentieri ci uniamo ad essi, e desideriamo ardente-

mente, che questo augurio si verifichi presto, per 1'onore

della magistratura italiana, per la tutela deJla liberta, e

per il trionfo della giustizia.

1 foro Italiano, n. IX.



L' INDIPENDENZA DELL'ARTE
IN UNA NUOVA ESTETICA

VI.

Abbiamo veduto in un precedente articolo i come TAqui-
nate in quella che ammette e difende la indipendenza dei

principii dell'arte dalla morale, altamente ne proclama la

dipendenza quanto all'uso. E su questo pun to capitalissimo

anche il Croce conviene e si accosta al grande filosofo di Aquino.

Sarebbe erroneo, scrive, questa indipendenza, ch'6 della

visione o intuizione o espressione interna deirartista, predi-

earla senz'altro deH'attivita pratica dell'estrinsecazione e

della comunicazione, che pu6 seguire o non seguire al fatto

estetico. Intesa Varte come Vestrinsecazione dell'arte, 1'uti-

lita e la moralita vi entrano di pieno diritto
;
col diritto che

si ha nelle cose di casa propria. Infatti, delle tante espres-

sioni e intuizioni che noi formiamo nel nostro spirito, non

tutto noi estrinsechiamo e fissiamo : non ogni nostro pensiero

od immagine traduciamo a voce alta, o mettiamo per iscritto,

o stampiamo, o disegniamo o coloriamo o esponiamo al

pubblico. Tra la folia delle intuizioni, formate od almeno

abbozzate nel nostro spirito, noi scegliamo. E la nostra scelta

6 guidata da criterii di economica disposizioije della vita

e di morale indirizzo di essa. E allorch^ abbiamo fissato

un' intuizione ci resta sempre da ponderare ancora se con-

venga comunicarla agli altri, ed a chi, e quando e come.

Tutte queste ponderazioni ricadono egualmente sotto il cri-

terio utilitario ed etico 2
.

Parole assennatissime, e degne d'ogni approvazione, dalle

quali e facile il dedurre due importantissime conseguenze.

1 Vedi quad. 17 luglio 1907 p. 175 ss.

2
Estetica, pag. 116 e segg.
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La prima, che la moralita entra di pieno dlritto, come nelle

cose di casa propria, nell'estrinsecazione dell'arte, ossia nel-

Popere d'arte che 1'artista produce, e dal suo studio passano

sotto i nostri occhi nelle librerie, nelle pinacoteche, nelle

scuole, nei musei e nelle mostre d'ogni genere.

L'altra, che Partista nell'elezione o scelta della propria

intuizione da manifestare esternamente, deve indirizzarsi

pi ft che ad un fine utilitario, ad un fine etico, ossia moral -

mente buono in se e nelle circostanze, sotto il qual fine si

contiene almeno indirettarnente anche P utilitario, perche
anche Putile va cercato con mezzi onesti e morali.

L'estrinsecazione dunque dell'arte e vincolata e retta

dalla morale, e per6, e imputabile all'artista, come qua-

lunque altra opera dipendente dal suo libero arbitrio.

Avanti di por mano alia penna, al pennello, allo scal-

pello, a qualunque altro mezzo di riproduzione artistica,

chi opera deve interrogare se stesso e la sua coscienza mo-

rale, sopra la moralita delPopera che sta per fare, o, come

dice PAquinate, deve avere un po' di quella virtu morale,

che regga e indirizzi a bene 1'uso dell'arte.

Quindi e che parlando deH'amore ne' romanzi, diceva

con gran senno il Manzoni: lo stimo opera imprudente
Pandarlo fomentando cogli scritti

;
e ne son tanto persuaso

che se un bel giorno, per un prodigio, mi venissero ispirate

le pagine piu eloquenti d'amore che un uomo abbia mai

scritte, non pigljerei la penna per metterne una linea sulla

carta: tanto son certo che me ne pentirei
l

.

Ecco il diritto, proprio della morale, riconosciuto nella

estrinsecazione dell'arte. Ecco la virtu morale, che inspira

a scegliere da fare un'opera casta piuttosto che una turpe,

che anche un'opera dubbia muove a foggiarla piuttosto in

forma onesta che lasciva, e con quelle limitazioni di tocchi,

di scene, di scorci da allontanare al possibile il pericolo

deH'incitamento al vizio e alia mala imitazione. Ecco il

perche il grande autore dei Promessi Sposi sorvolb quale
i Brani inediti, 1. c,
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colomba sul fango mondano, e su tutto ci6 che potesse abbas-

sarvelo. Egli certo non si pentl d'esser stato cosi schivo e
r

per dir cosi, verginale nel suo romanzo, anzi dove goderne,

come di un'opera buona, fatta a vantaggio dell'arte e della

moralita del popolo italiano.

VII.

Una tal soddisfazione d'animo non la sentirono invece,

quando si posero a far 1'esame di coscienza intorno alle loro

opere, un Boccaccio, un Petrarca, un Tasso, un Tansillo,

un Ammannati, un Racine, e quanti altri ebbero il buon

senso di vedere fin dove arrivi 1'indipendenza deil'arte.

Ne cio fu perch6 rinunciassero alle grandi idee deil'arte,

e se ne stravolgessero in mente i principii, correndo dietro

a idee meschine, pinzocheresche, claustrali e peggio , per

dirla col Manzoni. No. Gli e che codesti artisti, com'erano

valenti nella loro arte, cosi s'erano persuasi della respon-

sabilita dell'uso deil'arte, e sentivano che ben diverse 6 il

compiacimento dell'animo, quando, sia pure con la mede-

siraa finezza artistica, si e condotto a termine uu capolavoro

esprimente alti sensi morali, a quando si e compito un ca-

polavoro provocante alia libidine e a bassi istinti umani.

Altri artisti, bench6 avessero assai di che pentirsi, a

soffocare il pentimento e a salvare la loro fama morale,

che non si dicesse della lor vita, quel che si diceva delle

opere della loro arte, fecero distinzione fra la vita e 1'arte,

non negando pero 1'im moralita della loro arte. Dissero con

Marziale, con Catullo, con Ovidio e con altri di simil fatta:

Lasciva est nobis pagina, vita proba est.

Ma non puo essere. proba la vita di chi la spende in

iscrivere lascivie. Anche lo scrivere e un'azione umana, e

puo essere morale ed immorale, come sa chiunque abbia

scorso un testo di teologia morale. II libro manifesta 1'uomo

cbe lo scrive. Ex fructibus eorum cognoscetis eos. Onde gri-

dava a ragione Salvator Rosa:
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A che manriar tante rgnominie fuore

e far prote&te tutto quanto ii die

che s'oscena e la penna, fi casto il core 4
?

Vero e che tali pro.teste sono genera'lmente ite in disuso

a' tempi nostri, quando pare che gli scrittori non arrossisctino

di empir le carte, perch& la paziente charta non erubescit,

delle loro galanterie, quasi ogni'cosa fosse loro lecita, purche

fatta con im po' d'arte, in versi d'amore e prose da romanzi.

L'uso deirarte, iiessun lo nega, e libero, perche libera

e la volont^t deiruomo, donde quell
1

uso dipende. Ma la liberty

umana e limitata, e non sconfinata
;
e tale vuol esser pure

Tesercizio dell'arte. II proclamare la liberta, dice anche il

Croce, e il fissarne i limiti, siano pure latissimi, e sempre

compito della morale. E sarebbe ad ogni modo ingenuo in-

vocare queiraltissimo principio, quel fundamentum aestlie-

tices, ch'e Tindipendenza deirarte, per dedurne TincolpabiliU

dell'artista che neirestrmsecare le sue fantasie, calcoli da

immorale speculatore sui gusti malsani de' lettori, o la li-

cenza da concedere ai girovaghi che vendono per le piazze

figurine oscene. Quest' ultimo caso 6 di competenza della

polizia; come il primo 6 da trarsi innanzi al tribunale della

coscienza morale 2
. Parale forti e assennate, che fanno onore

a chi le ha scritte, per ii gran buon senso che dimostra nel

difendere 1' indipendenza deirarte.

Ed egli stesso, nonche rifiutare, si attribuisee uri tal onore,,

quando nella gi^i citata lettera al Lanzalone, quanto alle

misure pratiche da adottare contro chi abusa deirarte, crede,

di avere pel primo mostrato come possono conciliarsi col

teorema dell' indipendenza deirarte, distinguendo, come 'ha

fatto nella sua Estetica, tra Tarte in quanto arte e la co-

municazione sociale deH'arte .

Veramente, come s'e visto altra volta, il vanto di que-

sta distinzione sj>etta ad altri prima di lui, cioe ad Aristotele

e all'Aquinate. Nondimeno dal non es-sere il Croce stato il

1 La poesia, v. 784 e segg.

, pag. 117.
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primo, non glie n^ scema la lode, seppure non gli s'accre-

sca nel trovarsi d'accordo con quelle famose barbe di filo-

sofi. Questi, parecchi secoli avanti, avevano magistralmente

dimostrato da pifr alto e profondo aspetto Tindipendenza e

la dipendenza dell'arte dalla morale.

VIII.

L'Aquinate, di cui si vuole esporre tutto intiero il ragio

namento, airobbiezione che si fa delPincolpabilitk dell'ar-

tista che compie opere bene e mal riuscite a suo arbitrio,

risponde appunto, distinguendo 1'arte dalla morale. La ra

gione, dice, nelle cose dell'arte precede altrimenti che nelle

morali. In quelle la ragione mira a un fine particolare che

& qualcosa d'escogitato colla ragione stessa
;
in queste invece

mira al fine comune di tutta la vita umana. E al fine co-

mune si subordina poi il fine particolare. Ma, poich6 la colpa

o il peccato si ha per lo sviarsi dall'ordine verso il fine, pu6

nQll'atto artistico in due maniere entrare il peccato. iu

quanto Vatto devia dal fine particolare inteso dall'artista,

e questo sara peccato contro 1'arte stessa, puta caso se 1'ar-

tista intendendo di fare una opera ben fatta, ne faccia una

mal fatta, o, viceversa, intendendo di farla male, la faccia

ben riuscita; oppure in quanto Vatto de via dal fine comune

della vita umana, e in tal moio si dirache Tartista pecchi,

quando intenda di fare un'opera artisticamente cattiva, e di

fatto la eseguisca da restarne altri ingannato, come sarebbe

falsare una copia di Raffaello da vendere come originale.

Un tal peccato per6 non e delPartista in quanto tale, ma
in quanto uomo. Oade il primo peccato si imputa all'artista

come artista, il secondo invece a lui come uorno.

Ma nelle cose morali, dove si considera Tordine della

ragione verso il fine comune d j lla vita umana, il male e il

peccato sempre consiste ne'lo sviamento da qu 'll'ordine, e

per tal peccato I'uomo si rende colpevole e in quanto e

uomo e in quanto e morale *.

1 Ratio aliter se habet in artiflcialibus et aliter in moralibus; in ar-
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Da queste parole manifestamente appare come 1'Aquinate

distingua uaa duplice incolpabilita dell'artista, quando non

pecca contro 1'intenzione dell'arte e quando non pecca con-

tro il fine morale della vita. L' incolpabilita artistica non e

T incolpabilita morale. L'una quindi non pu6 andar confusa

coll'altra, ne il giudizio dell'opera d'arte col giudizio della

moralita artistica. II bene dell'arte, dice altrove, 1'Aquinate,

va considerato non gia nello artista, ma nella cosa stessa

ch'egli fa, essendo 1'arte la ragion retta delle cose fattibili-

Perch& Tazione del fare siccome quella che passa nella ma-

teria esteriore, non 6 perfezione di chi la fa, ma della cosa

fatta, come il moto della cosa mossa. L'arte s'aggira ap-

punto intorno alle cose fattibili. E pero all'essenza dell'arte

non si richiede che 1'artista operi moralmente bene, ma che

fciccia un'opera artisticamentebuona. Piuttostosi richiederebbe

che gli strumenti dell'arte operassero bene, ad esempio, che

lo scalpello, scalpelli bene e bene seghi la sega, se di loro

fosse proprio 1'operare, e non anzi 1'essere adoperati, privi

come sono della liberty d'agire. Onde all'artista nori e ne-

cessario d'aver 1'arte a ben vivere, ma solo a far cosa ar-

tistica ^e ben riuscita e a conservarla >.

tiftcialibus enim ratio ordinatur ad flnem particularem quod est aliquid per

rationem excogitatura ;
in moralibus autem ordinatur ad flnera communem

totius humanae vitae. Finis autem particularis ordinatum ad finem coraraa-

nera. Cum autem peccatum sit per deviationem ab ordine ad flnem, ut dictum

est, in actu artis contingit dupliciter esse peccatum: uno modo per devia-

tionem a fine particulari intento ab artifice, et hoc peccatum erit proprium

artis; puta si artifex intentions facere bonum opus, faciat malura, vel inten-

dens facere malum, faciat bonum
;
alio modo per deviationem a fine communi

humanae vitae
;

et hoc modo dicetur peccare, si intendens facere malum

opus, et faciat per quod alius decipiatur. Sed hoc peccatum non est pro-

prium artificis, in quantum artifex, sed in quantum homo est. Unde ex

primo peccato culpatur artifex in quantum artifex; sed ex secundo culpatur

homo in quantum homo. Sed in moralibus, ubi attenditur or do rationia ad

finem communem humanae vitae, semper peccatum et malum attenditur

per deviationem ab ordine rationis ad fiaem humanae vitae; et ideo cul-

patur e tali peccato et homo in quantum est homo et in quantum moralis

esU. 1-11, q. 2J, a. 2 ad 2.

1 Bonum artis consideiatur non in ipso artefice, sed magis in ipso

artificiato, cum ars sit ratio recta f.tctibilium ; factio enim in exteriorem
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IX.

Di qui parrebbe che S. Tommaso fosse il paladino della

pura forma artistica, ossia delParfe per I'arte. Ma il santo

dottore vuol dire che Parte non puo fare nelPartista Puf-

ficio della prudenza ; questa e necessaria a ben vivere, quella

no. Quanti che non souo artisti, vivono moralrnente assai

bene con la sola prudenza; e quanti vivono moralmente assai

male, ehe sono artisti senza prudenza morale!

Pertanto se Parte non e necessaria a ben vivere, e pero

necessario ben vivere per Parte, ossia e necessaria la virtu

morale per il retto uso delParte, come sopra s'6 detto. Poiche

siccome Parte per se solo importa retto fine artistico, e non

retto fine morale o rettitudine di volonta, a procacciar questa

si richiede le vada cogiunta la virtu morale. E cio tanto piu

iriquanto che Parte in quel che le spetta, non ha che fare

con la prudenza morale, sia perche Parte tende a un fine

tutto suo speciale, sia perch6 ha pure mezzi particolari e

determinati di raggiungere il suo fine. Non e se non per ana-

logia e simiglianza che in un lavoro artistico si parla di

prudenza, in quanto cio6 la varieta de' mezzi conducenti a

unfine, rende necessaria la discussione e il consiglio per eleg-

gere i piu convenient! '.

materiam transiens non est perfectio faeientis, sed facti, sicut matus est

actus mobilis. Ars autem circa factibilia est. Sed prudentiae bonum atten-

ditur in ipso agente, cnhis perfectio est ipsum agere: est enira prudentia

recta ratio agibilium; ut dictum est. Et ideo ad artem non *equiritur quod
artifex bene operetur, sed quod bonum opus faciat. Requireretur autem

magis quod ipsum artificiatum bene operaretur, sicut quod cultellus bene

incideret vel serra bene secaret si proprium horum esset agere et non

magis agi, quia non habent dominium srui actus.

Et ideo are non est necessaria ad bene vivendum ipsi artrfici, sed solum

ad faciendum ipsum artificiatum bonum et ad conservandum ipsum I-I1,

q. 57, a. 5 ad 1.

1
Philosophus dicit artis esse viriutem quia non importat rectitu-

dinem appetitus, et ideo ad hoc quod homo recte utatur arte, req'uiritur

quod habeat virtutem quae faciat rectitudinem appttitus. Piudentia autem

non habet locum, in his quae sunt artis; tune quia ars ordinatur ad ali-
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Nell'esercizio dell'arte sono dunque da considerarsi due

fini : il fine iritrinseco e il fine estrinseco. II fine intrinseco

all' arte, ch'6 la perfezione artistica del lavoro compiuto, i

raezzi di raggiungerla, sono giusta la dottrina di S. Tommaso,
fuori della cerchia morale. Ma il fine estrinseco dell'arte che

ne determina 1'uso non 6 fuori della morale e in tre gradi

puo entrarci.

Anzitutto 6 una colpa e un delitto morale 1'esercizio del-

l'arte, quando si indirizza a far cose che diventano pel pros-

simo diretta occasione di peccato, come sarebbe 1* arte di

fabbricare idoli spettanti al culto pagano, di plasmare o di-

pingere figure oscene e lubriche, di comporre scritti por-

nografici. In secondo luogo, quando il prodotto dell'arte e

quasi indifferente, e gli uomini ne possono usare a bene o a

male, 1'uso di cotal arte non e peccato, come il fabbricar

armi, rivoltelle, e siifatte cose. Infine, quando de' prodotti

di qualche arte non illecita, alcuni per lo piii usino a male,

8. Tommaso, secondo il parere di Platone, dice spettare al

principe e alia polizia il proscriverle dallo stato \

Le arti belle, delle quali particolarmente parliamo, appar-

tengono al secondo gruppo dell' arti- che si possono usare a

bene e a male, onde secondo 1'uso che se ne fa, possono

essere scuola di virtu o scuola di vizio. Col mal uso 1' arte

bella diviene arte brutta e scuola di corruzione. La storia

quern particularem flnem, tune quia ars habet determinata media per quae

pervenitur ad finem. Dicitur tamen aliquis prudenter operari in his quae sunt

artis per similitudinem quandam. In quibusdam autem artibus propter in-

certitudinem eorura quibus pervenitur ad flnem necessarium est consilium,

sicut in medicinali et in navigatoria . J-Il, q. 57, a. 4 ad 2.

1

Si qua ars est ad faciendum aliqua opera, quibus homines uti non

possunt absque peccato, per consequens artifices talia faciendo peccarent,

utpote praebentes directe aliis occasionem peccandi : puta si quis fabricaret

idola vel aliqua ad cultum idolatriae pertinentia. Si qua vero ars sit cuius

operibus homines possunt bene et male uti, sicut gladium, sagittae et alia,

huiusmodi, usus talium artium non est peccatum; et hae solae artes sunt

dicendae... Si tamen operibus alicuius artis ut pluries aliqui male utantur,

quamvis de se non sint illicitae, sunt tamen per officium principis a civitate

extiipandae, secundum cfocumenta Platonis*. II-II, q. 169, a. 2 ad 4.
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ce ne addita esempi famosi neil'opere dell'Aretino, di Giulio

Romano, del Marini, del Casti, e per parlar de' modern!, negli

scritti dello Stecchetti, del D'Annunzio e de' loro imitatori.

X.

L'Aquinate e il Croce s'accordano dunque nei principii

estetici, cioe che 1'essenza dell'arte e indipendente dalla morale,

laddovel'uso di quella dipende da questa. Quindi 6 che, come

dice il Croce, uell'arte intesa come estrinsecazione dell'arte

la moralita entra di pieno diritto : col diritto che si ha

nelle cose di casa propria *. Posti dunque questi principii

inconcussi, legittima ne sgorga la eonseguenza che, se la mo-

ralita entra di pieno diritto nell'estrinsecazione dell'arte, di

pieno dovere, per dir cosi, I'estrinsecazioue dell'arte deve ac-

cogliere le leggi della morale, e pero sottoporsi al giudizio

morale nella sua produzione artistica. Perche sarebbe ridi-

colo e illogico proclamare il pieno diritto della morale nel-

1'uso dell'arte, e negarle poi il diritto di giudicare quest'uso

stesso. Ma per 1'estrinsecazione dell'arte puo intendersi o Ta-

zione dell'artista o 1'effetto di tal azione. E Tuna e 1'altro

cadono sotto la morale : T azione come libera attivit umana;

1'effetto, come termine eletto di quell'attivita libera.

Orbene che altro e mai 1'effetto di quest'attivitk se non

1'opera d'arte in cui Tartista, qualunque ne sia la sua inten-

zione finale, iutende primamente estrinsecare T espressione

artistica interna, le concezioni della sua fantasia estetica ?

L'estrinsecazione dunque dell'arte piu specialmente intesa,

non 6 il moto, 1' azione, la fatica soggettiva del pittore, dello

scultore, del poeta e di ogni altro artista, ma quell'azione in

quanto si termina alia cosa espressa nell'opera d'arte, come

frutto di quel moto e di quella fatica, e come specificativo

intrinseco dell'opera medesima.

Di che legittima scende un'altra importantissima eonse-

guenza, che anche il frutto dell' estrinsecazione artistica e

1

Estetica, p. 116.
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subordinate alle leggi stesse dell'estrinsecazione, cioe alia

morale, onde quella necessariamente dipende. E sarebbe

anche qui patente contradizione 1'asserire 1'uso dell'arte su-

bordinate alle leggi morali, e sottrarle poi 1'effetto stesso,

come indipendente da ogni freno, come sarebbe stoltezza il

far una legge, e lasciar correre quanto si fa contro quella.

Se dunque anche 1'opera d'arte 6 subordinata alia morale

e alle sue norme, una tal subordinazione deve apparire e

risplendere anche nel giudizio che se ne da, poiche e dogma
di sana critica che 1'ordine de' giudizii risponda air ordine

delle cose. II giudizio pertan to dell'opera d'arte vuol essere

subordinate al giudizio della sua moralita, come 1'esecuzione

dell'opera d'arte alle leggi morali. Per conseguenza il criterio

estetico sottosta al criterio etico.

Ne codesta subordinazione come ogni altra vuol dire con-

fusione, sibbene distinzione di due criterii e giudizii e non

separazione totale, perche 1'uno resta sempre alia fin fine su-

bordinate all'altro. Onde fa meraviglia come il Croce da

medesimi principii sopra affermati derivi la seguente, per

vero troppo larga consegueoza, che cioe il giudizio estetico

sull'opera d'arte non ha da fare con quello della moralita

dell'artista in quanto uomo, n6 sui provvedimenti da pren-

dere perchfc 1'arte non sia distratta a fini malvagi, alieni

dalla sua essenza ch'e pura contemplazione artistica *.

Concediamo pure che un artista di pessimi costumi e

intenzioni possa fare una bellissima statua d'un santo, come

un santo artista, una mal riuscita imagine della Vergine.

Ma qui non si tratta della moralita soggettiva dell' artista,

ma di quella incarnata nell'opera stessa, dipinta, scolpita,

descritta ed espressa co' mezzi estrinseci dell'arte. Non cer-

chiamo, parlando dell'opera d'arte in se, 'se, ad esempio, il

Boccaccio scrivendo il Decamerone peccasse o non peccasse

contro la morale, sebbene anche qui non c' e da dubitare,

stando alle confessioni e ai rimpianti dello stesso autore.

Cerchiamo se nel fatto si puo totalmente separare ii giu-
1

Estetica, p. 117.
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dizio estetico dal morale intorno alle sue novelle, dimodoche

1'uno nulla abbia da fare coll'altro, come vuole -il Croce.

II quale, della sua affermazione da per motivo che 1'arte

e pura contemplazione artistica. Ma 1'applicare all'estrinse-

cazione dell'arte quello ch'e proprio della contemplazione
teoretica di lei, ci pare si riduca al sofisma di affermar delle

cose esistenti in natura quello che solo loro conviene nella

contemplazione, del nostro intelletto. E un argomento aprio-

ristico, col quale si vorrebbe dimostrare che all'esistenza della

cosa basta solo la forma generica ideale, n si richiede qualche

cosa di piu positivo e materiale che sostenti quell'idea nel

campo della realta, ove venendo a cadere si trova attorniata

da tutte quelle circostanze artistiche, moral! e social! che

circondano ogni opera d'arte. Se 1'arte e pura contempla-
zione artistica, non e pura contemplazione artistica 1'opera

d'arte. Qui anche il Croce ha teste affermato che la mo-

rale entra di proprio diritto, come nelle cose proprie.

Come dunque si puo al tutto separare il giudizio morale

dail'estetico ? Si potra fino a un certo punto prescinderne ;

come si prescinde dal furto, quando si loda 1'astuzia no-

vissima di un ladro; ma non si pu6 metter da parte il de-

litto nel verace giudizio del fatto.

Certo una distinzione fra il giudizio estetico e il morale

di un'opera, come sopra dicemmo, si deve ammettere, ma
vuolsi anche tener fisso che Tuno el'altro versano realmente

intorno ad un medesimo prodotto dell'arte, nel quale la forma

artistica e fisicamente immedesimata con la materia e col

concetto, per quanto il nostro intelletto le distingua e separi.

Nella realta fisica una Venere procace non pu6 dividers!

in due parti, Tuna pel giudizio estetico, 1'altra pel morale.

Se e vero che i principii e i mezzi dell'arte son divers! da

quelli della morale, non meno vero e che superiore al cri-

terio estetico dev'essere il morale, come il criterio del furto

al criterio della sua forma artistica.

Quindi e che al pieno giudizio di un'opera d'arte con-

corre non solo Tosservazione estetica, ma anche e piu la
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considerazione morale. E il critico che reatringesse il suo

parere di un'opera alia pura forma, e asseverasse in cio

consistere tutto il giudizio di essa, sarebbe un critico di-

mezzato, monocolo, perch6 1'arte per 1'arte, la forma per la

forma, senza un pensiero, un'idea, un'allusione a qualcosa

di diverso dalla forma, 6 impossibile. L'indeterminatezza della

forma cessa solo per la individuazione a lei proveniente dalla

materia o contenuto. L/afferma anche il Croce. Lai maleria,

investita, e trionfata dalla forma, da luugo alia forma con-

creta. E' la materia, 6 il contenuto che differenzia una nostra

intuizione da un'altra : la forma e costante, 6 Yattwita spi-

rituale; la materia 6 mutevole e senzadi essa Tattivita spi-

rituale non uscirebbe dalla sua astrattezza per diventare

attivita- concreta e reale, questo o quel contenuto spirituale,

questa o quella intuizione determinata *.

XI.

Tuttavia una distinzione va fatta. Nell'arte v ;

6 doppia

forma e doppia materia. Materia e forma neH'ordine arti-

stico
;
mat'eria e forma nell'ordine morale, per tacer d'altro

ordine, come il scientifico di un libro o di un quadro. II

primo accoppiamento di materia e forma neH'ordine artistico

altro non 6 che materia riguardo alia forma superiore della

moralita. Siffatta distinzione e proposta dal Croce ma non e

ne nuova, 116 ignota a' veechi.

Secondo lai, per materia s'intende Temozionalita non ela-

borata esteticamente, le impression?, e per/brmarelabora-

zione, 1'attivitk spirituale, Yespressione
2

;
onde la materia

investita e trionfata dalla forma da luogo alia forma con-

creta . La quale parrebbe dovesse essere 1'unione delle due

parti, cioe della mateiia investita e della forma die investe,

sicche- d'ambedue risultasse costituito il fatto estetico. Ma no.

Questo non consiste ne nel solo contenuto o nelle semplici

impressioni, n6 nell'aggiunzione della forma al contenuto,
1

Estetica, pag. 8. *
Op. cit. pag. .18.
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ossia nelle impression! piu le espressioni . E perche no?

Perche, risponde il Croce, nel fatto estetico 1'attivita espres-

siva non si aggiunge al fatto delle impressioni, ma queste

vengono da essa elaborate e formate *. Certo uel dipingere

un quadro il mio intelletto e la mia mano non s'impastano

coi colori sulla tela. Sapevamcelo. Ma pure con la mano e

con 1'intelletto io elaboro secondo la forma le mie impres-

sioni, esprimendole con 1'impasto e la giustapposizione del

colori. Se 1'attivita espressiva, la facolta, stessa dello spirito

non si aggiunge al fatto delle impressioni, gli si aggiunge

pero il suo lavoro, 1'elaborazione onde le informa. Forseche

1'elaborazione esce dall'attivita espressiva, come un che so-

speso in aria, e non investente e modificante la materia?

Se le impressioni rimangono elaborate e formate, cio vuol

dire che qualcosa s'& loro aggiunto, s'intende non di mate-

riale, ma di formale e determinante in un modo piuttosto

che in altro. L'argomento a simili che le impressioni ri-

compaiono nell'espressione come acqua che sia messa in un

filtro e riappaia la stessa e insieme diversa dall'altro lato del

filtro
,
non prova forse che se la materia & la stessa, la

forma pero e diversa, come racqua chiara ha forma diversa

da quella sporca ? E qui sta appunto il nodo. La forma non

trasnatura la materia, sicch6 non sia piu dessa, ma, sal-

vandone la natura, buona o cattiva che sia, le aggiunge

qualcosa che prima non avea, una nuova figura, o compo-

sizione, o ordine insomma, un nuovo modo di presentarsi alia

fantasia e a' sensi. Quindi allorch^ si conchiude che il fatto

estetico 6 percio forma e niente altro che forma ,
si con-

sidera il fatto stesso da un lato solo, da un aspetto piu astratto

che concrete, siccome quello che fa tutto consistere nella pura

forma, quasich6 per nulla vi concorresse la materia mentre

senza di questa il Croce stesso avea pure asserito non poter

1'attivita spirituale uscire dalla sua astrattezza per diventare

attivita concreta e reale.

'

Ivi, pag. 19.
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Cosi per fatto artistico a voler intendere cio che e proprio

lavorio dell'arte stessa, si viene a dire, come nota 1'Aqui-

nate, che poiehe 1'artista umano per via della forma arti-

stica non produce la materia fisica ma, presupponendola, vi

introduce la forma, codesta forma che e nella mente del-

1'artista e ch'egli intende esternare nella materia non e

imagine, o espressione dell'opera d'arte se non quanto alia

sola forma l
. Ma, si badi, in questa forma e compreso gia il

contenuto o 1'idea, che non vien dal marmo o dai colori, ma
sibbene dalla mente dell'artista.

Ci6 e ammesso anche dal Croce; il quale ne deduce che il

contenuto non e alcunche di superfluo, anzi e il punto di par-

tenza necessario del fatto espressivo ;
ma che dalle quality

del contenuto alle qualita della forma nonvi & passaggio
2
,

Siamo d'accordo sulla prima parte del conseguente ;
ma

non del tutto sulla seconda. Certo la materia ideale non e

la forma, come i mattoni non sono la casa, ne un pezzo

qualunque di marmo di Carrara e il Mose michelangiolesco.

Ma pure anche nell'ordine fisico non ogni materia e buona

per ogni forma, e la qualita de' colori, del marmo, delle

pietre e pure ricercata dagli artisti per le migliori loro opere.

Chi pu6 assicurare che se Michelangiolo avesse cavato il suo

Mose o la sua Pieta da un tronco d'albero invece che da un

bel marmo, sarebbero le due opere riuscite di quella bel-

lezza, onde ancor oggi splendono allo sguardo di tutti ? E

perche mai il Bernini rifece di nuovo il busto del cardinal

Borghese in un marmo senza difetto, prima di presents rlo

al suo Mecenate, se dalle qualita della materia non c'era

passaggio alia forma? E ci6 tanto piu, che, a detta de' cri-

tici, la forma del primo lavoro era riuscita tanto mirabile e

parlante, da non agguagliarsele a tal segno la seconda.

Gli era perche una parte del bello viene anche dalla ma-

teria, a quel modo che

gratior est pulcro veniens in corpore virtus.

1

Quodlib., 7, q. 1, a. 3.

2
Estetica, pag. 19.

1909, vol. 3, fasc. 1420. 28 12 agosto 1909.
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E quel che vale del marmo e de' colori, e d'ogni al-

tra materia neli'ordine fisico, vale pure nel morale, ossia

del contenuto ideale, non meno sostanziale della forma

nell'opera d'arte considerata nel suo scopo pratico e so-

ciale. Certo, il pennello di Tiziano 6 sempre il medesimo,
sia che dipinga una Madonna o una Venere, come un bravo

tiratore puo dar saggio di sua valentia tanto trafiggendo una

lepre che accoppando un uomo. Niuno per6 aegher& che i

raggi del hello morale abbiano una tranquillity vivificante,

mentre quelli deirimmorale sono sinistri, e accoranti. Lu-

cifero e ancor naturalmente bello e grande nella sua rovina,

marlo splendore di quella bellezza 6 bagliore d' infer no. Gli 6

che in un'opera d'arte contenuto e form t costituiscono un unico

splendore, come i colori dello spettro riuniti il raggio solare.

XIII.

II raggio del bello, s'6 detto sopra, puo esser di vita

come quello del ministro maggior della natura, o di morte

come quello del fulmine che ti stramazza nella polvere,

perche, dice il Conti, tanto piu male possono cagionar le

cose, quanto sono piu possenti al bene, come il vino che

ristora ed ubbriaca, o la liberta che da. vita ed uccide l
.

E la bellezza, diceva gia, il Savonarola, sta tutta nelle

forme ? Stava pe' Greci a cui bast6 credere vive le carni e

dalle carni respirare la volutta, ch'era il supremo de' beni.

Per noi la bellezza del corpo & una luce dell' anima
;

e

dall'armonia dei contorni, dalle tinte soavi s'infonde nei sensi

una calma che lascia vacare liberamente lo spirito alia con-

templazione della effigiata virtu. Bella io reputero queH'arte

ch'e buona; e quegli savio e grande nell'arte, che ne ri-

guarda il fine, lo vuole. Non dee 1'artista adagiarvisi come

in morbido origliere ;
non dee novello Eliogabalo, affogar

gli uomini in un diluvio di fiori 2
.

1 // bello nel vero. Firenze, Lemonnier, 1891, I, pag. 161.

2 Passo citato da G. Guasti in Belle Art?, Opuscoli, Firenze, Sansoni,

1894, pag. 199.



IN UNA NUOVA ESTETIGA i35

Quando il contenuto vien meno, la forma decade, a quel

modo che sacco vuoto non sta ritto. Alia sommita dell'arte

non si ascende senza un grande pensiero. Onde di tanto il

verso deirAlighieri supera quel del Petrarca, di quanto

la materia di quello si sublima sopra la materia di questo.

E pel contenuto non meno che per la forma il divino poeta

si riprometteva, com'ei diceva ad Apollo, di potersi un dl

coronare

di quelle foglie

che la materia e tu mi farai degno.

Perche Teterna lezione della storia 6 questa che nel-

Tarte e nella scienza, a produrre le grandi opere dello spi-

rito si richiede ancora un grande esaltamento morale, una

convinzione sincera e profonda che I'uomo e nato a vivere

per gli altri, e solo in ci6 pu6 ritrovare la sua qualita ;
che

esso e fatto dalla natura in maniera che tutto quello che,

nella sua vita intellettuale e morale, non riesce a santificar

col dovere, resta profanato e decade *.

Sia a voi ispiratrice del bello la virtu, diceva il Guasti

ai giovani dell'Istituto di Belle Arti. Tutti gli uomini del

Rinascimento furono pieni d'ingegno, ma quando vi si uni

la corruzione, Tingegno riuscl solo a demolire * e ad aprir

la via precipitosa del decadimento non solo morale, ma arti-

stico. Perche la difficolta di salvar la vita deirarte, che sia

vera ad un tempo e morale, si supera, scriveva il Quinet,

per via di quel sentimento istintivo, ch'e il fondamento di

tutte le grandi opere. Nella lotta della vita, il malvagio si

avvantaggia come individuo, ma Tuomo dabbene ancora che

vinto, resta vincitore come rappresentante del comune sen-

timento deH'umanita. II primo, nella sua vittoria, trionfa

solo per se; Taltro, vincitore o vinto, combatte pel genere

umano. Egli muore, ma a lui sopravvive il suo pensiero; e

e il mondo ne trae profitto. Ecco la morale nell'arte 3
.

1 PASQUALE VILLARI, nella commemorazione di Donatello. 2 Ivi.

3 E. QUINET, L'esprit nouveau, Paris, Dentu, 1895, pag. 63.



436 L'INDIPENDENZA DELL'ARTE

L'arte umana non dee distruggere Tuomo abbassandolo

di sotto al proprio livello, ma sollevarlo a quella grandezza

per cui natura lo fece. E di ci6 ia piu sostanziale delle ragioni

si e che chi si avvezza a ben giudicare di ci6 che rasso-

miglia alle azioni e a' diletti morali, si avvezza a giudicare

delle stesse azioni morali e a dilettarsi in esse. II godere
e 1'attristarsi delle finzioni di gioie e di dolori morali e assai

vicino, dice Aristotele, al compiacersi e al dolersi delle cose

stesse reali. La somiglianza pareggia le cose a una mede-

sima verita, perche somiglianza importa certa unita, onde

il nostro intelletto piglia sovente due cose simili per iden-

tiche. Chi si diletta dell'imagine, finisce che si diletta della

realta. Ad esempio, spiega PAquiuate, se alcuno nel riguar-

dare 1' imagine della bellezza di un Ercole, si va dilettando

pure in quella imagine come tale, come la vista della forma

e bellezza reale dello stesso Ercole non gli tornera dilettevole,

e anche piu, in quanto piu vale la realta che la copia
4
?

E qui, a veder bene fin dove Tarte s'impregni di morale,

e da osservare con Aristotele e TAquinate come in tutte le

cose sensibili v'e analogia e simiglianza di passioni, di abiti

e atti morali, sebbene tal somiglianza sia maggiore in ci6

che spetta alia vista e all'udito, e per un verso ancor mag-

giore nelFudito che non nella vista. Infatti la parola, il

discorso e il canto, che sono i primi element! d' istruzione

e d'educazione, servono anche piii a conoscer cio che si

preesige agli atti delle cose morali. Oltre di che le cose che

si odono piu commuovono e alterano gli spiriti che le ve-

dute 2
.

Le cose invece che toccano la vista talora sono indiffe-

renti alia morale, come un paesaggio, talora poco la riguar-

1 Comm. alia politico, lib. VIII, 1. 2.

2
Cosi, per le esperienze fatte da dotti, fu osservato che la Stella del

Tannhduser genera ondulazioni vaso-motrici
;

il Pie Jesn scema le pulsa-

zioni; la Cavalcata delle Walkirie prima le rinforza, poi le allenta; 1' Ul-

timo pensiero di Weber turba la respirazione ;
Ja Coupe di Goudon vi

mette una regolarita di cronometro. V. \*Esprit scientifique contemporain
del Dr. FOVEAU DE COURMELLES.
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dano, perche le figure e i color! non sono propriamente

imagini di costumi come le parole e i canti, ma piuttosto

certi segni che coincidono cogli stessi costumi, come puo
accadere anche negli altri sensi del tatto, dell'odorato e del

gusto, solo che nelle cose visibili cotali segni sono piii estesi

e manifesti. Onde, intorno alle cose della vista, a formarsi

un giudizio e un gusto moralmente retto, vuolsi, dice lo

Stagirita, che i giovani contemplino non le turpi e disoneste

figure e pitture, quali erano quelle Pausane, ma piuttostole

pitture di Polignoto, e d'ogni altro artista che [ritragga cose

morali l

. Che se vista e udito congiurino insieme nell'opere

d'arte come accade sulla scena, allora cresce la com-

mozione 2
. Perche alle cose che si odono, s'aggiunge la

veemenza deirimpressione visiva, e poi la fantasia e [la

mente dello spettatore fanno il resto per convertire il teatro

o in divina pedagogia o in satanica tentazione 3
.

(Continua)

1 S. TOMMASO, 1. cit.

2 A. GONTI, II bello nel vero, ed. cit. pag. 165.

3
Estetica, pag. 19.
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SCHIZZI E PROFIL.I

V.

Erano le nove di sera, giovedi, e il conte, in una sala

di albergo, solo e triste, pensava. Che cosa c'e al mondo

piu leggero di un filo di paglia? La polvere. Piu leggero
della polvere? Un soffio, un vapore, un alito. Piu di questi?

La donna. Piu della donna? Nulla.

Ma perche 1'aveva sposata? Perche? Si puo forse im-

pedire a un foglia secca che entri nel turbine di un vento

vittorioso? impedire a una infelice falena che vada a bru-

ciarsi le ali ad una piccola fiamma che per lei e come
una stella? -- Perche?... oh! certe volte negli occhi, nel

volto, nell'aria di una donna c'e tanta potenza che basta

a uccidere un uomo.

Fra questi pensieri passavano nella sua fantasia tutti

gli anni del matrimonio, una piccola trama con un gran

ripieno quasi tutto di dolori e di pene. Quante volte si era

pentito!... Pure 1'affetto per la sposa non gli veniva meno mai,

non era possibile uscire dalla signoria di lei, vincere ilfascino

da cui era avvolto. Anzi, se fosse stato possibile avrebbe

dato tutta la luce dei suoi pensieri per farla piu risplen-

dere, tutte le forze dello spirito e del corpo per sollevarla

piu in alto. In un animo nobile e leale, o non c'e amore

o e intero, intimo come profumo nel calice di un fiore.

E poi aveva avuto figli r nei quali sentiva allargarsi e pro-

lungarsi la sua esistenza. II suo dolore umano era con cio

lenito, ma, intanto, le sue pacifiche e liete abitudini anti-

che erano disfatte, la madre sua venerata era morta con
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qualche amarezza di piu, la febbre di azione sociale die

io divorava, contrariata, gli si mutava nel cuore in forza

dissolvitrice; il sogno piu bello della sua vita non si era

ancora avverato, e tante altre calamita gli erano piombate
addosso senza saper come.

Lo impauriva pure, pensandoci sopra, la totale man-

canza di religione nei figli. La moglie aveva voluto cosil

Ricordava che Pietro. 1'uomo dritto e retto come un

fanciullo, non vedendo battezzate quelle creature era dive-

nuto piu cupo, piu triste, era rientrato piu in se, sebbene

sui bambini vegliasse con affetto, interesse e sollecitudine

uguale a quella che e nei soli sguardi materni.

Tutto ci6 era doloroso; ma erano cose passate : lo stato

presente era molto piu grave.

Dopo i fatti di Brianza, gli era piovuto addosso un

rovescio di calunnie e d'insolenze, perche non aveva vo-

luto piu in nessun modo e con nessuna condizione riam-

mettere nessuno degli antichi operai, molti dei quali non

avevano piu trovato lavoro. Ferito da tante accuse nel-

1'intimo del cuore, aveva accettato una specie di referen-

dum, tra i suoi elettori, il quale facesse vedere se ancora

la loro fiducia era per lui o per il suo avversario.

Era una nuova maniera di elezione politica, non rnai

vista prima e che non sarebbe stata piu imitata in avve-

nire, e doveva farsi la domenica seguente, a due giorni di

distanza. Le conseguenze erano enormi, e i suoi nemici

avevan lavorato di mano e di piedi per infliggergli quella

sconfitta morale. Egli invece si era tenuto lontano. Stimo-

lato dai suoi amici, aveva promesso di farsi vedere, di

parlare egli stesso, di trovarsi tra loro un giorno, e an-

cora non aveva potuto ;
e aveva differito sempre, ora non

poteva piu. Non c'era piu tempo da perdere. II giorno se-

guente bisognava andar via per trovarsi sabato sul luogo.

Domanif... Scrisse alcune cifre, fece alcuni calcoli... depose
la penna e il taccuino, sollevo la testa, socchiuse gli occhi,

quasi a compiere raentalmente qualche computo... Si curvo,
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riprese la sua attitudine riflessiva, e 11 suo pensiero usci

da quella linea, ritorn6 alia sua condizione presente.

In quella relegazione volontaria e vita di famiglia, molti

amici 1'avevano quasi abbandonato, e gli affari personali

gli apparvero sotto aspetto diverse. Com'era mutato! Egli

aveva create intorno a se una solitudine rnesta, un vuoto

immense, da cui potevuno uscire a ogni istante tanti pe-

ricoli. E infine perdeva la sposa. Era chiarissimo, la per-

deva... E tutte le sue facolta naturali si scioglievano in un

desiderio infinite di lei che gli veniva meno. E la sua mente

si smarriva.

La contessa gli veniva meno veramente.

Che era avvenuto ?

Nella sua dimora in Sicilia sembrava a lei di miglio-

rare in salute continuamente, ne gli altri contradicevanq,

sebbene il suo volto non avesse aria. Era illusione. Sotto

quel clima eccessivo, che fa tutto germogliare e fermen-

tare terribilmente, la sua malattia di donna ebbe uno svi-

luppo secreto micidiale.

Ella si indugiava a lungo nelle sue idee che, chiamate

e non chiamate venivano piu spesso, e le gustava e rigu-

stava voluttuosamente. La malattia cresceva sempre lenta-

mente, e presentava parecchi lati di somiglianza con la

malattia dei bevitori di assenzio. Le idee anche esse sono

come il vino, come i forti liquori, e ad esse, quando han

cominciato il lavoro velenoso, si ritorna sempre, come

Fubriaco ritorna agli stessi bicchieri. Un medico si era

fatto venire a posta, abitava nello stesso palazzo villerec-

eio, parlava spesso con lei senza scrivere ricette, e con-

tentandosi di prescrizioni igieniche e consigli. Sebbene

questa fosse la cura rnigliore, non arreco molto giova-

mento. Serviva solo a confermare Tinferma nella idea di

star meglio.
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Venne la gita dal solitario e fu una vera tempesta per lo

spirito di lei. Sul momento essa aveva avvertito lo scom-

piglio sull'anima, e, non avendo smarrito la padronanza di

*e, aveva fatto sforzi violenti di volonta. Comprendendo
che il silenzio in quei momenti era pericoloso, come la

pausa negli uragani, si studio di tener viva la conversazione

lottando contro quel rimescolio interiore che le discompo-
neva le parole stentate. [1 momento terribile fu quando nel

mezzo della notte la procella repressa scoppio. Essa non

s'ingannava piu nei ricordi. Anche Pitagora aveva avuto

memorie simili e piu distinte, piu chiare. E poi quella cir-

colazione della vita universale?... E quella pazza melodiosa,

che voleva svegliare il figlio col suono?... Voleva sapere, in

tutti i modi, conoscere che cosa era stata 1'anima di lei

prima di essere quella donna infelice. E faceva calcoli, e

ipotesi. E si agitava, e tante idee disgregate rappresentanti

luoghi, tempi, persone, regni, cieli, stelle, idee tutte diverse

turbinavano nella sua mente, come gli element! nel caos

originale.

Lo sposo e Pietro ch'erano a Roma furono fatti venire.

Galoppava verso la demenza completa.

Credette che gli altri la pensassero alienata, ed essa se

ne attristava indicibilmente, girava intorno gli occhi sospet-

tosi, col timore di leggere sul volto degli altri il giudizio

temuto. 11 menomo segno di amicizia la faceva piangere,

per gettarla tosto nello spavento. L' intelligenza eccitata

parve avesse centuplicate le sue forze, ma a suo danno. In

certi impeti di affetto ella si gettava sui figli con furia di

belva e li stringeva, li abbracciava cosi da far loro male, da

farli piangere sgomentati, e allora li rigettava da se. Ghie-

deva perdono sovente alle cameriere con una sommissione

di schiava. Nei momenti di maggiore solitudine e di inson-

nia pareva che le idee nella sua mente ballassero, o bol-

lissero, con un moto convulso che si comunicava ai suoi

muscoli in agitazione, le mettevano addosso dei brividi, e
<

la persona si contorceva come nello spasimo, Je labbra tre-
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mavano, come foglie nell'aria. Richiesta come stesse, mo-
strava dispiacere della domanda, e rispondeva subito con

alterezza: Assai bene .

S'aggiunsero altri fenomeni di perturbazione nell'udito

nella vista. Vedeva fiamme ardenti, e scintille volanti nell'aria,

ombre leggere, grandi laghi avvampanti nel sole; udiva note

di flauti dolci e lontanissime, ruscelli tra sassi, e vento fre-

mente tra scogli. Poi quelle luci si unirono in una fiamma

ch'essa credea le ardesse in mezzo al cervello, e sentiva

qualche cosa di duro sopra le sopracciglia. La bonta non

veniva meno, ne la gentilezza feminea.

Si tenne un consulto medico. Tre dottori discussero a

lungo: convennero su la causa del male e tutto il cammino

fatto. C'era stato un eccesso, un abuso di forze intellettuali

e conseguente profusione di forze vitali, simile a quella ca-

gionata da altri vizi nell'uomo. Essa aveva concentrate

1'anima potente su un solo oggetto. E qui regna la legge

che esiste per le azioni muscolari: come a muovere un

braccio nella medesima direzione, per un quarto d'ora,

si fa maggior fatica che per due ore in mosse diverse. Di piu

quella applicazione intellettuale portava con se grande sciupo

di energia per la tensione dell'anima, e lo sforzo della mente

in separarsi dal resto del mondo sensibile, isolarsi, e con-

finarsi in una regione pericolosa ai servizi della fantasia.

Mezz'ora di lavoro simile snerva piu che una giornata di

applicazione ordinaria. Si aggiunga Finsonnia, e la qualita

del suo breve sonno molestato da sogni opprimjenti peggio

della veglia affannata. II male non si era formato in un

giorno, ma a piccoli passi per vie sotterranee era giunto

aH'ultima acutezza. In che cosa consistesse precisamente,

non sapevano, sapevano solo che la contessa, senza eufe-

mismi, era pazza. Non c'era da perder tempo: bisognava
condurla subito in una casa di salute.

Fu questa una desolazione profonda per tutti. Ma fu

necessario cedere alia forza delle cose, e il conte, con

i medici, 1' accompagno alia dimora dolorosa. Tale era la
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conseguenza naturale del tenore di vita, modellato su quello

delle eroine da romanzo, ]e quali, ancorche grandi e sedu-

centi, non hanno vita vera e reale fuori dei manicomi.

II conte partendo aveva lasciato Pietro coi bambini rac-

comandando di tarli svagare con ogni mezzo, perche anche

essi soffrivano deJ male della madre. Egli per altro pensava
a ritornare subito.

Pero dopo di aver lasciata la sposa alia casa di salute,

raccomandando tutte le sollecitudini e tutte le cure, comin-

cio a differire la partenza. Gia quasi una settimana era

passata, ed egli si trovava ancora nella stessa citta, non

ostante la necessita di farsi vedere nel suo collegio per

quel referendum pericoloso. Da una parte il suo cuore non

potea separarsi dalla sposa; d'altra parte vedeva a quanto
danno andava incontro, e percio quelle parole di disgusto
e di pentimento, a canto a tutte le amorevolezze. Per altro,

questa volta non c'era da discutere, il giorno seguente, ve-

nerdi sei settembre, sarebbe partito, prima a rivedere i figli

e poi subito per la Brianza.

II calcolo era stato fatto male. Anche partendo il venerdi

mattino, senza fermarsi in alcuna parte, sarebbe arrivato

la mattina di domenica, non sabato. Se ne aceorse mentre

era a tetto. Per altro non si sconforto per questo, certo,

del suo trionfo, e penso inviare telegrammi ad alcune per-

sone sicure, che giustificassero la sua lontananza e supplis-

sero con la loro abilita.

Spediti tranquillamente quei telegrammi, penso di fare

un'altra visita alia casa della moglie solamente per pren-
dere informazioni di lei e partire tosto alia volta dei figli,

che avevano scritto sollecitando la sua venuta.

E facile immaginare che, sebbene non ne avesse 1'inten-

zione, rivide la sposa, si term6 quel venerdi, il sabato non
fu a tempo, per prendere il treno, e solo domenica parti

verso Messina. E forse neppure allora sarebbe partito se

non ci fosse stato urio stimolo inaspettato.

La demente in un delirio straziante, in cui Tanima sua
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pareva divenuta lo specchio di dolorose scene lontane, aveva

pronunziato un nome che mise i brividi nel conte, il nome
di Giacinto. Che qualche sventura fosse incolta al figliuolo

diletto? Ritorno all'albergo, trovo una lettera raccoman-

data con espresso; neppure Faperse e parti subito, avver-

tendo telegraficamenter Michele.

Nel treno lesse la lettera. Erano le peggiori notizie su

quel referendum malaugurato, di riessun valore legale, ma
di molto valore morale per la sua deputazione. Apprese che

uno dei nemici suoi era stato precisamente il nipote, il quale
non era andato ad accompagnarlo in Sicilia. Pero quell' in-

felice nipote pagava la pena della sua vita agonizzando nel

tetto materno, dove, consunto di corpo e con lo spirito de-

vastato come una bella contrada in balia di barbari vinci-

tori, rendeva lo spirito rinnovato e purificato tra le braccia

di sua madre. Benedette tutte le madri all'antica ! Felici

quei figliuoli a cui toccamo in sorte!

La battaglia dunque si poteva stimare perduta, si pen-

sasse alle comseguenze.
II conte non si rammarico molto di queste informazioni.

Solo mentre viaggiava, andava ripetendo tra se : Ma per-

che, perche aveva contratto matrimonio? Perche?. Sorse

una risposta nella quale s'indugio con ogni inerzia: una

tempesta di passione 1'aveva colto nella sua convalescenza,

a superarla non basto la sua coltura, non basto il suo in-

gegno, non bastarono i suoi venticinque anni, non basto

neppure 1'amore verso la madre... Se avesse avuto fede e

pieta, chiss&?... forse...

Per poter meglio svagare i bambini, secondo il volere

del conte, Pietro aveva pensato di prendere stanza a Mes-

sina, e avevano trovato modo di collocarsi a dozzina presso

un ospite gentile, che assegnb loro un bel quartierino sul

mare. Era una delizia.
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Pietro, fin dal primo metier piede in Sicilia, dopo tanti

anni,sisentiva un'onda di vita nuova nelle vene. Gioiva come

figlio che ritrovi la madre. Quando poi si immerse nel suo

mare, fu una festa. Egli lo conosceva quello stretto e lo

amava nelle sue tempeste e nelle sue calme. Altrove, si, gli

piaceva sempre il mare, ma non cosi pienamente. Qui era

felice, specialmente quando abbandonava il suo corpo al

molle amplesso delle onde. E quando queste erano tumide

e furiose, scherzava con esse come altri con la criniera d'un

cavallo focoso. Per lui il sole, la luna, gli astri non erano

cosi magnifici nel firmamento, come rispecchiate nelle ac-

que; qui si vivificavario, tremolavano, palpitayano piu lieti

e maravigliosi.

Ne solo questo formava la sua nuova gioia di cittadino

che ama la patria sua di vero amore; si aggiungeva 1'os-

servare che nella famiglia del conte andavano cadendo certi

pregiudizi contro questo lembo di terra benedetta di.sole e

di aria. Ed ora profittava dell'occasione per dire ai bam-

bini tutti i pregi nascosti di quelle regioni, e per farli loro

osservare. Ne e a dire quanto diietto quelli ne prendessero.

Pero anche nel piu vivo di un discorso, nel piu bello di

una gita, qualche volta pensava che quei bambini cosi belli,

non avevano battesimo, e, forse, non avevano piu la madre.

Si arrestava un istante, traeva un sospiro in silenzio e lo

celava con un colpo di tosse. L'antica preghiera, Tantica

promessa a Dio, gli si rinnovava nell'animo.

Un giorno avvicino un frate laico, suo amico, e lo in-

terrogo se a lui fosse consentito battezzare un fanciullo,

senza saputa dei genitori.
- In caso di necessity, si rispose il frate.

Ma non e caso di necessity anche questo : se, altri-

menti, ne rimarrebbe privo per sempre?
- No soggiunse 1'altro. NecessiU sarebbe se fosse

in punto di morte, e non ci fossero present! sacerdoti.

Basta, basta - disse subito Pietro, quasi chiudendo

al frate la bocca con le mani, riella turbazione sortagli al
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solo nome di morte. E si allontano, crollando il capo e ri-

petendo: Necessity!... punto di morte!... Oh vivano, vi-

vano!... >.

Nei primi giorni li aveva condotti per la citta, pei colli

vicini, ricchi dei piu belli paesaggi che s'aprano sotto il

cielo, non li aveva ancora menati sullo stretto a contem-

plare quella vita nuova e mirabile che corre rapida, guizza,

vola, risplende tra le acque. Venne il giorno anche per

questo, e fu la vigilia della Nativita giorno di sabato.

Un bel sole di vittoria, cacciate alcune nubi del giorno

precedente, irrompeva con gloria di trionfo nel cielo sere-

nato. e sulla terra erano i gaudi primi per la festa immi-

nente. Sul partire, Giacinto fece il ritroso. lo non voglio

venire disse.

In lui si era andato sviluppando sempre piu quello spi-

rito di dispotismo e di prepotenza altera, che era effetto

necessario della forma di educazione ricevuta in famiglia.

Contrariarlo significava stimolarlo all'ostinatezza.

Michele stette un momento serio; poi scrollando le

spalle: Andremo soli, disse. Forse sara meglio*.

Questa indifferenza lo vinse. Ed: Anzi, soggiunse, io

saro il primo, oggi . E propose di mostrarsi audace, ar-

dito piu che mai.

Nel viaggio verso il Faro, dove e la famosa pesca del

pesce spada che volevano osservare, il cameriere fermava

la loro attenzione sugli eleganti casini sparsi lungo la riva

felicissima, fece notare che cosa fosse quella antichissima

voragine, la quale secondo i poeti antichi, tre vDlte al giorno

inghiottiva i flutti nei suoi abissi profondi, e tre volte li

vomitava, e siccome caldaia sul fuoco cocente mormora

bollendo. Gome sciritillavano di gioia e di grazia quel giorno

specialmente Adriana e Giacinto sul cui volto ancora tenero

erano riflessi di luce mattutina !

Videro un' asta alta, sul mare, poi due, poi altre, altre

molte.

Che cosa e quell'asta lunga?
-- chiese Giacinto.



NELLA CORRENTE 447

- Un'antenna, rispose Pietro.

- Ma come sta sul mare?
- E sostenuta su una grande barca piatta, che chia-

mano feluca.

- E quell'uomo lassu, che cosa fa.

- Si chiama antenniere, e guarda intorno.

- Dove intorno ?

- Sul mare. Di lassu lo sguardo spazia libero e sulle

acque trasparenti come cristallo si vedono distintamente i

pesci che passano. Quando 1'antenniere, che sta di posta,

scorge qualche pesce spada, da la voce a quelli che stan giu

in barchette agili e snelle come altrettanti pesci, dette luntri.

Anche quest! sono armati di un'antenna, ma molto piu bassa,

in cima alia quale, fa la guardia un giovanetto che chia-

mano faleroto, il quale comunica gli ordini dell'antenniere

ai rematori gagliardi, tutti intesi sui remi affornellati sui

fercoli.

- E come fanno a prendere il pesce?
- Avuto il segnale, i rematori danno di lena sui remi,

movendo all'assalto. Sulla poppa del luntro staritto in piedi

il capo, il piu esperto, chiamato padrone, che brandisce

un'asta di legno forte, draffiniera, armata in cima d'un ferro

a freccia affidato a una fune, quando il pesce entra nel tiro,

il padrone vibra vigorosamente 1'asta, e la freccia entrata

nelle carni vive, vi resta infissa, perche, a guisa delTamo,

entra ma non esce dalla presa. Del resto vedremo fra breve.

Fra tanto un clamore di parole incomprensibili ondeg-

giava neU'aria ferendo loro gli orecchi. Era il gergo dei pe-

scatori, il quale ricco di espressioni singolari e di parole

greche, fece nascere altra volta i'idea, che il greco fosse

lingua intesa anche dal pesce spada.
- E chi grida?

- - domando Giacinto.

- Un po' tutti rispose Pietro, Piu degli altri 1'an-

tenniere, il quale, vedete, accompagna le indicazioni con

agitazioni e moti delle braccia, che sono veri segnali come
nel semaforo i vari colori e le varie bandiere...
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Ma deve essere bello lassu, disse Giacinto.

G'e una vista incantevole. E poi trovarsi come sospeso
tra cielo e mare, due azzurri infiniti, e cosa che da 1'ebbrezza,

dicono. Ma chi puo salirci fuori di loro ? Essi stessi giunti

lassu lian bisogno di legarsi con una fune all'albero, per non

piombare giu.

Da quel momento la punta dei loro occhi, egual-

mente che dei loro desideri, era rivolta a quella scena dram-

matica, a quella lotta che si impegna tra una diecina di uo-

mini contro un pesce ;
a quel pesce ferito che tiene in trepi-

dazione i suoi avversari, e cent'anni sapea loro di trovarsi

sul luogo. Giacinto poi tutto abbandonato in quella gioia

intraveduta, pareva un'altro. Era mansueto, dolce, dolce

con Pietro, come neppure con suo padre sarebbe stato mai.

Finalmente si trovarono su un elegante battelletto di pro-

priet& privata, essi con altri due o tre della famiglia che li

ospitava. La gioia, il troppo mare, il troppo sole,li inebbriava.

Giacinto noto la sveltezza degli altri fanciulli, le piccoie

audacie, nel tenere posizioni difficili e pericolose, e voile

imitare. Quanto piu ardito si mostra un giovane tanto piu

e apprezzato. Egli lo sapeva per quella perspicacia propria

dei bambini che intuiscono Vambiente. sebbene non sap-

piano darsene ragione. Pietro lasciava correre fingendo

trascurarlo, per vincerlo col solito suo sistema.

Un grido emerge fra gli altri; di qua di la, come tante

saette parecchi luntri fendono il mare increspato sotto la

brezza, ed essi videro una lunga massa bruna con una pinna

e parte del dorso a fior d'acqua correre innanzi a loro, il

pesce spada. Ghe spettacolo nuovo si offri ai loro occbi ! Da

una barca 1'asta parti, colse al dorso il nemico. Un'acclama-

zione avvolse il vibratore poderoso che ritto sulla prua

immobile come una statua antica, seguiva la preda con

occhi fosforescenti. I remi dei vogatori si abbassarono di

botto sui fianchi, come ali che si fiacchino, ma per risol-

levarsi piu concisamente al prirno segno, cbe segui tosto. II

pesce ferito corse in tutte le direzioni smaniando, lasciando
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dietro di se una striscia di sangue sul mare azzurro, poi,

spossato, ristette. I marinai si accostarono con la cautela

di una gatta che ha da ghermire qualche topo minaccioso,

finalmente videro bene il pesce, tutto un gran corpo ci-

lindrico, rivestito di squame azzurricce, e terminante in

due pinne a mezza luna. Fu sollevato sulla feluca per

la divisione', mentre altri colpi si vibravano di intorno, e

ognuno dei marinai calcolo la parte di prezzo che gli sarebbe

toccata.

Pietro e Giacinto con le sorelle e il fratellino erano saliti

sulla feluca stessa per veder meglio. Quando tutta Fope-

razione fu finita, Giacinto esamino meglio Tantenna, la sca-

letta di fune per la quale si ascende alia sommita, e nella

sua testina piena di capricci e puntigli, monto a un tratto

la voglia di salirvi su, e osservare e rendersi conto piu esatto

di tutte le particolarita. II cameriere, che in tutti gli altri

casi aveva vinto il fanciullo trascurando, a questa proposta

non pote frenare un sussulto di raccapriccio e una parola

di opposizione violenta. Non ci voile di piu perche 1'altro

s'incaparbisse nella sua idea. Diciamolo ancora una volta,

un gran fallo era stato commesso nella sua educazione. Gli

era stato concesso sempre cio che egli aveva voluto. Gosi

i suoi desiderii crescevano e si moltiplicavano per la facilita

di soddisfarli. E naturale all'uomo di riguardare come suo

tutto cio che e in suo potere. E il bambino, il quale non

ha che solamente volere e parlare per ottenere, si crede

padrone dell'universo ;
considera gli uomini tutti come per-

sone soggette. Prima chiede cose utili, poi capricciose, poi

assurde. E se gli si niega qualche cosa, tiene quel rifiuto

come un atto di ribellione, una diminuzione del suo diritto.

Qualunque ragione gli si porti, ai suoi occhi non sara che

un pretesto; egli vede volonta malvagie congiurate a resi-

stergli. Un sentimento di pretesa ingiustizia inasprisce la

sua natura, gli mette il mondo in odio, e senza mai saper

grado ad alcuno, quando lo si compiace, si sdegnaaqua-
lunque opposizione. E pure il fanciullo e fatto per essere

1909, vol. 3, fasc. 1420. 29 13 agosto 1909.
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amato, aiutato, non obbedito e temuto. Ne la stessa edu-

cazione religiosa preserva da quelle conseguenze d'una

condiscendenza mal intesa.

Giacinto fmse di appagarsi, ma chiuse nel cuore la ri-

soluzione maligna. Piccolo diplomatico, capi che per spun-
tarla doveva tacere. Torno dolce, affabile in tutto col ca-

meriere, il quale ringrazio Dio come di un pericolo evitato.

Finalmente venne 1'ora di ritornare e s'avviarono a riva.

Appena sbarcati, Pietro s'avvio ad una fontana per riem-

pire d'acqua fresca la borraccia che sempre portava seco,

affrettandosi di aprirsi il passo tra la gente che s'affollava

alia spiaggia. Erano passati pochi minuti : quand'ecco al

riguardarsi intorno per raccogliere i compagni, s'accorge

che mancava Giacinto. Dov'e ? -- chiedono tutti, dov'e? -

A un tratto Michele ricordo il desiderio, che il padron-
cino aveva mostrato, di salire sull'antenna, e sudo freddo.

Fece rivolgere tutti verso la casa dell'ospite, ed egli solo

torno indietro. Erano quasi le undici. Michele non si era

ingannato. Trovo il bambino, che, fattosi trasportare da

una feluca vuota, s'era arrampicato in cima all'antenna.

Pietro, cosi come si trovava, si butta in mare filando celeris-

simo con forze centuplicate dal pericolo temuto, mentre

molte persone erano attirate alia spiaggia. Riesce a
salire^

ma che fare? Chiamarlo? Pregarlo? Bisognava aspettare. E

Pietro con 1'animo in tumulto e alzato a Dio, attendeva.

II giovanetto guadagnata la sommita, era stanchissimo

per la fatica durata. Si trovo cosi a grande altezza librato

tra il cielo e il mare, sollevato come in una* nube di pul-

viscolo luminoso incapace di sostenerlo. II sole che splen-

deva nell'alto in una ampia magnificenza di fiamme, gli

bruciava le tempia, non usate alia forza di quei raggi

meridiani. Lontano era un confuso suono di campane so-

nanti a distesa nell'altimo giorno della novrena. Troppa luce

negli occhi, troppo rumore negli orecchi, troppo fuoco nel

cervello. Abbasso gli occhi in giu, e il mare gli tremolava

tragicamente di sotto quietissimo nell'ora calda, con voce
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misteriosa parea dirgli : vieni, vieni >/ e gli apriva il molle

seno riiucente. Un formicolio corse per le membra del giovi-

netto. Penso al fratellino, alia sorella, al babbo, alia mamma
lontana, lontana. Sent! una tenerezza nuovissima. Voile chia-

mare, ma la voce non usci dalla gola. II sole bruciava ogni

momerito piu. I colli fiorenti, le ville pittoresche comin-

ciarono a girare al suo sguardo, gli sembr6 che la terra si

capovolgesse insieme con la feluca e 1'antenna. Fece per

abbracciare piu stretto 1'albero, e percio apri prima di piu

le braccia.

In quel momento una cosa nera fu vista precipitare dal-

1'alto e sbattere sulla duratavola della barcaccia. E Pietro,

che vi era salito appena, se lo vide ai piedi e in quale stato-L.

E impossibile descrivere 1'animo di lui in quel punto.

Nella gran commozione baleno una idea come favilla scoc-

cata da selce invisibile. Vide il frate laico, da lui consul-

tato, che con un dito proteso verso il bimbo boccheggiante,

ripeteva: In caso di morte...

Non esito. Afferra la borraccia piena d'acqua, e nella

gloria superba del sole meridiano, in faccia al cielo inon-

dato di luce, e al mare palpitante, e ai colli frementi con

palpiti lievi, gli addita il cielo, Dio, i santi, versa 1'acqua

su quella fronte e pronunzia le parole rigeneratrici : lo

ti battezzo in nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito

Santo .

Dopo cio bacia la borraccia, compagna inseparabile da

tanti anni, e la butta alle onde, mentre sedendo nella barca,

si adagia sul petto quel piccolo corpo bellissimo anche nella

morte che 1'invase, ed ivi resto senza parola e senza moto
in atto di volersi disfare e confondersi con quel bambino,
che gli era divenuto caro piu che le pupille degli occhi, e

cui vedeva in altra esistenza circonfuso di luce e di splen-

dori, dove anche avrebbe voluto seguirlo.
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Dalla riva accorre gente, e la notizia vola alterandosi

sempre col quadrate delle distanze. Alcuni saliti presso a

quel gruppo sacro e statuario di Pietro, che si stringeva a

cuore, quasi a riscaldarlo, il piccolo cadavere filante sangue
dalla testa, ma bello di bellezza ignorata, restarono in

attitudine pia di riverenza solenne. Trassero al lido tutta

ia barca soavemente, per non far male a nessuno dei due.

Quel popolo ardente, eroico nella sventura altrui, avrebbe

voluto trasportare tutta la barca al palazzo dove alloggia-

vano. Fu facile pero isolare bene questa parte dove era

Pietro fuori di se, con le facolta legate dal colpo piu che

umario, e Giacinto cadavere. Tutto il popolo segui i por-

tatori. Le madri pareva che avessero perduto un figlio pro-

prio, le giovinette e i giovanetti un proprio fratello.

Un medico accorso al palazzo fece allontanare tutti;

riusci a separare il cadavere del morticino, che fece com-

porre sopra un letticciuolo bianchissimo e si dedico tutto

al cameriere, fatto raccogliere in altra stanza attigna.

La cameretta di Giacinto fu lasciata in una mezza luce,

che la rendeva piu austera e sacra. Le persone venivano

ora a vederlo e chi rimaneva sentivail bisogno di inginoc-

chiarsi e pregare. E le mamme detto un requiem aeternam,

si stringevano al petto i loro bambini proponendosi di non

lasciarli mai soli e non esser loro troppo condiscendenti.

Qualche giovanetta raccolse fiori, e li depose aji piedi della

salma. Adriana non si conosceva piu, ebbe convulsioni, sma-

nie, pianti disperati. II fratellino, Narcisso, si scioglieva in

un pianto uguale, continuo inconsolabile. II padrone di casa,

cercava pensare a tutto, vide che egli dovea fare forza al

suo cuore perche la mente gli restasse libera di badare a

tante cose necessarie in una circostanza cosi dolorosa. Ri-

cevuto la il telegramma del conte, penso anche a mandare

alia stazione, all'ora dell'arrivo.

Era bene che fosse almeno preparato prima del colpo che
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non si sapeva come attutire, non trovando modo di celare

il fatto, noto oramai a tutti.

11 signore mandato a rilevarlo, conoscente se non amico

personale del conte, riusci a farlo scendere a casa propria,

prima di proseguire verso il Faro. Offri qualche rinfresco,

gli presento due suoi amici, entrambi medici che per caso,

dissero, si trovavano li; e poi proseguirono, non potendo

fame a rneno, verso la loro meta. 1 discorsi si fecero seri.

11 volto del conte era composto a gravita forzata, una

grande ombra si era raccolta sotto Tarco delle ciglia rile-

vato. Era smagrito in poco tempo, quasi il dolore avesse

lavorato come uno scalpello a scarnare le guance. Inutil-

mente si sforzano di sorridere, il grande doJore di sposo,

e la immensa trepidazione del padre veniva tradita da tutti

i movimenti. Presentiva qualche sventura, e, pensando al

peggiore dei easi, sebbene gli sembrasse inverosimile: Madite

- supplico dite chiaro che una disgrazia mi ha colpito.

Immediatamente, con molta prontezza di spirito, gli altri

diedero rispostc serene, alle quali aggiunsero poi qualche

frase equivoca, tanto per disporlo in qualche modo.

Furono momenti di violenta agitazione interiore, agita-

zione che crebbe, crebbe sempre, sino a raggiungere tutti

i termini dell a sofferenza umana, quando, avvertito che erano

arrivati, non scorse i suoi figli. Quasi non respirava piu.

Si fece innanzi, gentilissimo e sereno, Vospite cortese,

invento che i ligli erano a passeggio ancora, e lo guido in

una stanza interna. Tutte le cautele non valgon nulla contro

la voce del cuore. Camrninando gli sembro scorgere qualche

candela accesa in una stanzetta semichiusa, sebbene non

vedesse nulla sentiva che intorno c'era molta agitazione,

un odore singolare lo colpi. capi. Lo ingannavano tutti;

senza dar tempo di impedimenti, si precipita furiosamente

nella stanza socchiusa, dove aveva visto candele, dove vide....

Tre o quattro persone che pregavano in ginocchio, si

alzarono, s'inchinarono con infinite rispetto dinanzi al do-

lore, e uscirono silenziosamente. Entravano in vece con-

vulsi e stravolti Narcisso e Adriana a gettarglisi al collo.
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Nel primo impeto il conte si butta sul figlio, lo copre
di baci sulla fronte, sugli occhi, sulla bocca, lo chiama coi

nomi piu teneri e dolci, ripetendo sempre: Giacinto, Giacinto....

Gome uscito dai sensi e dal mondo ando a cadere sfi-

nito sopra un sof&, coi figli accanto disordinati dal dolore

immense. Nella sua posizione immobile emetteva dei ge-

miti profondi e lunghi che non parevano umani. II suo

non era stato di sonno ne di veglia, non di luce ne di te-

nebra; era una torbida vicenda di pensieri, o piuttosto un

rivoltarsi dello stesso pensiero in cento posizioni diverse.

Credeva essere partito anche lui da questo secolo, in cerca

del figlio, e che non lo ritrovava. Era in un luogo pieno di

oseurita. Poi vide qualche barbaglio lurninoso, simile a quella

luce dubbia che nei sotterranei profondi geme non si sa donde,

ferisce Tocchio e non illumina le cose. Un momento di ri-

flessione entro nel suo sconvolgimento. Bisognava far fronte

alia sventura, e signoreggiarla, come un cavallo indomato.

A che serviva il grande affliggersi. L'anima nella sventura

e come una vela mossa dall'uragano. La vela senza il vento

e un cencio esposto al sole
; gonfiata dal vento e una gran

forza, ma tanto piu vicina a lacerarsi e ridivenire cencio

inutile, quanto piu potente e il soffio. G'erabisogno di go-

verno assennato, non di abbandono.

Pietro fra tanto, scosso come da sonno profondo, entro

nella stessa stanza, si trovo in faccia al padrone, come se

avesse saputo di trovarlo la. Quanto lavoro aveva fatto sul

suo volto quella mezza giornata! Senza dar se^ni
di sor-

presa ne di qualunque sentimento, fece accostare il padre

presso il cadavere del bambino, e disse calmo e sereno la

storia come era, aggiungendo dopo un certo respiro, che...

1'aveva battezzato. Cio detto, si inginocchio, bacio quella

fronte che gli apparteneva. E : Giacinto, disse addio.

Se t'amai in vita, se t'amai in morte, che io ti riveda nel-

Feternita. Dio e il mio destino mi attendono .

Gal mo, sereno e senza strappi e contorcimenti tragici,

usci come era entrato, simile a un'ombra che entri e spa-

risca nel sogno.
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II conte provo giovamento da quelle parole; 1'avverti

pero dopo alcuni moment!. Quaiche cosa di nuovo entrava

nell'anima sua. Voile andare a trovare il suo cameriere della

cui fedelta e diligenza non avev.a dubitato un solo momento.

Entro, Pietro non c'era. Ne chiese. Era stato visto uscire,

per poco, si credeva, ma non riapparve piu, ne quella nolle,

ne poi.

Rientrando dal figliuolo scorse un fanciulletto che pro-

strato accanto al defimto stava in attitudine pia di pre-

ghiera, con tania dolce compostezza e pieta die incan-

tava. G'era in lui qualche cosa di angelico. Dove? Nel volto?

Nell'arco puro degli occhi grandi e neri? Sui capelli? Non
si poteva determinare. Era un' irradiazione dell'anima, ir-

radiazione cheavvolgevatuttala persona. Quella vista trasse

il conte a un altro ordine di idee. Confronto quel bimbo

coi figli suoi. Quanta differenza! Penso anche a se stesso

quando inriocente fanciullo apriva le labbra e il cuore alia

preghiera. Allora non vedeva 1' immense essere necessario,

a cui si volge chi prega, ma lo sentiva. A questo solo rr-

cordo il conte provava come un palpito soave, un soffio

leggero di giovinezza, un profumo della infanzia sua per-

duta e lontana.

E impossibile dire cio che era avvenuto nell'animo suo

gia preparato da tante pene, ora, dinanzi al cadavere delle

sue speranze, dopo il racconto del cameriere, in vista di

quel bambino in preghiera. L'anima hatalvolta momentanee

ispirazioni, rapidi concepimenti, la cui profondita ed esten-

sione non potrebbero essere espressi da cento volumi: come,

un migliaio di fiaccole non potrebbero uguagliare il chiarore

rapido. immense bagliore del baleno. Con voce vibrante di

emozione, rivolto ai presenti: oh preghiamo disse pre-

ghiamo, noi pure. Quella parola riassumeva un lungo lavoro

spirituale, formulava una decisione che partiva da assai lon-

tano. Non avrebbe potuto immaginare cio che avvenne.

Mentre i presenti commossi si piegavano a quella parola,

salto su la figliuola, Adriana, e, con accento di compassione
e sarcasmo :
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Pregare ! disse. Perche pregare ? E sparve.

11 padre senti una mano poderosa entrare nell'anima sua

afferrarla e stracciarla, come si farebbe con un cencio. In

una rapida sinlesi contemplo la sua vita e la sua posizione
come in un quadro.

La sua situazione politica rovinata; la sposa in casa di

salute, il nipote boccheggiante tra le braccia di sua madre,
il figlio suo caro, la sua gioia, 1'anima dell'anima sua, morto,
e la figlia incapace di dare a lui suo padre qualunque
conforto...

A farlo a posta vide pure in lontananza la moglie del

fattore che dal letto di morte con le braccia protese implo-
rava benedizioni e prosperita per lui, per la contessa, pei

bambini.

*
# *

Fu uno di quei momenti nei quali si riassume una intera

esistenza;i quali sembrano secoli, simili a quei periodi nei

quali il mondo muta aspetto sotto una tempesta diluviana.

Ritornato in se credeva che tutto fosse mutato, che il

sole stesso. domani,levandosi non avrebbe il coloredi prima,

Getto uno sguardo sulle rovine del suo cuore, fece a se me-

desimo domande e risposte rapide ed intime. II dolore e

uri interrogatorio. Non v'ha giudice piii minuto e preciso

della propria coscienzache istruisce un processo. Tutta ap-

pariva ragionevole. La sorte sua, della moglie, dei figli, non

erano semplici capricci di un caso cieco; erano tarite con-

seguenze necessarie; fatti giusti e legittimi che uscivano da

precedenti con legge naturale. La sua anima desolata a tra-

verso una successione di idee tormentose, perdeva ogni

forza, tutti i disegni e i sogni della sua vita si dissolvevano,

essa era solcata di stelle cadenti, come una riarsa notte di

estate. Tutto il suo passato crollava, e svaniva come se una

porta si chiudesse dietro delle sue spalle.

Ma quando tra le umane vicende per qualcuno si chiude

una porta, spesso se ne apre un'altra.



RIVISTA BELLA STAMPA

I.

LA POLEMICA SUL MODERMSMO
A PROPOSITO DI SCRITTI RECENTI.

Gli error! e le assurdita molteplici del modernismo, che si

vantava promotore unico di cultura e di fede, sono venute sem-

pre piu a luce, mediante 1'opera concorde di molti studiosi cat-

tolici, i quali vanno illustrando or 1' una or Taltra parte, ed

ora il sisteraa tutto delle dottrine modernistiche, massima-

mente dopo 1'enciclica Pascendi. Ormai si potrebbe dire che,

in quanto si sterna dottrinale o pseudo scientifico, e nominata-

mente nei suoi fondamenti filosofici, il modernismo giace scon-

fitto pienamente. E cio diciamo per chi abbia bene inteso i

termini e le ragioni della controversia, ne intenda rinunziare

del tutto al lume del buon senso e di quei principii naturali

di ragione, che sono la filosofia perenne del genere umano, ne

si possono rinnegare o mettere in dubbio senza spogliare la

ragionevolezza di uomo. Ma resta sempre pericoloso il moderni-

smo come indirizzo o inetodo di studii, di critica, di condotta,

ed aache come dottrina in quei traviati pin logici, che ad ogni
stretta inesorabile di raziocinio hanno pronta la risposta, e lo

scampo. col rifugiarsi a negare senz'altro ogni valore alia ragione

umana, alle sue deduzioni, alia sua logica.

E necessario dunque il persistere nella lotta e nella vigi-

lanza, non per fame question! personal! o polemiche vane, come

fu detto altre. volte, ma per dilucidare le idee e sgombrare o

prevenire dall'errore le menti, particolarmente dei giovani. A

questo fine accenneremo qui rapidamente le opere piu di recente

pervenuteci su questo soggetto, delle quali non abbiamo ancora

fatto parola, non senza rincrescimento d'essere costretti per

angustia di tempo e di spazio a ritardare o a compendiare

spesso le recensioni.

1. Tra queste opere va primieramente annoverata quella del

ch. Lepin \ gia ben noto ai nostri lettori, sopra le teorie del Loisy.

1 M. LEPIN, prof, a Tecole sup. de theol. de Lyon. Les theories de

M. Loisy. Expos, et critique. Paris, Beauchesne, 1908, 16, IV-380 p. F. 3,75.
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Di esse egli ci da Vesposizione fedele e la critica, e con cio un'idea

dello svolgersi e manifestarsi sempre piu aperto del modernismo
in uno del suoi piu famigerati fautori. II Lepin studia int'atti

qui la serie delle opere dove il Loisy venne esponendo le sue

idee intorno alle origini stesse del cristianesimo, prirna VEvan-

y-He et I'Eglise (1902), e Autour d'un petit livre (1903), indi gli altri

scritti usciti dal 1903 al 1907; inflne le ultime due opere, corn-

parse nel 1907 e 1908, quella dei Vangeli sinottici, e le Seni-

plici riflessioni sul decreto Lamentabili e su 1'enciclica Pascencli.

E il Lepin le studia in ordine agli articoli essenziali della no-

stra fede
;
onde balza netta la conclusione della giustizia e coe-

renza dei provvedimenti presi dall'autorita ecclesiastica contro

il critico rivoluzioaario, non meno che la incoerenza o sempli-
cita di quelle tante anime buone, che prima e poi avrebbero

voluto solo opporre all'opera devastatrice del critico il silenzio

o le carezze, forse anche gli onori, e percio o gridarono aperto
o gemettero in segreto, nonche contro le nostre critiche, contro

le condanne stesse, pronunciate dalla Chiesa.

Ma di poi, in uno speciale capitolo, 1'autore esamina anche

il sistema del Loisy per rispetto alia scienza
,

sia quanto
alia yerita sull' origine e il valore dei quattro Evangelii, sia

quanto ad altri punti capital!, come la prospettiva del re-

gno di Dio, la manifestazione di Gesu Messia, la divinita di

Gristo, i suoi miracoli, la sua concezione verginale, la sua morte

redentrice, la sua risurrezione corporea, la Chiesa e il culto

cattolico. E quivi dimostra egli quanto a torto presuinono i fau-

tori del Loisy di spacciarne le affermazioni piu o meno gratuite

e soggettive, come le ultima conclusion! della critica, come 1'ul-

tima sentenza inappellabile della storia, e quindi levano i cla-

mori contro la Chiesa che 1'ha condannato, quasi fosse in op-

posizione irreconciliabile con la scienza, in divorzkv definitivo

dal progresso.

2. Cio che dimostra il Lepin in modo piu ampio e piu didat-

tico delle teorie del Loisy in generate, ebbe altresi a dimostrare

il nostro periodico in molti articoli che i nostri lettori non
avranno dimenticato. Ma fra essi ci piace ricordare in ispecie

quelli sopra il Loisy e la critica degli Euangelii, comparsi un
anno fa e dovuti alia penna di queH'acuto critico e professore
di Scrittura sacra che e il P. Floriano Jubaru 4

. Ne solo li ri-

cordiamo perche incontrarono 1'universale gradimento dei nostri

1 Gf. Civ. Catt., 1908, vol. II, p. 659 ss.; vol. Ill, p. 17 ss.
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lettori e il plauso del competent!, ma anche perche sono riusciti

ora alia luce in ima elegante edizioncina francese ', la quale dara

agli articoli nitidi, briosi, efficaci una piu larga e ben meritata

pubblicita. Certo, il trattatello non si stende a tutti i punti delle

dottrine o aberrazioni dell'apostata esegeta, e ne pure a tutte

le particolarita della sua critica evangelica; che non era questa
una confutazione possibile in articoli necessariamente ristretti di

un periodico; ma, tale qual'e, riesce in ogni modo, piu che baste-

vole a porre in nudo la sfrontatezza orgogliosa della critica

loisista, il suo procedere capriccioso nelle ipotesi, le sue fan-

tastiche invenzioni nell'esegesi, e sopra tutto la sua schiava

servilita verso i razionalisti tedeschi, anzi il tardivo psittacismo

onde ne ricanta gli errori, gia invecchiati e talora gia confutati

dagli stessi razionalisti, come le teorie del Jiilicher gia abbando-

nate dall'Harnack.

3. Ma se Alfredo Loisy e povero di idee original!, non cosi di

lazzi e di sarcasmi; nel che e difficile negargli una certa ori-

ginalita, ch'egli ha, del resto, comune con altri modernisti non

pochi, anche italiani. Ritorcendo uno di quest! lazzi, con cui

egli nella razionalista Revue critique, diceva del Lepin, suo te-

muto antagonista, che mancavagli solo un poco di stile e sarebbe

il Bossuet del nostro secolo, avemmo gia occasione di notare

come il Loisy stesso si puo ben dire, senza sarcasmo e per la

triste verita, che salvo la mancanza di gusto lettera rio e di stile,

e non solo il Richard Simon, com'egli vorrebbe, ma il Renan del

secolo vigesimo. E pur troppo il suo modernismo ha in se tutta

la peste del renanismo, massime per il piccolo stuolo dei suoi

pappagalli romani di Nova et Vetera e di altre simili conven-

ticole, in quanto ci mette innami un Gristo che non e ne quello

della storia ne quello del Vangelo interpretato da tutta la tra-

dizione cristiana.

Tale e, a ragione, il sentimento del dotto vescovo di Nevers,
nel farsi a ripubblicare la risposta del celebre P. Gratry al Renan,
uscita la prima volta da piu di quarant'anni

9
. II piccolo libro

del P. Gratry
- -

egli dice - - e sempre buono da leggersi di

fronte al modernismo . E percio appunto lo annunziamo anche

1 F. JUIJARU S. J., 37. Loisy et la critique des Evangile*. Paris, Le-

tielleux, 1908, 10, 98 p. Fr. 0,70.
* J&sus-Cltrist. Reponse a M. Renan poubliee pour la premiere fois en

1844 apres la publication de la Vie de Jesus . Nouvelle ed. Paris, Douniol,

1908, 16, XII-140 p. Fr. 1.
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noi e lo raccomandiamo in particolare ai giovani del tempo no-

stro, che hanno 1'animo alto, il cuore caldo e sentono nella

loro rettitudine, che la salvezza della societa, come la salvezza

delle anime, e solo in Gesu Gristo. Non est in olio aliqno solus .

4. E per la ragione stessa, poiche ce ne viene qui il destro, rac-

comandiamo ai giovani sopra tutto dei nostri seminari, il breve

ma stringente diseorso del ch. mons. Giacomo Sinibaldi, in di-

fesa della divinita di Cristo, del dogma cioe fondamentale del

cristianesimo, particolarmente contro le aberrazioni del Loisy e

della sua moderna scuola di esegesi
l

. Questo discorso e anche

una vigorosa requisitoria contro la nuova tattica dell'incredulita

di negare la divinita di Cristo esaltando le doti umane, come fa-

ceva il Renan che trovava in Cristo attuata la piii alta coscienza

religiosa dell'umanita , e contro quella non molto dissimile dei

modernisti, capitanati dal Loisy, i quali professavano di ne-

garla secondo la scienza e la storia, ma di ammetterla secondo

la fede. Ipocrisid di formula che trasse nell' inganno moltissimi

incauti, e che fu gran merito per il dotto conferenziere avere

smascherato con tanta intrepidezza, quando ancora essa godeva

gli onori del giorno.

5. In forma piu generica e piu sommaria drizza invece le sue

armi contro tutti i modernisti in generale il P. Maumus 2
,
e 1'opera

di lui, se non ha 1'andamento, 1'unita- e il succo dottrinale di

un trattato, si leggera pure fruttuosamente; poiche alfine riesce

ella pure, a suo modo, nella dimostrazione delle due proposi-

zioni che si proponeva dal bel primo, amendue ben decisive e

capitali per i modernisti : che essi non lasciano in piedi una pietra

sola dell'edinzio cristiano; e che 1'opera loro rovinosa si appoggia
meramente in affermazioni gratuite e pero senza valore, sebbene

essi protestino di averla iniziata per riconciliare la Chiesa e la

societa moderna. L'autore prende di mira singolarmente i mo-

dernisti estremi, come quelli del cosi detto Programma o

pretesa risposta all' Enciclica Pascendi
,
ch' egli cita a riprese,

come le riflessioni del Loisy. Ci piace tuttavia di notare la

giusta osservazione ond'egli chiude 1'opera sua, protestando con-

tro i tentativi fatti per istoreere la Enciclica Pascendi dal suo

vero significato e dal suo intento: Si sarebbe voluto immi-

schiare la Chiesa alle nostre agitazioni e alle nostre discordie,

1 11 dogma della aivinitct di N. S. Gesu Cristo e la moderna Ese-

gesi. Roma, tip. dell'Istituto Pio IX, 1907.
2 Les modernistes. Paris, Beauchesne, 1909, 16, XVI-270 p. Fr. 2,75.
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ma questa figlia del cielo ignora le division! create dalle ambi-

aioni umane, perche la sola arabizione sua, e sua propria,

e quella della salute del mondo.

6. Non potremmo dire se siano sempre sfuggiti a questo pe-

ricolo i caldi opuscoli del ch. carionico Paolo Barbier, come quelli

ancora piu caldi e battaglieri dell'abbate Em. Barbier. A chi

stia da lontano e ben difficile giudicare degli uni e degli altri

in molte particolarita, massime di question! personal! ;
ma nella

sostanza non e difficile riconoscere e 1'ardore dello zelo e la

sincerita della persuasione e la gravita degli indizi, con cui dal

can. Barbier ci viene denunziata la crisi o il pericolo, sia in-

terno sia esterno, della Chiesa. Cio diciamo nominatamente

degli studii contemporanei e in ispecie di quello che

tocca piu da vicino il presente argomento su la crisi intima

della Chiesa di Francia 1
,
dov' egli mostra segnatamente i peri-

coli che la minacciano da parte dei preti democratic!, dell'as-

soeiazione fondata e diretta da Marco Sangnier con piu entu-

siasmo che chiarezza e ortodossia di idee, infine e sopra tutto

dei cosi detti ipercritici. Ma quello del Barbier e un opuscolo

di battaglia e di propaganda, che tocca e sorvola.

7. Un'opera invece, del pari polemica e scottante ma piu ampia
e piu dottrinale, e quella del P. G. Fontaine, su le infiltrazioni

kantiane e protestantiche rispetto al clero di Francia 2
, le cui

condizioni tuttavia non sono totalmente diverse da quelle del

clero d' Italia e di altri parti. L'opera fu gia da noi ricordata,

ma ora torniamo a raccomandarla, perche riuscita da poco in

una terza edizione corretta e notabilmente accresciuta. La nuova

edizione aggiunge cosi un opportune compimento all' ultima

opera, che i nostri lettori gia conoscono voltata recentemente

in italiano e chiarita con parecchie note conceraenti il moder-

iiismo in Italia 3
; mentre un nuovo ne aspetta da un altro

libro prossimo a pubblicarsi dall' indefesso polemista sopra il

modernismo sociale e morale.

8. Accenneremo qui ancora di passaggio all'opuscolo assai piu

battagliero, piu vivace di Antonio Valmala, che denunzia alto los

1 La Crise intime de VEglise de France. Paris, Lethielieux.
- Les infiltrations kantiewnesetprotestantes, etc. Paris, Lethielieux, 1909.
:J P. Giov. FONTAINE S. I. La teologia del Nuovo Testamento e I'evolu-

eione dei dogmi. Trad, sulla 4* ed. francese del P. ENRICO RADAELI S. I.

Roma, Pastet, 1908, 8, XL1V-552 p.
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voceros del modernismo '

nella Spagna e li passa a rassegna in

un lungo catalogo, che ne conta piu di una trentina : ma e impossi-
bile a noi portarne un equo giudizio. E neppure accenneremo ad

altri simili scritti, usciti in Italia, di polemica piu personale o locale.

9. Possiamo all'incontro, con tutta sicurezza, annunziare altre

opere recenti, piu strettamente dottrinali, e cominciare tosto da

due scrittori italiani. L'uno, il canonico Cesare Garbone, ci da

un ampio trattato filosofico e teologico, in lingua latina, ma in-

terrotto da frequenti citazioni in volgare, intorno al complesso
delle dottrine dei modernisti 2

. L'altro, il dolt. Valentino Bernardi,

ci offre un trattatello italiano sopra i fondamenti del moderni-

smo 3
. Entrare nei particolari dell'una e deH'altra opera ci trar-

rebbe troppo in lungo; ma ben possiamo osservare generalmente
che amendue dimostrano una sincera adesione alle rette dottrine

e una buona conoscenza della sana filosofia in ispecie ; amendue
chiarezza e semplicita di dettato; amendue un lodevole studio di

profittare degli scritti finora pubblicatisi intorno al difficile argo-
mento. Ma vi e pure una differenza, che ci pare notabile: il

Carbone li cita con diligenza, anche troppa, fino ad introdurre

bene spesso lunghi tratti degli stessi nostri articoli nel suo testo

latino, mentre noi ci saremmo contentati di nasconderci nelle note:

il Bernardi invece o non cita, com'e il caso nostro, o in maniera

troppo magra, generica, e per lo piu inutile. Gheseegli e scusabile

quando allega di seconda mano il Paulsen ed altri, appare meno
scusabile quando si tratta di scrittori cattolici che prirna di lui

hanno combattuto, e che gli hanno certo giovato qualche poco. Ma

pure promette bene anche il giovine professore di Treviso, nella

sua prefazione, quando avverte che siamo in un campo, dove

non si crea, ma e necessario sfoderare e contrapporre la vecchia

e solida dottrina ai nuovi atteggiamenti dell'errore. Sono

dunque amendue le opere commendevoli per vajrii rispetti e

varii gusti, benche non possano accontentare in tutto il critico

e il teologo ;
ma piu utile e piu equa, per la conoscenza delle

question! e delle opere che ne trattano, ci pare quella del Carbone,

fatta a uso dei seminarii e del giovine clero segnatamente.
{
Barcelona, Luis Gili, 1908.

8 C. CARBONE, vie. gen. S. Agathae Goth. De moderm'star inn doctrinis.

Traclatus plinosopliico-Uievlogicus. Romae, Desclee, 1909, 8, XXXVI-502p.
L. 4,50.

3 Sa^. dott. V. BERNARDI, prof, di domm. nel Seminaiio di Treviso.

Esome de' fondamenti del modernismo. Treviso, Coop, trivigiana. 1909. 16,

^24 p. L. 1,75.
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10. Un'altro studio di analisi edi confutazione del modernismo

in genere ci viene innanzi in lingua spagnuola, quanto ampio
nell'estensione del soggetto che e tutta 1'enciclica Pascendi

e le 65 proposizioni del decreto Lamentabili - altrettanto com-

pendioso e rapido nella trattazione, cioe il breve commentario

del ch. Alfonso de Castro 1
. Ne tuttavia pare a noi immeritevole

di aggiungersi a quegii altri parecchi gia da noi annunziati.

11. Ma piu ancora della confutazione diretta del modernismo

come sistema, diremmo noi giovevole la trattazione piu speciale

dell'uno o altro punto filosofico o teologico, piu oscurato dai

moderni errori. E non mancano gli studiosi che vi abbiano

atteso con merito, all'intento di rendere accessibili alle menti

dei nostri contemporanei le idee della verita antica e sempre
nuova. Cos! ha fatto il P. Luigi Bailie S. I., gia noto per altri

studii pregevoli di moderne controversie, quanto all'idea di Dio,

e all'anima contemporanea
3

, dov'egli inostra assai bene, cio

che piu volte fu da noi pure accennato, 1'insussistenza e i danni

scieritiflci, religiosi e morali, dell'esclusivismo della filosofla

modernistica, segnatamente del suo vantato metodo psicologico,

d'immanenza; dichiara quali s'intendano le esigenze proprie

dell'idea di Dio, quali i bisogni deU'amma contemporanea ,

e addita inflne nella filosofia del senso comune un modo di

conciliazione tra questi bisogni e le esigenze suddette.

Questa trattazione, cosi mite e conciliante, come le altre del

valoroso filosofo, dovrebbe certo chiarire agli erranti molte idee

e offrir loro una via da ricredersi con onore, se essi cercassero

solo la verita. Ma costoro non gli saranno grati ne della forma

cortese, ne delle buone concession!, ne dei tentativi di concilia-

zione, come fra gli altri lo dimostro gia il visconte Roberto

d'Adhemar, nella sua confutazione acre e superficialissima di

un precedente opuscolo del Bailie intorno alia nozione di scienza,

che il visconte pubblicava negli Annales de philosophic chre-

tienne prirna, e poi, senza quasi modificazioni d'importanza,
nella collezione del Bloud.

1 M. iu; CASTRO ALONT

SO, can. doct. en sagrada Theol. y en derecho civil

y canon ico y prof, de univ. pont. Aiialisis y refulacion <lel modernismo,
6 lire re comenfario a la Eti delicti * Pascendi y al Decrelo Lanten-

t<il,jli. Valladolid, Cuesia. 1908, 8, 1V-408 p.
2 L'iclee de D'nn et lame cmilewporrifne (Kxtrait de la Itei-ne apo-

}. Hruxelles, 190?.
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12. Affine al precedente, ma assai piu ampioepiucomprensivo,
e il soggetto preso a trattare da G. Michelet, professore all'Tsti-

tuto cattolico di Tolosa : Dio e I'agnosticismo contewporaneo *.

Esso tocca infatti nel loro midollo i sistemi piu recent! di filo-

sofia religiosa ; passandovi 1'autore a rassegna e criticando nella

prima parte le varieta delFagnosticismo religiose dei nostri con-

tern poranei, e nella seconda dimostrando la verita ad esso op-

posta, dello spiritualismo cristiano, e infine confutando Is obbie-

zioni mosse dalle principal! scuole moderne piu o meno agnostiche.

1 sistemi di agnosticismo piu moderni, che maggiormente svi-

sano il concetto di Dio, sono quello della scuola cosi detta so-

ciologica del Dio-umanita ; quello del prammatismo, con la sua

ipotesi della subcoscienza, e le sue svariate applicazioni alle

varieta dell'esperienza religiosa; quello delVimmanentismo, sia

considerate come dottrina (protestantesimo liberale e moder-

nismo estremo), sia quale metodo d'immanenza (esperienza

morale del Blondel, esperienza cristiana del Laberthonniere, espe-

rienza religiosa del Le Roy). Di questi due ultimi sistemi sin-

golarmente, che piu importano al nostro scopo, il Michelet fa

una critica fine e vigorosa, mostrandone in ispecie le conse-

guenze irreligiose, che i nostri lettori gia conoscono, ma po-

tranno rileggere con nuovo frutto, dimostrate piu distesamente

in quest'opera pregevolissima del dotto professore di Tolosa.

E ben a ragione insiste egli particolarmente nel riprovare la

confusione della cognizione naturale di Dio con la cognizione

soprannaturale, il processo logico della dottrina e del metodo

esclusivo d'immanenza. che e passaggio alFagnosticismo su 1'a-

nima, il mondo, Dio. su gli attributi metafisici, morali e su la

personalita stessa divina; onde la corsa irresistibile verso il

panteismo e cio e il necessario trascorrere dal Dio interiore, o

dalla pretesa esperienza psicologica del divino, al\a negazione
di Dio.

Da buon teologo egli non inanca tuttavia di notare le verita

che si frammischiano anche al metodo d'immanenza, benche

travisate, come avviene in ogni errore, e fra esse quella nomina-

tamente di volere 1'affermazione di Dio superiore ad ogni sistema

filosofico. Questa conclusione, come del resto la sostanza tutta

dello spiritualismo cristiano, rispetto alia cognizione di Dio, ri-

sulta chiarita da se e dimostrata nella seconda parte, come sopra

1 G. MICHELET, prof, a 1'Institut cath. de Toulouse. Dieu et J'agnosti-

cisme conlemporain. Paris, tip. Gabalda, 1909, 16, XX-416 p. Fr. 3,50.
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abbiarao accennato, intesa tutta alia esposizione della retta dot-

trina in contrapposto aU'agnosticismo contemporaneo. E la-

sciando stare alcuni punti piu special!, su cui resterebbe lunga
e sottile la discussione, ci pare questa parte rnolto atta a illu-

strare le astruse e complesse question! che sono il fondamento

della vera filosofia religiosa e furono maggiormente oscurate dai

modern! error!. Sicche di esse in particoiare, come di tutto il

libro generalmente, noi amiamo ripetere la lode datane dall'ar-

civescovo di Tolosa, che queste pagine rischiareranno le menti

e faranno del bene alle anime .

13. Piu teologica e piu ristretta e la trattazione del Ligeard

sopra una questione assai speciale, ma importantissima rispetto

a! modern! error!, della trascendenza o della immanenza del

soprannaturale, secondo la teologia scolastica l

. Essa, dopo la

trattazione piii ampia e piu filosofica dell'ab. Thamiry, sui due

aspetti dell'immanenza in ordine al problema religioso, della

quale abbiamo gia fatto parola altrove, e degna di essere rac-

comandata, a! professori segnatamente delle nostre varie scuole

teologiche, tomistica, scotistica e agostiniana. Delle loro teorie

concernenti il soprannaturale 1'autore fa una diligente analisi,

ma particolarmente benevola verso le teorie deH'agostinianismo piu

rigido del Noris e del Berti. I maestri della scolastica, tuttavia,

troveranno forse qualche cosa a desiderare nella esposizione

dell'uno o dell'altro punto speciale, come trovo il Thamiry nella

critica fattane su la Revue pratique d'apologetique. Ma potranno,
ad ogni modo, coglierne profltto, per giovarsene nello studio del-

Tadattare le loro tesi e il loro metodo scolastico all'apologetica

moderna ed alle altre moderne controversie
;
studio non mai abba-

stanza raccomandato alle nostre scuole filosofiche e teologiche.

14. Da simile studio appunto ci sembrano animate, come il ti-

tolo stesso ci annunzia, le risposte teologiche ad alcune questioni

di attualita, del R. P. Hugon domenicano 8
. Le sue questioni

sono, certamente, fra le piu vitali insieme e le piu discusse, come la

nozione della gerarchia nella Ghiesa, 1'analisi dell'atto di fede,

la fede e la rivelazione, i concetti dogmatici, lo stato delle anime

separate. Le risposte poi sono date generalmente con quella esat -

1 H. LIGEARD, prof, d'apolog. a 1'ecole de theol. de Lyon-Francheville.
1 a thtologie scolastique etla transcendance du Surnaturel. Paris, tip. Beau-

chesne, 1908, 16, VII1-140 p. Fr. 1,75.
* Ed. HUGOX 0. P. maitre en sacree theologie. lUponses th4ologiques

d quelques questions d'actualite. Paris, Tequi, 1908, 16, VI-288 p. Fr. 2.

1900, vol. 3, fasc. 1420. 30 13 agosto 1909.
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tezza e quella luciditA di idee che contraddistinguono il maestro

di teologia tomistica. In Italia siamo, purtroppo, scarsi di opere

tali, scritte da teologi senza intento diretto di polemica, ma con

riguardo tutto speciale agli errori correnti; e non e nostra colpa
se le poche trattazioni sparse o ristrette a determinato giro di

persone sfuggono talora alia nostra attenzione.

15. Una, tultavia, ne vogliamo annunziare, che sebbene

composta primieramente per la scuola, a guisa di compendio,

spesso troppo rapido e incompiuto, non manca di opportuni
accenni ai moderni erranti, additandone e confutandone le as-

serzioni o erronee o ambigue o perniciose. E questa il trat-

tatello del ch. can. Masi di Belluno intorno alia virtu, della

fede con un'appendice su Yobbediensa debita alia Chiesa L

. il

quale tira opportunamente in campo, massime nella seconda

parte, il Murri e i coStui maestri, sebbene vi appaia anche

qualche altra allusione che sembra personale. o certo meno

opportuna alia scuola, frammista ad omissioni di concetti e

dichiarazioni che parrebbero utili e forse necessarie. Ma questi

ed altri lati manchevoli potranno essere suppliti o dalia viva

voce del maestro o da altri pin compiuti trattati intorno alia

fede ed alle altre virtu, qualcuno dei quali sembra ignorato

dairautore, come quello del P. S. Schiffini (De virtutibus infiisis.

Frib. Brisg., Herder, 1902) che avrebbe potuto dargli luce e

compimento in parecchi punti della sua com pendiosa trattazione.

16. A questa non vogliamo tardare di aggiungere la trattazione,

asnai piu larga e piu compiuta, del dotto servita, P. Alessio

Maria Lepicier, non meno opportuna contro gli errori correnti,

intorno alia stabilita e al progresso del dogma ~. Essa accerta

anzitutto e rischiara la natura del dogma cattoUco, toccando

insieme della fede in se e nelle sue relazioni con la scienza,

e della distinzione, introdottasi presso i teologi cpmunemente,

di fede divina e fede ecclesiastica Quindi passa.al nodo della

questione, o piuttosto delle questioni molteplici, che 1'argo-

mento della stabilita e del progresso del dogma racchiude in

se : e qui Fautore recisamente esclude ogni forma di muta-

1 Sac. C. MASI, De virtute ftdei cum prolegomena de virtutibus in ye-

nere et apt^ndice de obedient ia faclesiai debita. Taurini, I. Marietti, 1909.

8, 260 p. L. 3.

' A. M. LEPICIER 0. S. M. in Pont Coll. Urb-ino de Propaganda Fide

S. Theol. prof. Dt stab 'dilate et progressu doymat is. Rotnae, typ. ed. ro-

mana, 1908, 8, XVI 372 p.
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zione intrinseca, nominatamente il falsissimo concetto, insinuato

anche da qualche moderno scrittore in Italia, onde il dogma
cattolico si suppone intrinsecaraente risultare da un doppio

eleniento, dalla rivelazione diviria e dalla interpretazione umana.

Con cio, viene esclusa pure 1'aspettazione della nuova eco-

conoinia di una piu ampia e piu perfetta rivelazione, pretesa
dai modernisti, seguaci in questo di alcuni vecchi sognatori,

ma di gran lunga piu illusi.

Ma esclusa la mutazione intrinseca e cosi 1'aumento del

deposito oggettivo della rivelazione, chiusosi con la morte degli

Apostoli, 1'autore afferma Fesistenza di un aumento o progresso

nella cognizione, e ne spiega i modi e le vie, come le defini-

zioni autentiche della Chiesa, il concorso dei Padri, dei concilii

particolari, dei dottori scolastici, 1'occasione stessa degli errori

insorgenti, e via via. Gosi la verita cattolica, dilucidata col

rigore del teologo, mostra sempre piu la fatuita delle aberra-

zioni vecchie e delle nuove, del modernismo in ispecie.

Altri scritti teologici e filosoflci di pregio contro le moderne

eresie abbiamo ragione di sperare in av venire, anche per 1'Italia,

e non mancberemo a suo tempo di darne conto ai nostri lettori.

Cosi pure intendiamo di trattare alquanto piu distesamente di

un' opera storica e teologica insieme, da noi appena annun-

ziata ed ora gia pervenuta rapidamente alia terza edizione,

quella del ch. Mons. Batiffol, sulla Chiesa nascente ed il Cat-

tolicismo
l

. Essa. quantunque scritta senza diretto intento di

polemica, per la forza stessa della verita, riesce ad una vitto-

riosa confutazione di molti errori critici e storici, che prote-

stanti, liberali o nazionalisti spacciano per verita e i modernisti

ripetono senza riscontro.

Sappiamo che sperare di convertire con tali scritti i moder-

nisti ostinati, e vana illusione ; ma cercare di prevenire le anime

rette e guarire le illuse e nobile e doverosa occupazione.

II.

UNA STORIA DELL'INQUISIZIONE IN FRANCIA .

Con provvido ammonimento la Enciclica Pascendi metteva

in guardia i librai cattolici e chi ha dovere d'invigilarli, contro

la merce malsana di opere infette degli errori moderni,. o

1 PIERRE BATIFFOL, L'Eglise naivsante ei le Catholicisme. Paris, Le-

coffre, 1909.
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modernist!; e purtroppo con molta verita, soggiungeva: II

certo e che nei cataloghi di alcuni di loro si annunziario di

frequente e con lode non piccola i libri dei modernisti . La

colpa di cio non essendo nella persona dei librai cattolici, come
noi abbiamo ragione di credere, ottimamente intenzionati, dovra

cercarsi in quella di qualche loro consigliere, fautore piu o raeno

aperto delle no vita perniciose.

Una conferma disgustosa ne abbiamo avuto nella recente

opera di T. de Cauzons, su la storia della Inquisizione in

Francia *, inviataci dalla benemerita libreria Bloud di Parigi,

la quale in passato ci aveva pure avvezzati ad opere di ben

altro genere, da noi piu volte encoiniate e raccomandate nel

nostro periodico. Inserito nel libro abbiamo trovato altresi un

foglio di pubblicita o reclame, a favore degli Annales de philo-

sophie chretienne, pubblicati dalla stessa libreria, dove leg-

giamo i nomi di parecchi notorii fautori dell'errore, come,
A nominarne uno solo, Giorgio Tyrrell. E vero tuttavia che

gli Annali hanno dichiarato poi di rinunziare a questa coo-

perazione del mistico d'oltre Manica, o piuttosto egli mede-

simo con un bel gesto prego pubblicamente che fosse cancellato

il suo nome per non pregiudicare agli amici
;
e percio noi siamo

disposti a tenere Finvio del foglio suddetto in conto di una dis-

trazione, tanto piu che il foglio porterebbe la data del 1907.

Tornando all'opera del de Gauzons, ci displace che 1'autore

non abbia tratto profitto dalla forte lezione avuta gia da una

dotta Rivista, a proposito di due opuscoli su lo stesso argo-

mento. Egli cita bene 1'opera di Carlo Lea (pref., p. VII), biasi-

mandone la parzialita, e poteva aggiungere anche Finfedelta

nelle citazioni, come fu dimostrato ampiamente in parecchi ar-

ticoli del nostro periodico. Ma il Lea e autore protestante, come

Salomone Reinach, suo traduttore e volgarizzatflre francese, e

un ebreo razionalista : con cio i lettori sono gia premuniti, ne

abbisognano di altro per mettersene in guardia. II de Cauzons

invece ci viene innanzi come cattolico, e sotto gli auspicii di

una libreria cattolica, in una collezione o biblioteca storica, per

altro pregevole, in cui compaiono nomi illustri di cattolici, come il

Baudrillart, il Christiani ed altri. Eppure egli non corrisponde af-

fatto alia sua professione di cattolico schietto e di storico serio,

sotto 1'uno e Faltro rispetto restando Fopera sua molto al di-

1 TH. DE GAUZONS, Histoire de I' 2requisition en France (Nouvelle biblio-

Hheque historique). Paris, Bloud, 1909.
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sotto di quella del Vacandard, che fa parte della stessa nuova

biblioteca storica, e che fu pure nel nostro periodico criticata

di fronte a quella e piu critica e piu ortodossa del dotto ve-

scovo di Beauvais L
.

Tractent fabrilia fabri. Se a ragione va sospetta la compe-
tenza di un teologo, ad esempio, il quale si faccia a trattare

senz'altro la storia dei tribunali civili prima di averne studiato

bene il diritto e la legislazione, non meno ragionevolmente e

da ricusare 1'autorita di un laico, il quale prenda a scrivere di

storia ecclesiastica, sotto il rispetto giuridico, senza cognizione

fondata di teologia e di diritto canonico. Ogni piu elementare

buon sen so, infatti, richiede che chi tratta della giurisdizione

pratica di una societa, ne conosca anzitutto la natura, la dot-

trina, la legislazione. Ora noi vediamo con rammarico, che il

de Gauzons non solo ignora la teologia, ma fraintende affatto

anche verita elementari del cristianesimo. Basti, per via di esem-

pio, cio che scrive (a pag. 69-70) : Non ostante la persuasione

intima della sua alta missione e quantunque non ammetta es-

servi salvezza spirituale fuori del suo seno, il cristianesimo ha

posto sempre la fede per fondamento necessario del suo prose-

litismo. Senza credere, non si poteva essere cristiano. Ora la

fede non puo essere risultamento della forza. A vero dire, la

tradizione apostolica aveva indicate una seconda condizione in-

dispensable per essere cristiano, cioe il battesimo. Ma il batte-

simo, immersione nell'acqua, puo essere conferito per forza. La

questione sorgeva se le due cose, fede invisibile e battesimo

Adsibile, erano egualmente indispensabili
2

.

Questa inesatta esposizione dottrinale e appoggiata critica-

mente sopra la terza parte del decreto di Graziano, De conse-

cratione, che 1'autore indica scrupolosamente, come si addice ad

un erudito di professione, per distinzione (IV) e per capitolo

1 Cf. Civ. Catt., 1907, vol. I, quad 1359, p. 315-324. (Jntorno all'ori-

gine storica della Inq-uisieione) ; quad. 1362, p. 703-712. (L'Inqiiisizione e

la sua procedura}.
2

Malgre la conviction intirae de sa haute mission, bien qu'il n'admit

pas le salut spirituel hors de son sein, le Christianisme fit toujours de la

foi la base necessaire de son proselytisme. Sans croire on ne pouvait etre

ehretien. Or la foi ne peut etre le resultat de la force. A vrai dire, la tra-

dition apostolique avait indique une seconde condition indispensable pour
fHre Chretien, c'est le bapterae. Mais le bapteme, immersion dans 1'eau, peut
etre confere de force. La question se posa si les deux choses, la foi invisible

et le bapteme visible, etaient egalement indispensables.
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(CL); poiche, soggiunge egli, in questo decreto Graziano ha

raccolto i principal! testi dei Padri sul battesimo . Indi ci

assicura gravemente : Nel capitolo CL noi leggiamo le parole se-

guenti. Esse sono di S. Prospero
4

: Verus Baptismus constat non

tarn ablutione corporis quamfide cordis, quemadmodum apostolica

doctrina tradidit, dicens: Fide mundans corda eorum, et alibi:

Salvos facit Baptism a, non carnis depositio sordium, sed con-,

scientiae bonae interrogatio ad Deum .

Ora il de Cauzons non mostra di accorgersi che le due

ultime sentenze sono di S. Pietro, la prima negli Atti (XX, 9}

e la seconda nella prima lettera (I Petr. Ill, 21) e che Yapo-
stolica doctrina, di cui fa parola S. Prospero, si riferisce alia

spiegazione della natura e degli effetti del sacramento, non

alia istituzione, che gli stessi bambini del catechismo sanno

essere divina. I bambini inedesimi avrebbero potuto insegnare
all'erudito critico, che mai non fu mossa questione, se il bat-

tesimo era indispensabile per entrare nella societa cristiana .

Quanto all'opposizione poi, che 1'autore insinua da principio

fra la protasi e 1'apodosi come, cioe, non ostante 1'intima per-

suasione della sua missione sublime il cristianesimo ha posto

la fede per fondamento, ecc. noi troviamo il pensiero cosi

profondo da non potervi penetrare; se pure 1'autore non abbia

voluto dire che il cristianesimo > si metteva in contraddi-

zione con se stesso, aggiungendo una condizione, cioe un liniite

alia sua destinazione universale. Notiamo ancora come suonino

male certe formule famigliari all'autore
; quali ad es. la sua con-

vinzione (del cristianesimo) non ammette
,

il cristianesimo fa

delle fede > ecc., quasi che si trattasse di una societa umana,
la quale vada sceglisndo i suoi mezzi di vita o di esistenza, non di

una societa divina, che li abbia ricevuti dal suo divino Fon-

datore. %

Ne qui facciamo noi questione oziosa
; giacche la Ghiesa non

esercita la sua giurisdizione sopra quelli che sono fuori di essa;

onde un autore che ignori le condizioni per entrare nella Ghiesa

e pure tratti di tribunali ecclesiastici, ci pare ben simile a chi

presumesse descrivere I'ordinainento di unacasa, non conoscendo

neppure dove ne stia la porta. Dopo questo abbaglio enorme in un

punto di primaria importanza, potremmo ben conchiudere questa

1 Au chapitre CL nous lisons les paroles suivantes. Elles sont de

S. Prosper...
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recensione, senza esporne altri simili, che basta aprire il libro

per riscontrare.

Se ondeggiano i fondamenti, non fa piu meraviglia che

vacilli tutto il reslo. Cosi, rispetto alia Scrittura sacra, parla

il nostro storico erudilo con quest a disinvoltura davvero

sbalorditiva : Osserviamo che i racconti di Esther e gli altri

che noi citeremo, possono essere storie vere o, come si vuole

piuttosto ai nostri giorni, leggende. Gio non importa guari al

nostro soggetto *. E peggio ancora quanto alia Chiesa: Quando
si parla di eresia e di dogma dichiara egli serenamente come

critico senza partito noi urtiamo, sia nella Ghiesa, sia fuori

della Ghiesa, a un tal partito preso che torna difficile faie in-

tend ere la ragione . Per fortuna, viene ora in soccorso nostro

e della Chiesa il de Gauzons col suo ponderoso volume ! Sto-

ricamente egli prosegue noi riscontriamo, nel secolo XI, un

partito riformatore potente nella Ghiesa, e il partito gregoriano ;

e fuori della Chiesa riscontriamo tendenze riformatrici, molto

esigenti, che si mostrarono mediante la costituzione delle sette

di Tanchelm, dei Manichei, degli Arnaldisti, piu tardi dei Val-

desi e di altri. Egli e ben certo che se i papi avessero appoggiato

questi riformatori esterni, la riforma sarebbe stata piu rapida e

piu compiuta; ma d'altra parte non si sarebbe dovuto loro conce-

dere, sia su i dogmi come su le relazioni con la gerarchia, tante

licerize che avrebbero distrutto la Ghiesa dai suoi fondamenti,

Favrebbero condotta, per cosi dire, al suicidio. Ingaggiare la

lotta contro i rilassati, al di dentro
;
contro i ribelli, al di fuori,

in cambio di appoggiarsi su gli uni per domare gli altri, fu la

tattica della Santa Sede. Essa fu meno umana e meno prudente
che la politica opposta ;

conviene almeno renderle giustizia, che

fu piu nobile e piu franca, senza riuscire mai a effetti molto

consolanti. In cio che concerne la lotta contro gli eretici, questa
maniera di procedere dovette appoggiarsi al braccio secolare e

riuscire a violenze materiali, di cui 1'inquisizione fu la continua-

zione V

1

Remarquons que les recits d'Esther et les autres que nous aliens

citer, peuvent etre de vraies histoires, ou, comme on le vent plutot de nos

jours, des legendes. 11 n'iinporte guere a notre sujet (p. i nota).
* Des qu'on parle d'heresie ou de dogme on se heurte, soit dans

l'Eglist\ soit hors de 1'Eglise a un tel parti pris qu'il est difiBcile de faire

entendre raison. Historlquement nous constatons an XI siecle un parti re-

formateur puissant dans 1'Eglise, c'est le parti gregorien, et en dehors de
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Sopra un siftatto oscillare di pensiero, quale iraspare da tutla

la lunga nota per noi citata, molte cose ci occorrerebbero da

osservare; ma una impressione sopra tulto resta alfine nell'animo

del lettore, ed e che, a giudizio del critico, sarebbe stata piu

prudente, piu efficace politica per i papi, 1'appoggiarsi ai rilas-

sati per domare gli eretici o meglio, 1'appoggiarsi agli eretici

riformatori per riformare i rilassati.

Che se questa sciocchezza non ha egli voluto dire, afferrna

almeno implicitameDte che sarebbe stato convenevole alia riforma

rapida e compiuta della Chiesa 1'intendersela con gli eretici, quali

i Manichei, ad esempio. Ora questa, benche insiuuata coperta-

mente e attenuata di proposito da susseguenti affermazioni, e

tale enormita che non si puo patire da orecchie cristiane. Ma
essa e insieme una mostruosita storica, essendo ormai troppo

aperto, a quale fatta di riforme mirassero gli eretici del se-

colo XE, i Manichei segnatamente, al corrompimento cioe di tutta

la morale cristiana, anzi pure deH'onesta naturale, deH'individuo,

della famiglia, della societa civile, nonche della societa religiosa.

Quanto a questa, 1'autore stesso riconosce che gli eretici, da lui

encomiati come riformatori, d possibili alleati di una piu rapida
e piu compiuta riforma

,
ne avrebbero procurato la distruzione,

provocato il suicidio. Ma chi cio afferma, essendo cattolico o

almeno cristiano, come puo ancora, e in qual senso, presup-

porre, sia pure storicamente, che i papi li potessero appoggiare
e che se li avessero appoggiati, la riforma sarebbe stata piu

rapida e piu compiuta? La conseguenza e troppo grave; 1'equi-

voco troppo forte: non insistiamo.

E notoria, del resto -- e denuoziata pure dalla Enciclica

Pascendi, non meno che dalla recentissima Communium rerum

quella tattica dei modernisti di ricorrere a frasi equivoche, oscil-

lanti, o di gettare la in mezzo al libro, una frase^ un inciso o

simile, quasi un bastioncino di rifugio, dove ripararsi al caso

I'Eglise, des tendances reformatricesfort exigeantesqui se donnerent jour par la

constitution des sectes de Tanchelm, des Manicheens, des Arnaldistes, plus tard

des Vaudois et autres. 11 est bien certain que si les papes avaient appuye
ces reformateurs externes, la rdforme eut &3 plus rapide et plus complete,

mais d'autre part n'aurait-il pas fallu leur conceder, tant sur les dogmes que
sur les relations avec la hierarchic, bien des licences quieussentdetruit 1'Eglise

par la base, 1'eussent fait se suicider, pour ainsi dire. Engager la lutte centre

les relaches a 1'interieur, contre les rebelles a 1'exterieur, au lieu de s'appuyer

sur ler uns pour dompter les autres, fut la taetique du S. Siege. Elle fat moins

humaine et moins prudente que la politique opposee... (p. 470 nota).
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e ribattere gli assalti di zelanti importuni. Qualche cosa di si-

mile mostra di amare il de Cauzons, usando anche le parole di

missione divina o chiamando pure la Chiesa romana (come
a pag. X), venerabile madre, dove poco sopra 1'aveva delta

una grande signora vecchia di venti secoli .

E tanto basti, omettendo quel tanto piu che il grosso libro

del Gauzons offre di biasimevole al critico e allo storico nonche

al teologo ;
tanto basti per mostrare ancora una volta come siano

talora piu dannosi alia Chiesa questi mezzi scienziati, questi

i'alsi paladini ,
che gli stessi scoperti nemici.

Ne ci lasciamo abbagliare dall'apparato scientifico del libro,

che noi siamo ben lungi dal negare, ma che non puo ingannare
se non i semplici. Una buona meta delle pagine, si puo dire, ossia

una meta buona del libro, e piena di note, di citazioni, di testi;

e cio dimostra che 1'autore e fornito di buona memoria e di un

ricco schedario.

Copiosissima e pure la bibliografia a principio del volume,
che ci da un migliaio di opere. Ma non sarebbe difficile allun-

garne ancora 1'elenco. Cosi, ad es., ci reca maraviglia di non

trovare Fopera di D. Francisco Savier G. Rodrigo Historia ver-

dadera de la Inquisition (3 vol. Madrid, 1876) che anche la

scienza tedesca loda quale capolavoro (Hauptwerk), e la Storia

generale dell' Inquisizione corredata da rarissimi documenti

(4 voll. Milano 1862-1863) di Mauro Cappellari, che fu poi papa

Gregorio XVI.

Queste opere avrebbero potuto comparire bene, allo stesso ti-

tolo almeno di certi scritti mediocrissimi, come quello, per es.,

del Marsolier L'Histoire de I'lnquisition et son origine (2 in-12

Cologne 1695); la quale opera, non e tanto del Marsolier quanto
del protestante Limborch, e come tale, e un mbnumento di mala

fede.

Da queste osservazioni potra vedere Fautore 1'importanza
che diamo all'erudizione materiale del suo libro. Ma conchiu-

dendo, gli diremo francamente il proverbio ne sutor ultra cre-

pidam. Che ritorni ai suoi schedarii, e se ne vuole uscire, si

consigli prima coi veri scienziati, non coi falsi paladini della

scienza
,
sotto qualsiasi parvenza gli si presentino, anche sotto

1'abito dell'antico religiose o dell'abbate moderno, per non dire

modernista.
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III.

DELL'ORIGINE E NATURA DEL LINGUAGGIO.

Sono grandi, certamente, e pregevoli al somrno i progress!

che ha fatto e va facendo la raoderna scienza delle lingue. Essa

mediante la comparazione linguistica, e riuscita orinai a dare

con poche centinaia di radici una sua spiegazione di tutte le

altre voci che formano il patrimonio delFumana favella. Quindi,

conforme ad essa, tutto il materiale linguistico, quale risulta

dalla analisi comparativa, si vuole dividere in due parti: una

comprende le voci che con leggi logiche si svolgono dalle ra-

dici ;
1'altra comprende le radici, la cui ragione di essere e av-

volta nel mistero; in quanto cioe ne il linguista, ne il filosofo

e giunto ancora a spiegare come abbia fatto 1'uoino a formare

queste voci, we perche abbia loro unito quei significati che

esse esprimono.

Questa spiegazione, com'e chiaro, tocca la questione altis-

sima, non meno che antichissima, della natura e della origine

del linguaggio, intorno a cui si e affaticata sempre la mente

umana, quella del filosofo singolarmente, portata per naturale

istinto a indagare la ragione ultima delle cose. Ma dopo tutti

gli studii, le discussioni, le controversie, la caligine del mistero

non si e punto snebbiata, ne molto meglio chiarita 1'oscura e

complessa questione.

,Ma ne la difficolta e la caligine di essa, ne 1'aridita degli

studii necessarii per farsi a chiarirla, hanno spaventato 1'inde-

fesso studioso che e il professore D. Domenico Brozzi, maestro

di lettere greche nelle scuole pontificie delFApollinare. Egli vi

si applied per molti e molti anni, sotto il rispetto linguistico

specialmente, e frutto del suo ventennio e piu di iqdagini e di

studii e il poderoso volume, che ora noi godiamo di annun-

ziare, Dell'origine e natura del linguaggio
!
. E sebbene noi te-

miamo che filosofi e linguisti non saraano forse tutti persuasi

interamente delle conclusion! dell'autore, ci pare utile darne, se-

condo il concetto dell'opera di lui veramente originale, una

breve notizia ai nostri lettori.

L'autore si propone di mostrare come il mistero, supposto
da linguisti e da filosofi, intorno all'origine e alia natura del

1 Prof. D. BROZZI, Dell'origine c natura del linguaggio; ossia etimo-

logia dello lingua latina coi rapporti tra le idee e le radici delle parole.

Citta di Castello, tip. Societa Cooperativa, 1609, 8, 854 p. L. 10.
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linguaggio non esiste. Perche, secondo lui, la ragione ultima

delle radici primitive, accennate sopra, non e diversa, ma del-

1'istessa natura di quella delle parole che i linguisti derivano

dalle radici : essa cioe non e altro che il prodotto di una sola

voce fatta dall'uomo per onomatopea ;
la quale voce, svolgen-

dosi giusta le leggi suH'evoluzioni dei suoni e dei significati,

forma logicamente altrettante serie ininterrotte che racchiudono

appunto queste radici, di cui ne i linguisti ne i filosofi giun-

gono a comprendere 1'origine e la natura. Sicche tutto il ma-

teriale linguistico si divide bensi in due parti, una originaria,

e 1'altra derivata: ma alia prima parte, cioe aH'originaria, non

appartengono gia sei o settecento radici, quante ne mettono i

linguisti in fondo ad ogni linguaggio, ma si una sola voce, di

natura onomatopeica, con un solo significato originario, dalla

quale poi si sarebbero svolte le altre voci tutte quante.

Questa voce onomatopeica, originaria, secondo il ch. profes-

sore Brozzi, e la rad. sr coi significati di scorrere, del rumore

e del movimento. Veramente il significato originario non sa-

rebbe altro che quello di scorrere : ma poiche questa e una

azione, che non puo farsi senza il movimento e senza il rumore,
che suole accompagnare lo scorrere dell'acqua, cosi la radice

originaria sr ha potuto prendere, con ragione, anche il signifi-

cato di rumore e di movimento generico separatamente. Da questo

punto, ossia da quest'unica radice originaria, la quale sola ha

una relazione reale con 1'idea che esprime, perche onomatopeica,

comincerebbe, secondo il nostro autore, lo svolgersi del linguag-

gio, cioe di tutte le altre radici, mediante le sole leggi sull'evo-

luzione dei suoni e dei significati ;
onde queste radici tutte non

possono avere se non relazioni logiche con 1'idea che esprimono.

Quest'evoluzione della rad. sr, scorrere, rumore e movimento
,

comincerebbe, secondo la spiegazione dell'autore, in questo modo:

primieramente essa si e alterata per epentesi in s-t-r, indi per
aferesi della sibilante in r con gli identici significati della rad.

originaria sr. Da queste tre radici sr, sir, r che nelle lingue

europee, in cui la vocale r piu non esiste, non e nemmeno pos-

sibile di trovare, ma che ci ha conservato il vocabolario san-

scrito, sono poi venute, giusta 1'esposizione dell'autore, altre

nove per tre alterazioni diverse, a cui va soggetta la loro vo-

cale r, come egli esemplifica partitamente.

Ma, poiche non possibile a noi di seguirlo nella esposi-

zione particolareggiata di quest! studii cosi speciali, accenne-
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remo solo, come infine 1'autore dalla radice originaria sr, tra-

lasciando le alterazioni che hanno per vocale la r, fa derivare

21 radici; e queste, disposte in tre serie e in ciascuria di esse

con quella successione che e dovuta all'ordine della loro ge-

nesi, mantenendo sempre tutti e tre i significati originarii del-

10 scorrere, del rumore e del movimento, sono le radici fondainen-

tali, con cui 1'autore intende spiegare 1'origine e la natura del

lingua ggio. Cosi da una parte queste radici avrebbero ori-

gine comune, in quanto provenienti tutte, come abbiamo gia

accennato, dalla rad. originaria sr; dall'altra poi a queste me-

desime per Fevoluzione degli elementi fonici non solo, ma anche

per quella dei significati, si riporterebbero tutte quante le altre

radici, qualunque sia la forma fonica che rivestano, qualunque
11 signiticato che esprimano.

Per quello che riguarda la forma fonica, sono parecchie le

cause che tengono la voce in continue moto, sebbene piu o

meno lento. Tali, secondo il novero dell'autore, Yalterasione

propriamente detta, mediante la quale gli elementi fonici, di cui

e composta una voce, possono alterarsi in altri anche d'organi

diversi ; Yaggiungimento, per cui s'introducono nella voce nuovi

elementi fonici; Yellissi che li fa scomparire affatto; la metatesi

o il richiamo, per cui uno o piu elementi fonici possono cambiar

la loro sede nella voce ;
Yampliazione, per la quale vengono a

trovarsi in fine della voce nuovi elementi in origine significa-

tivi; ed altri fenomeni fonici, a cui non c'e voce che per sua

natura non vada soggetta.

La voce poi si svolge cosi nella forma fonica, assumendo

aspetti nuovi, e spesso, dopo un percorso anche breve, cosi

lontani da quello da cui provengono, che non si possono piu

riconoscere senza 1'aiuto della comparazione. Ma al tempo stesso

che nella forma fonica, la voce si svolge pure nel
% significato.

Infatti, da ciascuno dei tre significati originarii dello scorrere,

del rumore e del movimento prendono la nozione altre idee,

e da queste altre ed altre ancora, e cosi via via per modo da

costituire tre serie, e in capo a ciascuna di esse uno dei signi-

ficati originarii che abbiamo detto innanzi. E queste serie, prese

insieme, vanno a raggiungere, si puo dire, tutte le idee del pen-

siero umano, come 1'autore espone largamente per tutto il se-

condo libro della prima parte.

Certo e pero che tale svolgimento viene a produrre una

moltitudine di voci quasi innumerevole, la cui esistenza non si

puo provare con una sola lingua, ma va ricercata in tutte le



DEL LINGUAGGIO 477

lingue sorelle del nostro gruppo; tanto pid che tali voci so-

vente nascono per leggi foniche, a cui le lingue che conosciamo

non possono neppure andar soggette. Quindi riesce impossibile

con un ragionamento, con una formula, che abbracci tutti questi

fatti, fare intendere come tutte le altre radici, qualunque sia

il loro oggetto fonico, qualunque sia il significato che espri-

mano, non siano altro che evoluzioni di queste 21 radici, di

cui abbiamo fatto cenno. Ma le leggi sulle stesse evoluzioni dei

suoni e dei significati ci rendono almeno possibile 1'intelli-

genza del fatto. Ed esse ci sono chiararaente esposte dal ch. au-

tore nella prima parte in due libri distinti, e vengono poi ri-

chiamate nella seconda, ossia nell'etimologia, ad ogni movimento

della radice, e fatte seguire da esempi tolti dalle varie lingue

del nostro gruppo per provare, che il fatto indicato dalla legge

e di fatto avvenuto. Ne coritengono esse nulla di nuovo, ma
sono quelle stesse, che si possono vedere in qualunque fonologia.

Nel secondo libro, poi, vediamo esposte le leggi sulla evolu-

zione dei significati. E quantunque ciascuna di queste leggi,

presa singolarmente, si possa ritrovare in tutte le etimologie,

come quella suH'evoluzione dei suoni, tuttavia esse qui sono

dall'autore con mirabile pazienza disposte tutte in un corpo,

secondo 1'ordine della loro genesi; il che non usano fare altri

linguisti. E da tutto cio appunto 1'autore, con sottile acume e

pazientissima indagine, raccoglie infine la conclusione gravis-

sima, che e il frutto del suo studio e 1'intento dell'ardua sua

opera, come cioe dai soli significati di scorrere, del rumore -e

del movimento si formano logicamente tre specie di significati

che possono andare a raggiungere tutte le idee possibili; e quindi

1'origine del linguaggio umano si dovrebbe riconoscere dall'ono-

matopea, anzi da una sola voce di natura onomatopeica. Da

questa sola, com'egli crede, per Fevoluzione dei suoi elementi

fonici da una parte, e dall'altra per 1'evoluzione dei significati

ch'esprime, si svolge, a cosi dire, un organismo che puo per se

stesso produrre logicamente, senza concorso di altra causa

esterna, tutto il materiale occorrente per 1'umano linguaggio.

L'importanza, la natura e la specialita singolare di questa

opera, piena di straordinaria e minuta erudizione linguistica,

si fa quindi manifesta agli intelligent!, ma piu a quanti specia-

list! avranno tempo e pazienza da studiarla piu accuratamente,

e a parte a parte riscontrarne o accertarne per conto loro le

conclusion i nuove e originali.
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M. 6 leg.

D fficilmente si potrebbeavereuna
idea piu adeguata delle condizioni

religiose della Germania, di quella

che forniscono le statisticbe, non gia

di cifre accumulate materialmente,

ma vagliate e discusse e confrontate

con critica diligente, sia per conto

delle fonti cui sono attinte, sia per

le cause onde dipendono, e delle

conseguenze che ne derivano. Tale e

il valore e il nerbo del primo volume

d'una serie di manuali ecclesiastici

impresi a pubblicare dall'Herder sot-

to la direzione del P. Krose, noto

gia in Germania per altri preziosi

lavori statistici intorno alia distribu-

zione delle confession! religiose in

quella nazione, sull'efficacia della re-

ligione sulla moralita, sulla frequen-

za del suicidio nei diversi stati e

sulle sue cagioni, infine sullo stato

presente delle missioni cattoliche

presso i pagani. Tutti questi studii

hanno naturalmente conferito al Kro-

se non solo una famigliarita coU'am-

plissimo materiale statistico, ma un

particolare esercizio critico, necessa-

rio a leggere sotto le cifre le cause

moral i.

Cosi per es. egli nelle aride co-

lonne dei censimenti ufficiali sa sco-

prire il fatto doloroso che 1'avvantag-

giarsi della popolazione cattolica sulla

protestante nell' impero germanico
non precede con quella rapidita, che

corrisponderebbe alia figliuolanza no-

tabilmente piu numerosa nelle fami-

glie cattoliche che nelle protestanti,

e tanto piu nelle israelitiche. S'assi-

cura e dimostra che la prosperita di

copiosa prole non e per niente una

prerogativa delle sole province po-

lacche, ma deU'elemento cattolico per

tutto 1'impero generalmente; che cio

non ostante una deflcienza nell'in-

cremento e innegabile. Fattosi a

indagarne le cagioni, e a ricercare

gli tffetti dell'emigrazione da un can-

to e daH'altro della frequenza dei

matrimoni misti, addita senz ambagi
i danni di questa piaga esiziale, vera

strage delle anime. Basti dire che la

maggior parte dei figli nati da matri-

moni misti vengono educati nella re-

ligione evangelica od eterodossa; che

molti di tali fanciulli, battezzati nella

Ghiesa cattolica, come arrivano al

tempo della Confermazione vengono

pur troppo aggregati senz'altro alia

setta protestante; che non sono rari

i casi di apostasia del coniuge cat-

tolico; che di fatto nel quinquennio
1896-1900 la Chiesa cattolica perdette

in media 5178 fedeli all'anno, i quali

passarono alia setta evangelica; e nel

quinquennio successive 1901-1905. la

media annua sali a 7587 defezioni,

compensate appena da 795 conver-

sioni di evangelici al cattolicismo.

Queste sono cifre e fatti, che

s'impongono alia considerazione, alle

sollecitudini, allo zelo di molti per

different! rispetti. Di cotali dati, al -

cuni non erano stati pubblicati mai :
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se il Krose ha raesso il dito sulla

piaga, egli e da ringraziare, coll'au-

gurio che il crescente credito del

cattolici nella vita pubblica venga a

capo di fare abolire una buona volta

le esose disposizioni legislative, che

massime in alcuni stati deSL'impero,

opprimono tirannifamente il diritto

divino della vera Chiesa di Cristo.

Tanto valga per tenue saggio del-

Tim portanza nuova dei molti docu-

menti statistici allegati nel presente

volume. Al Krose hanno prestato

mano per altre sezioni : il Dr Weber,

vicario del duomo di Treviri, il quale

nella prima deserive 1'organizzazione

della Chiesa romana in generale e

quella della Chiesa di Germania par-

ticolarmente, diocesi per diocesi, indi

nella sesta compendia 1'utilissimo

soggetto della legislazione politico-

ecclesiastica ivi vigente; il Dr Liese

di Padei-bona, che ha riunile una

quantita di ben ordinate notizie in-

torno alle opere di carita e di prov-

vedimenti sociali in Germania
;
men-

tie il Dr Carlo Mayer di Pressbaum

(Vienna) presenta un succinto rag-

guaglio delle principali question! re-

ligiose in Austria, come il funesto

movimento signiftcato dal motto Los

von /?(//, e da ultimo una notizia

sull'esecuzione della trista legge di

separazione in Francia. Elenchi e

distribuzione di diocesi, di parroc-

chie e altre chiese; elenco dei fogli

ufficiali diocesani e altre indicazioni

pratiche si raccomandano di per se
;

ma il merito scientific del volume

gli assicura un valore duraturo an-

che per gli anni avvenire, i quali

apporteranno sempre nuovi elementi,

nuovi studii e nuova luce sopra un

argomento cosi rilevante.

P. BARBIER. L'Eglise de France devant le gouvernement et la

democratic. Paris, Lethielleux, 1908, 16, 122 p. Fr. 0,75.

La crise de 1'Eglise de France. La guerre continue, suite de la

lutte du sacerdoce etde la republique francaise. Paris, Lethielleux,

1909. 16. 1
U28 p. Fr. 0,75.

Sono due opuscoli dettati in istile

caldo e vibrato da un cuore aposto-

lico, sotto il martello della persecu-

zione giacobina.

Nel pi imo si tesse brevemente la

storia della grande lotta tra il sa-

cerdozio e la repubblica francese, in-

cominciata colla legge del 1905, e se

.ne commentano le conseguenze fu-

neste, non senza chiarire con vigo-

rosa eloquenza 1'odiosita ed impo-

tenza della tirannide settaria di

fronle all'unita, fortezza e inespu-

gnabile resistenza passiva del clero

e del laicato francese; donde 1'Au-

tore trae giustamente i piu lieti pre-

sagi per 1'avvenire del cattolicismo

.in Francia.

Nel secondo si espongono e com-

mentano in forma di diario i fatti

svoltisi nei due ultimi mesi del 1906,

specialmente le discussion! alia Ca-

mera, i discorsi e gli atti brutali

dei Briand e Clenaenceau contro la

Chiesa, I'agitazione e la lotta per

gl'inventarii, 1'usurpazione violenta

dei beni ecclesiastici, degli episcopii

e dei seminarii.

L'autore conchiude la sua dram-

matica descrizione con queste belle

parole di conforto e di speranza:

Appare sempre piu evidente che

questo governo di piccoli persecutor!

non riuscira a farci la festa. Dei

suoi due scopi: dividerci con uno

sciema e impoverirci colla spoglia-

zione, il primo e fallito e nulla po-

tra separare i cattolici francesi dal
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Capo augusto della loro religione;

quanto al secondo, pud darsi che si

riesca a raggiungeilo; ma, che impor-

ta? Plate d'argent n'est pas morteUe,

e d'altra parte: Dicn mal acquis ne

profife jamais . L'ayvenire, non

troppo lontano, gli dara certamente

ragione.

GL. DELFOUR, prof, a 1'univ. cathol. de Lyon. - - La presse
centre 1'Eglise. Paris, Lethielleux, 1908, 16, VIII 416 p. Fr. 3,50.

E irapossibile scorrere queste pa-

gine, in cui, coll' evidenza di una

realta indiscutibiJe che salta agli oc-

chi di tutti, ci viene rappresentata

la degenerazione del giornalismo mo-

derno, venduto ai nemici delcristia-

nesimo e della Ghiesa quale stru-

mento di empieta e di corruzione,

eenza sentirsi profondaraente rattri-

stati e insieme atterriti dalle immen-

se difticolta che si oppongono al risa-

namento radicale di un morbo, ormai

divenuto una vera cancrena sociale.

11 ch. Autore, col la scorta dei

fatti e degli esempii piu recenti, ne

ha fatta da maestro la diagncsi e ce

10 ha rivelato in tutta la sua pesti-

fera deformita. Nel libro primo si di-

mostra che la stampa quotidiana e

oggidi in gran parte strumento di

persecuzione e di propaganda anti-

clericale; nel secondo si passano in

rassegna parecchi tipi classici di gior-

nalisti alia moda, e se ne smasche-

rano le arti di pervertimento, onde

si valgono per ingannare e sedurre

11 pubblico moderno; nel terzo poi si

dichiarano le cause da cui il giorna-

lismo avversario trae la sua forza,

cioe 1 T intransigenza del male,

2 la ricchezza, 3 Taiuto dall'estero,

4 1'arte superiore nell' offensiva, e

flnalmente 5 la dottrina perversa.

Giustamente il ch. Autore con-

cliiude il suo lavoro con eccitare i

cattolici francesi alia iotta implaca-
bile contro Tinondazione devastatrice

della stampa malvagia, ed inculca

soprattutto 1' importanza di opporre
alia petulanza e impudenza degli av-

versarii la strenua affermazione e di-

fesa della dottrina cattolica in tutta

la sua integrita; ma cio, a nostro

parere, non dovrebbe assolutamente

escludere Topportunita di lottare per

la conquista del diritto comune. Vero

e, come dice 1 'Autore, che la Chiesa,

di verita ha diritto alia protezione

rispettosa del potere civile; ma, nel

1' ipotesi della presente persecuzione,

perche non converrebbe reclamare la

liberta comune, senza rinunziare alia

tesi dei maggiori diritti che alia Ghiesa

competono per divina istituzione ? Leo-

ne XIII e Pio X ce ne han pur dato

I'esempio !

Dr. D'OKVIETKO. -- Le peril prussien (au lieu d'un schelling, des

milliards). Paris. Lethielleux,

Ardente patriotta polacco, 1'au-

tore fa in questo lavoro una carica

a fondo, una requisitoria energica

contro la politica e la diplomazia

prussiana, a cui attribuisce il regno

della forza brutale sul diritto storico

e naturale
,
che domina oggidi le

relazioni politiche dell'Europa, coi

danni delle guerre negli ultimi cin-

1908, 16, 116 p. Fr. 1,50.

quant'anni e del raoderno milltari-

smo, e con disegni ambiziosi di su-

premazia europea e mondiale. Quindi,

scorgendo nella questione polacca il

veleno che rode 1'organismo prus-

siano e un fermento di deeqmposi-
zione della egemonia della Prussia

in Europa*, propone e caldeggia con

gran fervore la coalizione della Rus-
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apprezzamenti sulle idee svolte dal

ch. autore, non possiamo che appro-

vare la sentenza pronunziata da un

grande pensatore e uomodi Stato po-

lacco dopo la divisione della sua pa-

tria, con cui si chiude illibro: Una

grande nazione puo bensi cadere, ma
non puo perire che una nazione in-

fame.

sia ?
dell'Austria e piii in generate

dei popoli slavi, per abbattere la pre-

valenza ed espansione della Prussia,

colla ricostituzione del regno auto-

nomo di Polonia, guarentito dal con-

gresso di Vienna, sotto la dinastia

dei Romanoff, come condizione ne-

cessaria per ripristinare 1'equilibrio

stabile degli Stali. Senza entrare in

F. W. FOERSTER deU'universita di Zurigo. Cristianesimo e Jotta

di classe. Versione del dr. L. E. BONGIOANNI. Torino, S. T. E. N.,

1909, 16, 394 p. L. 4.

Quanto piu la nostra cultura si

volgera nuovamente dall'astratto al

concrete, dalla societa all'uomo, tanto

piu chiaramente si riconoscera come

tutti i problemi del risanamento socia-

le siano in ultima analisi soprattutto

problemi dell'educazione. E questo

non soltanto per le condizioni per-

sonal i di ogni progresso sociale

che senza il fondamento del carat-

tere non puo esser duraturo ma
anche perche gia per la semplice ri-

forma esteriore si richiede assoluta-

mente quella vera energia riforma-

trice, che puo venire soltanto dalla

piu intima liberazione dell'uomo dal

proprio egoismo. Convien dar vita

all'individuo, se si vuole dar vita

alia totalita !

Con queste parole della prefazione

1'illustre pedagogista ci dichiara an-

che in questa opera, come nelle altre

di cui abbiamo gia ripetutamente

informato i nostri lettori e che rac-

colsero tanto plauso in Germania, in

Italia ed altrove la necessita di

applicare i principii ed i mezzi della

educazione morale cristiana a tutti

i problemi della vita contemporanea,

e in particolare alia questione so-

ciale. per sanare la piaga della lotta

Mon's. D. M. VALENSISE, arciv

critici intorno a S. Marina vergine. Napoli, D'Auria,

192 p. L. 2,50. Rivolgersi all'autore in Poliatena.

1909, vol. 3, fasc. 1420. 31 14 agosto 1909.

di classe e ristabilire 1'equilibrio de-

gl'interessi economic! colla virtu on-

nipotente del Vangelo. II metodo poi

seguito dal ch. Autore nello svolgi-

mento di un tema si contrario alle

moderne correnti del pensiero e del-

1'azione, e oltre ogni dire efficace ed

insieme attraente, perche, ponendosi
sul terreno dei fatti domestic! e socia-

li,egli risale, in forma socratica, dalla

realta della vita alia verita dei prin-

cipii che devono informarla, e que-

sti illustra, conferma e rinsalda con

tanta copia di riflessioni pratiche e

ricchezza di opportuni richiami aned-

dotici e letterarii, che il lettore resta

conquistato dallo splendore dell'evi-

denza propostagli in modo si geniale

e si sente persuaso e soddisfatto.

Le considerazioni del ch. Autore

sull'azione etica del cristianesimo

nella lotta di classe, sull'influenza

del clero, della gioventu studiosa, dei

padroni o imprenditori e delle pa-

drone di casa in portarvi riinedio,

sul carattere antisociale degli atten-

tati e della violenza e sul valore

educative dei lavori domestici, sono

si efficaci, che nulla di piu savio c

di piu persuasivo si puo imaginare
intorno a tali argomenti.

tit. di Ossirinco. Studii storico-

1908, 16*



482 AGIOGRAFIA

Con un ammirabile zelo e una fer-

vida confidenza, 1'ecc.mo arcivescovo

diOssirincoebbe affrontato e per lun-

go tempo proseguito le ricerche, in se

ben difficili e molteplici, sopra una

santa cosi celebre per il nome e

cosi discussa per la leggenda, com'e

S. Marina. E con lo sl.esso zelo e la

stessa fervida confidenza ce ne espone

egli qui diffusamente 1'esito e le con-

clusion!, le quali anche i critic! se-

ver! araeranno certo di leggere rac-

colte in questo volumetto, quando pure
non si sentano ancora disposti, anzi

certo lontani molto, dall'accettarle tut-

te. Tale sara il caso non solo di acat-

toiici, di pseudocritici o ipercritici,

ma anche di sinceri studios! dell'agio-

grafia, e forse pure di non poche anime

cristiane, alle cui orecchie suona stra-

na la leggenda, di una fanciulla vis-

suta sotto veste di uomo, per anni

parecchi, in un monastero di monaci,
con tutto quel che segue. Ne pure si

vuole confondere la questione del culto,

ne molto raeno ancora quello del ca-

rattere storico della santa, con quello

della leggenda, di cui secondo lo

stesso autore (pag. 58), i nove test!

greci, oltre quello del Metafraste, non

sono piu antichi del secolo X, e il

latino, a metter molto, del secolo IX,

oltreclie sforniti della necessaria au-

torita storica, senza nome di autore,

ne data, di tempo o di luogo. Quindi
e notabile cio che osserva egli stesso

del doppio rifiuto opposto alia richie-

sta dei suoi concittadini di Polistena.

i quali avevano supplicate alia S. Sede,

fino dai 1829 e 1840, di concedere loro

un uffizio iiuovo, con lezioni, inni ed

orazioni proprie della santa.

La prudenza di tale rieposta ne-

gativa e la neceserta del riserbo in

tutta la questione, appare, del resto,

anche dalla lettura attenta e ponde-

rata delle molte notizie, alcune delle

quali assai preziose, raccolte in que-

st'opera. Essa discorre anzi tutto del

culto prestato alia santa, nominata

ora come vergine, ora come martire.

Indi ragiona delle sante omonime,
del carattere storico e del testo ge-

nuino della vita di lei, del luogo ove

ebbe a vivere, cercandolo negli scritti,

nelle tradizioni, nella liturgia ; del

tempo in cui visse e di quello in cui

mori, delle reliquie varie e delle re-

gioni, ove n'e piu venerato il nome:

e sono la Siria, 1'Armenia, la Grecia,

1'Etiopia, la Francia e 1'Italia, parti-

colarmente Venezia, che si gloria di

possederne il corpo trasferitovi da Co-

stantinopoli, indi la Calabria e la Si-

cilia, ove dovette esserne stato dif-

.fuso il culto dai greci, massime dai

monaci basiliani. Questa stessa cosi

ampia diffusione del culto, mentre puo
valere di conferma al carattere sto-

rico o all'esistenza della santa, pud

spiegare anche, almeno in parte, la va-

rieta della leggenda,* che la riguarda.

G. ANTONELLI COSTAGGINI. Vita della B. Giovanna d'Arco

dall'opera di MODS. ENBICO DEBOUT e dai processi e sommari della

beaticazione, 2a ed., Roma, Jonquieres e.Dati, 1909, 8, XII-336p.
Non .si puo negare che Taureola

celeste di cui fu coronato il capo della

verginella lorenese ha suscitato straor-

dinario entusiamo di venerazione e di

pieta, ed ha commosso il mondo cat-

tolico piu che comunemente non av-

venga in simili occasioni. II fascino

innocente della eroica giovanetta a

1'importanza della sua raissione nei

destini di mezza Europa ne avevano

gia resa popolare la simpatica figura

e scolpito negli annali della stoi-ia il

cavalleresco ritratto. Ma la Chiesa, ele-

vando 'Giovanna all'onor de^li altari^



AGIOGRAFIA 483

non propone ad imitazione del popolo

cristiano le sue geste politiche, che

nessuno puo seguire, ma si bene le

sue virtu domestiche e pubbliche, le

cui vestigia tutti possono calcare in

varia misura. Ecco perche, oltre i

grandi lavori storici che hannomesso

in rilievo i fasti di Giovanna d'Arco

e le ricerche critiche di tanti egre-

gi scrittori per rivendicarne la rae-

moria e dilucidarne la purezza della

gloria, era necessario un libro che

oltre la vita pubblica ne illustrasse

di proposito le virtu private, ne mo-

strasse il riflesso dell'anima candi-

dissima e docile sotto la mano di Dio

che si piace appnnto di valersi di umili

strumenti per operare le piu grandi

cose. Con tale intento e scritta la pre-

sente vita della beata dall'Antonelli

Costaggini. Egli trae la materia dal-

1'autorevole lavoro pubblicato gia pa-

recchi anni or sono da un discen-

dente della stessa famiglia della Pul-

zella d'Orleans, il ch. monsignor De-

bout, il quale ha studiosamente rac-

colto quanto si puo trovare intorno

a tale soggetto. Seguendo le tracce

dello storico, 1'Antonelli si applica di

preferenza a lumeggiare neli'eroina la

santita, facendo notare come in Gio-

vanna precisamente dalla santita de-

rivo queU'eroismo che le valse I'am-

mirazione del mondo. Come ben vi

sia riuscito e come questa vita abbia

risposto opportunamente al bisogno
e dimostrato dal favore col quale essa

venne accolta nella suaprimaedizione,

prestamente esaurita, e continuato in

questa seconda. Vi contribuiscono sen-

za dubbio anche la eleganza dei tipi

e la bellezza delle illustrazioni.

MADD. CFUVENNA-BRIGOLA. -- S. Anselmo d'Aosta nel suo ot-

tavo centenario. Milano, Scuola tip. Salesiana, 1909. L. 0,90.

S. ANSELMO D'AOSTA neHa sua vita di pensiero e di azione. To-

rino, tip. Palatina, 1909. L. 0,50.

Annunziamo insieme questi due

opuscoletti, che trattano del santo

Dottore di Aosta per 1'occasione stessa

dell'ottavo centenario dalla suamorte.

II primo e dovuto alia penna facile

e colta della ch. scrittrice Cravenna-

Brigola, la quale ebbe il pensiero

di riassumere popolarmente i no-

stri tre primi articoli su S. Anselmo

in un diffuse periodico, il Don Bo-

sco ,
di Milano. Del che le siamo

ben grati, avendo in mira solamente

la gloria di Dio e dei suoi santi nella

edificazione delle anime.

L'altro e un rapido cenno della

vita e delle opere del santo, scritto

con ottimo spirito e zelo da un gio-

vane sacerdote, ma senza tener conto

bastevole ne degli studi recenti, ne

delle biografle antiche. Percio non va

esente da parecchie mende storiche,

fino dalle prime pagine. Tale, ad

es., e la notizia che il giovane An-

selmo fosse perseguitato dal padre

per il suo desiderio di vita monastica,

quando egli ne aveva gia smesso il

pensiero ;
che per questo desiderio, ve-

dendo il padre irremovibile, se ne

andasse in Borgogna, sapendo che

viveva un altro italiano al Bee, il

qual monastero non era noto ad An-

selmo, ne stava in Borgogna, ma in

Normandia; che Lanfranco per pro-

varne la virtu non accettasse il gio-

vane, senza prima averne il consenso

paterno, laddove il padre era gia

morto, monaco egli pure; e che An-

selmo allora non aveva che ventidue

anni appena* (p. 8-9), mentre ne

aveva incirca ventisette. Sono queste.

ed altre simili, notizie erronee, che

sarebbe stato facile evitare, consult
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era necessario, anche per un opu-

scoletto popolare di propaganda, poi-

che la verita non scema 1'ediflcazione,

tando le fonti, o almeno gli scritti da

altri pubblicati anche recentemente

sopra le fonti stesse. E 1'evitarlo

ALOJZIJE MANZONI. - Papa Pijo X. Zagreb, Kat. tisk. Dru-

stvo, 1909, 8, 114 p., c. 50.

E un compendio della vita di Sua

Santita Pio X, felicemente elaborate,

in buona lingua croata e in istile

piano e spigliato, sulle opere mag-

giori del Marchesan, del Daelli, del

de Waal e del Hoch. Con esso 1'au-

tore si propose di diffondere in mezzo

al popolo croato la conoscenza e

1'araore verso il S. Padre quale vero

apostolo di fede e di carita, come lo

chiamo il card. Gapecelatro, ed in-

sieme di cooperare ai festeggiamenti

solenni del suo giubileo episcopale.

II ricavato e destinato a benefizio

dell'orfanotrofio di Betlemme, esi-

stente a Zagabria.

J. CAMPBELL S. I. -- Pioneer priest of North America 1642-1710,

New York, Fordham Univ. Press. 1908, 8, XVI-334 p.

Valendosidibuonnumerodi scritti

storici francesi ed irglesi, 1'autore ha

raccolto in questo libro molto istrutti-

vo e piacevolissimo a leggersi la storia

di diciotto missionarii gesuiti, i quali

per i primi, nel period o 1642-1710, an-

nunziarono nell'America settentrio-

nale il regno di Dio e diffusero i doni

della civilta in mezzo agli indiani. Fa

stupore il vedere quanto abbianofatto

e piu quanto abbiano sofferto questi

uomini, non mossi che dall'amore di

Dioedelleanime. Quando il p. Isacco

Jogues fu nel 1644 costretto, benche

repugnante a presentarsi alia corte

francese e narrare le avventure della

sua vita, la regina reggente Anna
d'Austria scese dal trono, gli strinse

le mani, e baciandone in un proflu-

vio di lacrime le dita mutilate, di-

ceva: Si scrivono del romanzi per
noi: ma v'ebbe mai romanzo simile

a questo? E questo e tutto vero?

11 missionario ritorno in America, ed

tbbe morte dalla clava di un mo-

hawk (18 ottobre 1646). Quasi incre-

dibili sono le spaventose torture in-

flitte dagli irochesi all'italiano p.

Giuseppe Bressani, che ce n' ha la-

sciata la descrizione. Nella vita del

p. Claudio Dablon (f 1697), il quale

molto potere acquisto sugli indiani

con le sue cognizioni musicali e molto

fece per 1'esplorazione del paese, si

trova la leggenda molto interessante

sulla morte del missionario degli

stessi indiani p. La Brosse (f verso il

1782, p. 115). II Dablon ha inoltre la-

sciato un prezioso giornale di viaggio,

gustosissimo a leggersi.

S'apra il libro a piacere e non si

trovera pagina che non abbia qualche
cosa di attraente: poiche sebbene

uno fosse lo scopo de' missionarii, pure
la vita di ciascuno ci mostra sempre
un aspetto diverse e nuovo. E men-

tre scorrono davanti a noi gli atti e

i patimenti di quegli eroi, si vengono
anche a conoscere le diverse parti del-

l'Americasettentrion,le, da New York

flno al Michigan e al Wisconsin, dal

lago St. John fino alia baia d'Hudson;

e passano innanzi governatori olan-

desi, inglesi, francesi, nomi celebri

d'uomini di Stato e indiani famosi.

Le avventure dei missionarii e dei

loro discepoli sono molto numerose

e svariatissime. II libro, altamente

commendevole, anche per le moltee

belle illustrazioni, meriterebbe d'es-

sere altresi tradotto in altre lingue

a comune edificazione.
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CHI ERA 1L P. BRUNO? Genni biografici, lettere alia sorella religiosa,

contralto spirituale dell'anima con Dio, riflessioni sulle virtu del

B. Sebastiano Valfre. Torino, tip. ed. cattolica, 1908, 8, 388 p. L. 3.

Rapito ai vivi or non e molto, il

p. Bruno lascia memoria di se che

accenna a durar molto. la lui e scom-

parsa una di quelle figure simpatiche

ehe rendono amabile tutta la religione.

La sua vita raostra che anche oggi

sono nella Ghiesa uomini insigni, i

quali con lo splendore della virtu

onorano la dottrina, e nelle opere

ordinarie palesano la potenza della

fede. Gome e istruttivo, edificante,

piacevole il suo tratto col popolo !

Nelle sue parole era quello spirito,

quel fare popolare pieno di buon

senso, di rettitudine, di santita che

rifulse in S. Filippo Neri, alia cui

Gongregazione apparteneva, mirabil-

mente. Allegril ripeteva, allegri!

II paradiso e nostro . E, certo, se

di tali uomini e ministri abbondasse

la Ghiesa, molti troverebbero agevo-
lata la via del cielo.

Questo primo volume delle opere

complete del P. Bruno contiene al-

cune lettere alia sorella religiosa,

tutte semplicita e fervore, che con-

corrono a delinearne meglio il ca-

rattere.

Mgr. A. BATTAND1ER. -- Guide canonique pour les Constitutions

des Instituts & voeux simples suivant les recentes dispositions

de la S. Congr. des Eveques et Reguliers et les decretes les plus

recantes. Paris, Gabalda, 1908, 8, 462 p.

Sta bene quel titolo di guide ca-

nonique', perche il libro puo servire

di guida sicura a quanti si occupano
di cotali istituti ecclesiastic!, o come

fondatore, o come direttore od anche

eome semplice confessore. Principal-

mente i superiori e le superiore de-

gli istituti religiosi che non hanno

ottenato peranco 1'approvazione della

Santa Sede, potranno servirsene ad

itgevolare il lavoro, affinche le nuove

costituzioni siano conform! ai prin-

cipii ed alle norme ultimamente pre-

scritte dalla Santa Sede. Di fatto il

crescente moltiplicarsi degli istituti

di voti semplici ha resa necessaria

la prescrizione di alcune norme ge-

nerali da osservarsi nel dare la sud-

detta approvazione per meglio assicu-

rare la disciplina religiosa ed evi-

tare, massime nei superiori, i possi-

bili abusi. Tali norme furono pubbli-

cate dalla S. Congregazione nel 1901,

e 1'opera di mons. Battandier ne e un

compiuto e pratico commento, col

vantaggio inestimabile di venir cor-

redato ed illustrate su ciascun punto

da innumerevoli osservazioni e cor-

rezioni gia fatte dalla stessa Sacra

Congregazione nelle varie costituzioni

d'istituti religiosi sottoposte alia pon-

tiflcia approvazione. Quindi anche

per i professori che debbono trattare

nella scuola il diritto speciale dei re-

ligiosi, potra essere il libro di non

poca utilita, purche si ponga mente

che le sulJodate norme non sono vere

leggi, ma solo regole per conoscere

in questa materia i criterii della

Santa Sede e dei romani dicasterii^

G1ULIO CASTELLI. -- L'unico esempio di ente Instituzionale nel

diritto internazionale (Estr. dalla Riv. intern, di sciense sociali,

dec. 1908). Roma, Arti grafiche, 1908, 8% 16 p.

La presente monografia riguarda gisti ostili alia Ghiesa, se il Sommo
U questione tanto dibattuta tra i le- Pontefice abbia una vera sovranita
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che lo renda soggetto di diritto in-

ternazionale, vale a dire, con plena

capacita giuridica di fronte a tale

diritto. Gia in un' altra monografia,

scritta come tesi di laurea : Delia

odierna capacita giuridica interna-

zionale del Pajxito (Cfr. Civ. Catt.

1908. S. 612) il ch. A. aveva svolto lo

stesso argomentocon piu copiadi dati

e riccbezza di vigorosa argomentazio-

ne. Nella presente, collocato sul ter-

reno degli avversarii che nfgano al

Rom. Ponlefice la personalita giuri-

dica internazionale col pretesto della

asserita maneanza di territorio proprio

alia societa religiosa a eui presiede,

si adopera a dimostrare ad Itomi-

nem, che anche lasciando la que-

stione della territorialita, il Romano
Pontefice in quanto e rappresentante

e Capo della Chiesa e con tutta pro-

prieta un soggetto di diritto interna-

zionale con tutti gli effetti che da

tale personalita ne derivano. E que-

sto e il primo scopo della monogra-

fla, alia cui argomentazione tributia-

mo di cuore il meritato plauso.

Altro suo scopo e rispondere ad

una proposta qualche tempo fa pub-
blicata in un articolo dell' Osserva-

tore Romano con le seguenti parole :

Non vi potra essere, per la liberta

e 1'indipendenza del Papa, alcun'altra

garanzia da poter sostitui're a quella

territorials, che il Papato ha goduto
fino a trentasei anni addietro ? Nes-

suno lo ha detto, ne ha preteso di li-

mitare le vie ed i disegni della P/ov-

videnza. Si cerchino questi equipol-

lenti e si propongano: certo quelli

escogitati tinora non danno alcun af -

fidamento, ne sono tali da tranquil -

lizzare il mondo cattolico. Quanto
alia soluzione data dal dotto avvo-

cato, che cioe il migliore se non
1'uuico equipollente, atto a sostituire

la garanzia territoriale, sia il ricono-

scimento ufficiale a mezzo di un
trattato fra gli stati della piena

capacita giuridica del Sommo Pon-

tefi.ce di fronte al diritto interna-

zionale
,

non sapremmo che dire,

spettando tal giudizio alia Santa Se-

de; la quale flnora non ha data di-

chiarazione contraria alle ripetute

dai ponteflci precedent! sopra la ne-

cessita della sovranita civile a com-

piuta guarentigia d'indipendenza nel

governo della Chiesa universale: ne

possiamo omettere che- il citato ar-

ticolo dell' Osservatore fu seguito
da una rettiflcazione.

D. P. de FRANCISCIS d. p. o. Prisca, opera in 5 atti. Roma,
Soc. tip. eel. romana, 1908, in-8, 80 p.

E un amplio concepimento ar-

tistico e poetico dei tempi di Roma,
mentre Claudio celebra il trionfo della

spedizione britanniea ed aggirato,

prima da Messalina, poi da Agrip-

pina, da lo sfratto ai giudei e mette

a morte la sua pronipote Prisca, per-

che cristiana. Lo spirito della pro-

tagonista, conformemente a quanto
si legge negli Atti della protomar-
tire romana, viene con la stessa fe-

delta esplicato nelle sue diverse ma-

nifestazioni, per quanto%era possibile

e conveniente in una rappresenta-

zione scenica (p. 2). Certe scene

sono di molto effetto senza dub-

bio, ma di assai difficile esecuzione.

Ad ogni modo il dramma si legge

volentieri. I versi scorrono facili nello

stile della scuola antica e 1'intento

morale, propostosi dall'autore, e sen-

za dubbio raggiunto.

Can. G. TRAINA. -- S. Caterina d' Alessandria. Dramma tragico

in tre atti. Palermo, Irapresa gen. affissi, 1903, 8, 40 p. L. 0,50.
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II dramma ritrae le parti prin-

cipali della conosciuta leggenda ed

e s^ritto in prosa, alia quale pero

avrebbe giovato un po
7

piu di vivezza

poetica e di rapidita. 11 secondo atto

della disputa coi filosofl scritto sulla

falsariga del. Licco (1580), come nota

lo ste?so ch. A
,

ci sembra assai pe-

sante; migliori invece sono gli atti

prirao e terzo, tutti di mano di lui.

Non mancano scene di buon effetto

e comraoventi.

C. L. TORELLI. Inni della Chiesa e canti sacri medieval! scelli

e tradotti in verai col testo. latino a fronte. Seconda edizione ac-

cresciuta. Sansevero, de Girolamo, 1909, 8, 146 p. L. 1,50.

Piuttosta che una aeconda edi-

zione (della prima abbiamo parlato

con la debita lode net! quadjerno del

6 novembre 1.8^7, p* 340), si ha a

dire questa un'opera nuova per la

diligente reviaione fatta alle prime

tra<iuzioni e pel notabilissimo accre-

scimento del volume. II ch. A. non.

si e piu ristretto quasi esdusiva-

mente agli inni del brewario roma-

mano, ma corse pel campo eatesisai-

mo della poesia sacra medievale, co-

gliendo i fiori piu belli e ridandoli

in versi italiani, sempre scorrevoli,

generalmente terai, e con. intento di

offrire al popolo un reper.torio di sa-

cre cantilene, che potrebbero assai

bene introdursi, ravvivando, se non

piu la lingua, certo il pensiero ed il

senso di soave pieta che le ha det-

tate nei secoli del media evo. I testi

sono stati presi oltre che dal brevia-

rio, dalle collezioni del Mone, del Da-

niel e dello Caevalier. Vi sarebbe

assai che aggiungere, se si percor-

ressero i cinquanta e piu volumi

degli Analecta liymnica md'n aevi

del Dreves-Blume. Ma per un prirao

lavoro bastano questi e sono tutti

scelti assai bene. Gome saggio e del

cantico latino e della versione, quasi

sempre letterale e sullo stesso ritmo,

vedansi queste due strofette attri-

buite a S. Bernardo, che sono le pri-

me del libro:

Ut iucifndas - cervtix umltts

Aestuans desiflrrnt.

Sic ad Drum - /'mtfrm r'n:uin

Hens fidelis proprrut.
Come a 1'onda - sitiboiida

Cerva corre cupida,
Si il pio core - a te, Signore,
Fonte eterno aifrettasi.

Sicut rid - fontis vici

Praebent refriyerhun,
Ita menti - sitienti

Dens est retedium.

Come rivo - sempre vivo

Porge refrigerio,

Si a le menti - nostre ardenti

Sei tu solo il balsamo.

Ge ne congratuliamo sinceramen-

te col ch. e pio autore.

MARIA MOTTA, Maestra cieca nell''Istituto dei Ciechi di Milano. -

Luci dell'anima. Versi. Milano, Oliva e Somaschi, 1909, 16, p. 92.

E un libretto di poesie, che ci da che fasciata da una notte perenne e

T idea d'una melanconica voce Ion-

tana e ascosa, come d'un usignuolo
che canti nel piu folto del bosco,
nelle ore notturne. Sono versi d'una

infelicissima creatura, d'una cieca;

che sgorgano spontanei, fluidi, sem-

plici, e pur ricchi d' una, prolbnda
armonia

;
dell' armonia d'un'anima,

pur smaniosa di luce, nell'ambascia

del tragico contrasto sfoga col canto

il suo dolore. Sfoga senza amarezza

e ribellioni, ma colla soavita della

rassegnazione cristiana, e questo e,

che da ai versi una nota dolcissima.

Ecco com'elia canta nelle strofe in-

titolati a.[\'
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Fiore divelto, esule augel son io,

cui la rugiada e il puro sole ahi manca !

ma 1'alma mia, 1' alma ferita e stanca

a Te s' innalza, in Te riposa, o Dio !

Se lunga e tetra e de' miei di la notte,
se d' incomprese lotte

e cosparso e di pianto il mio sentiero,
io non arretro, no; piu anaante e forte

si fa Io spirto nell'awersa sorte
;

dietro 1'algido vel ride, foriero

di nuova vita, il sol di primavera :

chi crede adora e spera.

Bellissimo quest'ultimo verso, che

nella sua scultoria brevita, riassume

Io spirito del mirabili canti, di que-
sta cieca, nella quale il difetto degli

occhi apparisce largamente compen-
sata da una gran luce spirituale.

Chi crede adora e spera,

e questa speranza ritorna spesso e

non si attenua. In altro luogo la

mesta poetessa esclaraa a Dio:

nutri Io spirte mio
d'alte speranze ;

amar fammi il sentiero

del sacriflcio, o Dio,
che a Te conduce, a Te mio sole vero.

E ad un ramo d'ellera

leggiadramente :

dice

Io 1'amo questo simbolo
di coraggio, di fede, di costanza,
che abbarbicato a 1'aride

-fibre del masso, in onta a mille gnai,

lento, tenace, ugual, ver 1' alto avanza,
indietro non volgendosi giammai.

Sicche e una poesia, che nella

soave sua raestizia non abbatte, non

snerva, ma educa a forti sensi e

diffonde serenita, e penetra e com-
muove.

E, in breve, la vera poesia, la

quale, essendo piu del cuore che

della mente, non potrebbe essere piu

genuinaqui dove il cuore si espande,

nelle forme sue piu sincere e nei sensi

suoi piu teneri ed elevati. Non ci

resta che augurare, come facciamo,

al volumetto la piu lieta fortuna,

anche pel benefizio che ne puo ve-

nire alia causa di quel migliore as-

setto di leggi che s' invoca a fa-

vore dei ciechi, e su cui il ch. can.

L. Vitali, nell'appropriata prefazione

con cui presenta al pubblico il volu-

metto stesso, richiama opportuna-

mente 1'attenzione.

ADOLFO SIMONETTI. - Le canzoni della vita. Spoleto, tip. del-

1'Umbria, 1909, 16, p. 104.

Poesia di buona lega : forma schiet-

ta e viva per Io piu e pensieri ispi-

rati ai dolci e sani affetti di famiglia
e alle caste bellezze di natura e di

arte. I metri son quelli della moderna

poesia italiana, ma senza i viluppi

e gli enimmi di espressione, che rien-

trano nel vezzo tanto comune ai

nostri verseggiatori. Che anzi il cb. A.

proponemlosi, a norma del detto ora-

ziano, posto da lui a insegna delle

sue can?.oni, di cercar col dolce

1'utile, parla con pari chiarezza che

efflcacia, e bastino per tutte l.e suc-

cinte e vivide strofe mentre nei

grapvoli ridi... Dobbiamo pero an-

che dire d'una certa stanchezza e

monotonia di verso, che ci parve

avvertire qua e la
;
d'una troppo visi-

bile imitazione nell'epitetare e im-

maginare sul tipo della poesia re-

cente; d'una ricercatezza psicologi-

ca che non ci sa di buon gusto,

come quando nell'ultima lirica Gon-

gedo egli dice al uo libretto, che

manda alle stampe:

Versi, ne 1'ora del distaeco, io sento

quasi uno strazio dentro il petto mio...

Questo strazio, determinate da quel-

1' immaginario distaeco, ci par fuori di

proporzione, non vero e non beilo.

Ma e cosa da poco, e nel complesso

queste canzoni della vita ci pa-

iono rispondere al titolo nel senso

buono delle due parole ond'esso ri-

sulta.
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Fr. Tr. MOLTEDO, b. Liriche

168 p., L. 2.

II nome del ch. A. e abbastanza

noto da non far subito buon viso a

questo nuovo saggio della sua atti-

vita letteraria.

Son liriche sparse di soggetto e

di tempo, perche la prima, con cui

si apre il volumetto, rimonta al 1882,

e da quel remote termine le altre si

succedono anno per anno flno ad

oggi. E del pari svariata e la ma-

teria, tanto che tra ease non v'ha

altro comun legame che quello della

successione cronologica. Sono poesie

d'occasione e a prescindere da quelle

di soggetto strettamente individuale,

le altre, e sono le piu, riguardano

personaggi e fatti notevoli della sto-

ria patria contemporanea.
L'ultima e un sonetto a Giovanna

sparse. Napoli, D'Auria, 1909, 16,

d'Arco e fra le ultime v'ha quella al

campanile di S. Marco e quella, im-

mediatamente seguente, al novello

ponteflce Pio X. Ma non son solo di

materia sacra. Alia guerra , ad

Augusto Gonti, il terreraoto di

Firenze
,

la battaglia di Adua ,

il viaggio al polo del duca degli

Abruzzi e simili sono altrettanti

titoli di liriche varie di metro e di

lunghezza. Se non in tutte si avverte

un'uguale accuratezza, da tutte spira

semplicita e schiettezza d'affetto, in

forma popolare o elevata a seconda

della materia. Senza diffonderci in

citazioni, ci limiteremo ad augurare
altri flori come questi della musa

cristiana del chmo barnabita P. Mol-

tedo.

A. M. TIRABASSI. Mater. Versi. Palermo, Sandron, 1909, 24,

pag. 112.

nima di lui e tutta in questo dolcis-

simo fra i sentimenti umani. Egli

C'e limpidezza e fluidita di vena

in questi versi, che formano come

una ghirlanda dal figlio memore po-

sta sulla tomba della mad re diletta.

I piu sono sonetti ma non mancano

altri metri, nei quali tutti mormora

variamente la stessa nota, il culto

della madre, che qui al figlio poeta

diviene tenera musa. E un piccolo

canzoniere d'amore filiale, che se tal-

volta qua e la in espressioni ed esal-

tazioni eccessive, puo parere osten-

tato piu che sentito, nessuno pud
mettere in dubbio la sincerita so-

stanziale e non sentire tante volte

nel verso del poeta vibrar le corde

del proprio cuore. Tanto piu che 1'a-

canta :

Mamma, non ho che te. Di tristi amori

schiava uon e 1'ardente anima mia,

che il profumo non sa di certi fiori

nati dal fango dell'umana via.

Peccato che in questa sua, diciamo

cosi,verginitad'anima,egli non sappia

sollevarsi un dito sul semplice affetto

umano e dare al suo verso un poco

d'aria e un po' di luce superiore.

Ne uscirebbe piu intera 1' imma-

gine della pia madre defunta, e piu

consolante sonerebbe 1'inno del flglio

superstite.

G. FRACASST. --
Palingenesi. Poema. Roma, Salesiana, 1908, 8.

p. VIII 312. L. 4.

E un poema in 55 canti, scritto, poeta, il quale di la, ragionando con

la sua guida, fa degli apprezzamenti

suU'andamento morale e sociale del
per non lasciar sepolto il talento ri-

cevuto da Dio, di far versi. Appare
un angelo che trasporta in alto il mondo. Vorrebbe imitare il poeta di
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Beatrice, ma talora mancano sventu-

ratamente le all della poesia. Delia

tecnica del verso, deile rime, del di-

segno del poema e a lodare mas-

simamente la buona intenzione, mi-

gliore ancora per la materia, tutta

ordinata a metier idee pie e salutari

nel popolo, caso non riesca negli

amici delle Muse, generalmente al

par d'Orazio, troppo esigenli.

HUGUES VAGANAY, bibliothecaire des facultes catt. de Lyon. Le

Rosaire dans la poesie. Essai de bibliographic. Macon, Protat,

1907, 16, 56 pag.

quale ultima e il migliore e piu am-

pio contribute. Come saggio, e quin-
di con qualche difetto, pud tornare

E un buon saggio bibliograflco

sulla storia poetica del S. Rosario,

nelle varie lingue, latina, francese,

tedesca, boema, polacca, inglese, spa-

gnola, portoghese e italiana, della

A. PALAZZESGHI. Poemi. A

utile agli studiosi di sacra letteratura,

e di poesia religiosa.

cura di CESARE BLANC. Firenze,

Stab. tip. Aldino, 1909, 8, 148 p. L. 5.

Diciamolo subito : un genere di

poesia piu moderno di quello che qui

ci offre il ch. A. non ci era mai oe-

corso. 0, se ci occorse, fu appunto

quello fornitoci dallo stesso autore

nell'altro suo volume: I cavalli bian-

chi il cui titolo e da se una rive-

lazione. La fantasia, in questi poemi,

regna maestra e donna e, si annun-

cia fin dairimraaginoso disegno della

copertina e dal lusso di margini e di

pagine lasciate prodigalmente in bian-

co, nell' interne del vistoso volume

di bel sesto, di carta a imitazione

di pergamena e tipi scelti. Quanto
alia natura delle strofe e dei versi,

liberta sconfinata. Diciamo strofe e

versi cosi per dire: che nel piu dei

casi ci paiono tali solo per 1'esterna

configurazione dello stampato, non

per leggi interne, almeno di quelle

solite e consacrate dall'uso. Che cosa

poi voglia dire il poeta in tante di

esse, e anche questo non meno un

problema, dei tiloli fantastic! dei com-

ponimenti. Insomnia qui il poeta ha

un modo di concepire e di rappre-

sentare tutto suo, e a noi della vec-

chia scuola manca la lena per tener-

gli dietro. Eppure in fondo, salvo cer-

te originalita sbardellate, avvertond

i segni d'una virtu poetica, che di-

sciplinata con criterii meno strani e

fatta servire non a sfogo bizzarro

di canto, tanto per cantare, bensi

volta a nobile meta, potrebbe dare

frutti migliori.

Riportiamo per saggio il primo com-

ponimento intitolato : clii sono? e

che, se non altro per cbiarezza e

ordine, si distingue da molti :

Chi sono?

Son forse un poeta ?

No certo.

Non scrive che una parola, ben strana,

la penna dell'anima mia:

follia.

Son dunque un pittore?

Neanche.

Non a che un colore %

la tavolozza deiraniuin mia:

malinconia.

Un mnsico allora?

Xemmeno.
Xon c' e che una nota

nella tastiera dell'anima mia:

nostalgia.

Son dunque... che cosa?

10 metto una lente

dinanzi al mio core,

per t'ario vedere alia gente.

Chi sono ?

11 saltimbanco dell'anima mia.
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A. LETO. La tibia. Poesie. lalermo, Spinnati, 1908, 16.

Quadretti brevi, spunti vaporosi,

note fuggevoli, ecco di che in gran

parte consta il grosso volumetto del

Leto. II poeta mm e alle prime armi,

e anche senza conoscere le sue pre-

cedenti pubblicazioni ,
basterebbe que.

sta a farcelo indovinare, tanto e fe-

conda la vena. Ma appunto, per dirla

subito, la sua musa ci ha 1'aria di can-

tare, tanto per cantare, per vaghezza

dell'immagine, per lusinga dell'orec-

chio
;
e prende motivo da ogni gin-

gillo, pur di trarne una nota. Diciamo

una nota, perche nell'alta grossezza

del volume quasi tutto e breve : brevi

le pagine, brevi i componimenti, brevi

le strofe
;

e la rausa par lo faccia

apposta per svolazzare libera e sciolta

di fiore in fiore. 11 tono sentimentale,

di moda nei nostri giovani poeti, ne

ritarda talora 1'agilita e le da un con-

tegno che tradisce 1'artiflcio. Pure,

anche sotto i pallori sentimentali la

musa afferma le sue buone doti.

Buona lingua e copiosa, strofe

disinvolte per lo piu ben architet-

tate, vividezza d'immagini, pitture

schiette qua e la e un verseggia-

re fluido e delicato, sono sempre

pregi anche quando vorrebbero dissi-

mulare una scarsa sincerita d'ispi-

razione, o la ricercatezza dei titoli.

I metri sono tutti moderni, come
i concetti e le immagini; della mo-

dernita recentissima dei nostri poeti

in voga, sulle cui orme il Leto in-

siste con evidente premura. La mo-

dernita pero non arriva al contenuto

del pensiero morale, che e buono o

almeno innocuo in genere, salvo qual-
che pennellata meno opportuna. qual-

giudizio discutibile, e un certo tono

naturalistico in terai sacri, che non

e di buon gusto.

Ecco per saggio il Geppo :

E mezzanotte : un chiaro scampanlo
corre pe' cieli di dicembre : puri
ardono gli astri sui lontani colli,

bianchi di neve.

Cantano i bronzi pe '1 notturno gelo,

gloria nell'alto e pace su la terra:

una Fanciulla di regale stirpe

vergine e madre...

Su la pia soglia 1'angelo le disse,

recando un giglio, la parola alata
;

ma da quell'ave piccoletto nasce

ora la Luce.

E mezzanotte, splende la lucerna:

io la contemplo ne' grand'occhi scuri :

e vo pensando che da quel messaggio
nacque 1'amore.

B. CHIARA. -- Vita moderna. Prose scelte, Torino-Roma, Paravia,

1909, 16, 432 p. L. 4,40.

Piu volte abbiamo udito ripetersi

il desiderio di un buon libro che si

possa mettere sicuramente in mano a

giovanetti, e che sia penetrato da un
soflio dell'arte moderna, che, infine,

fa legge ai contemporanei. E noi di

molto buona voglia proponiamo que-
sta Vita Moderna sicuri del merito

reale. Sono tanti brani di vita vera,

come oggi si svolge nella famigliae
nella societa nelle varie occasion!

dell'anno, da piccini e da adulti, sono

scene e bellezze naturali come sono

anche intese dall' animo moderno,
tratti di storia che fanno conoscere

personaggi piu cospicui degli ultimi

tempi, scrittori e artisti contempo-
ranei dei quali si ode continuamente

il nome, ma spesso s'ignora tutto il

resto; patria, nascita, merito; mentre

ne tornerebbe utilissima la eono-

scen/a agli alunni delle scuole se-

condarie.



GRONAGA GONTEMPORANEA

Roma, 31 litglio
- 13 agosto 1909.

1.

COSE ROMANS
1. Seeto anniversario della coronazione del Sommo Ponteflce Pio X. - 2. Nuovi

lavori nella basilica vaticana. 3. Una dickiarazione della Gommissione

pontiflcia De re biblica sopra il Geriesi. 4. La tornata di chiusura al

consiglio municipale.

1. Colla dovuta solennita venne festeggiato ai 9 agosto il sesto

anniversario della incoronazione di Nostro Signore Papa Pio X. La
messa fu pontificalmente celebrata nella cappella Sistina dal cardi-

nale Merry del Val. II Santo Padre vi assistette dal trono, con gli

oruamenti della papale dignita, circondato dagli eminentissimi car-

dinali, dai patriarchi, arcivescovi e vescovi resident! in Roma e dalla

Corte pontificia, presente il Corpo diploraatico, e quanta folia po-
teva capire nel ristretto spazio. Dopo la messa Sua Santita imparti

1'apostolica benedizione. - - Nella stessa cappella ai 20 luglio erasi

pure come di consueto celebrata 1'anniversaria cerimonia in suffragio

del ponteflce Leone XIII di gloriosa memoria.

Nonostante i calori della stagione il Santo Padre non ha laseiato

di, ricevere anche nelle scorse settimane in udienze pubbliche e pri-

vate i fedeli che da vicino e da lontano vengono a implorarne la

benedizione paterna. Vogliamo ricordare oltre parecchi gruppi di

russi, di americani e tedeschi, quelli di numerosi giovanetti e giova-

nette ammessi nel giorno della loro prima comunione alia presenza del

Papa, il quale si compiace assai di tali ricevimenti fche lasciano un

ricordo profondo di si bel giorno in quelle anime ben disposte.

2. Nella basilica vaticana gia da qualche tempo sono cominciati

i lavori di restauro del pavimento. Si tratta di riparare tutto il tratto

dall'abside alia Confessione : per il resto basterebbero dei convenient!

ritocchi. In sostanza non si ha che da rifare lo stesso disegno gia

esistente : ma 1'impresa non e priva di interesse e gia si sono tro-

vate delle particolarita assai curiose per gli studiosi. Nel rimuovere

le vecchie lastre di marmo si e visto che molte di esse erano ap-

partenute a vecchi monumenti distrutti ed erano state levigate sopra
una delle loro faccie conservando sull'altra le tracce antiche. Tra gli
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altri uno di quei frammenti portava di sotto un'iscrizione sepolcrale

che ricorda un capitano dell'esercito pontificio, colla data del 1525

due anni priraa del famoso sacco della citta: an altro conserva

un bellissimo bassorilievo, forse ornamento di qualche altare. L'oc-

casione e quanto mai favorevole per studiare il sottosuolo e poiche

si verifica che le cosidette grotte vaticane non si estendono sotto

1'abside, nasce il desiderio negli archeologi di tentare dei rilievi e

vedere se esista in questa parte qualche memoria, peresempio, degli

antichi oratorii che erano stati eretti intorno alia tomba di S. Pietro

nei primi secoli cristiani. Sotto ogni rispetto il lavoro a cui si e

messo mano e rilevante assai : tenendo conto delle dimensioni del-

1'area da ristaurare nessuno si maravigliera che le spese prevedute

oltrepassino le 400,000 lire, e noi abbidmo gia accennato altra volta

che il Santo Padre vi assegno di suo il dono di lire centomila. L'o

pera non potra essere compiuta prima di due anni.

Nella stessa basilica il 10 agosto una nuova statua colossale

venne collocata in una delle nicchie superior!, al terzo pilastro di

sinistra della grande navata, ed e quella di sant'Antonio Zaccaria,

fondatore della congregazione dei PP. Barnabiti. La statua e opera
dell'Aureli. E il terzo lavoro dell'illustre scultore ad ornamento

della basilica dove gia si ammirano le statue di san Giovanni Bat-

tista La Salle e di san Bonaventura Bonfiglio, lavori che per le stesse

dimensioni colossali di circa sei metri e per Taltezza di una ventina

di metri a cui sono destinate presentano non lievi difficolt& di ef-

fetti e di proporzioni. E 1'Aureli le ha sapute ben superare come

nelle precedenti cosi in questa. II santo e rappresentato nell'attitu-

dine tradizionale stringendo nella mano un giglio, con mrvenza ed

espressione di volto piena di religiosa pieta.
-- Questa di s. An-

tonio Zaccaria e la trentesima delle statue dei fondatori religiosi

che adornano la basilica vaticana.

3. La Gommissione De re biblica pubblico coll' approvazione del

Sommo Pontefice la seguente dichiarazione in conferma del senso

storico letterale da mantenersi nei primi tre capitoli del Genesi.

DE CARACTERE HISTORIGO TRIUM PR1ORUM CAPITUM GENESEOS.

I. Utrum varia systemata, quae ad escludendum sensum littera-

lem historicum trium priorurn capitum libri Geneseos excogitata et

scientiae fuco propugnata sunt, solido fundamento fulciantur?

Resp. Negative.

II. Utrum non obstantibus indole et forma historica libri Gene-

seos, peculiar! trium priorum capitum inter se et cum sequentibus

capitibus nexu, multiplici testimonic scripturarum turn veteris turn

novi Testament!
,
unanimi fere sanctorum Patrum sententia ac tra-
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ditionali sensu, quern, ab israelitico etiam populo transmission, sem-

per tenuit Ecclesia, doceri possit, praedicta tria capita Geneseos con-

tinere non rerura vere gestarum narrationes, quae scilicet obiectivae

realitati et historicae veritati respondeant ;
sed vel fabulosa ex ve-

terum populorum mythologiis et cosmogoniis deprompta et ab auctore

sacro, expurgate quovis polytheism! errore, doctrinae monatheisticae

accommodata; vel allegorias et symbola, fundamento obiectivae rea-

litatis destituta, sub historiae specie ad religiosas et philosophicas
veritates inculcandas proposita ;

vel tandem legendas ex parte hi-

storicas et ex parte flctitias ad animorum instructionem et aedifica-

tionem libere compositas?

Resp. Negative ad utramque partem.
III. Utrum speciatim sensus litteralis historicus vocari in dubium

possit, ubi agitur de factis in eisdem capitibus enarratis, quae chri-

stianae religionis fundamenta attingunt: uti sunt, inter caetera, re-

rum universarum creatio a Deo, facta in initio temporis ; peculiar's

creatio hominis
;
formatio primae mulieris ex primo homine; generis

humani unitas
; originalis protoparentum felicitas in statu iustitiae,,

integritatis et immortalitatis
; praeceptum a Deo homini datum ad

eius obedientiam probandam ;
divini praecepti, diabolo sub serpentis

specie suasore, transgressio ; protoparentum deiectio ab illo pri-

maevo innocentiae statu; nee non Reparatoris futuri promissio?

Resp. Negative.

IV. Utrum in interpretaudis illis horum capitum locis, quos Pa-

tres et Doctores diverse modo intellexerunt
; quin certi quippiam

definitique tradiderint, liceat, salvo Ecclesiae iudicio servataque fidei

analogia, earn quam quisque prudenter probaverit, sequi tuerique

sententiam ?

Resp. Affirmative.

V. Utrum omnia et singula, verba videlicet et phrases, quae in

praedictis capitibus occurrunt, semper et necessario accipienda sint

sensu proprio, ita ut ab eo discedere numquam liceat, etiam cum lo-

cutiones ipsae manifesto appareant improprie, seu fiaetaphorice vel

anthropomorphice, usurpatae, et sensum proprium vel ratio tenere

prohibeat vel necessitas cogat dimittere?

Resp. Negative.

VI. Utrum, praesupposito litterali et historico sensu, nonnullo-

rum locorum eorumdem capitum interpretatio allegorica ei prophe-

tica, praefulgente sanctorum Patrum et Ecclesiae ipsius exemplo,
adhiberi sapienter et utiliter possit?

Resp. Affirmative.

VII. Utrum, cum in conscribendo primo Geneseos capite non

fuerit sacri auctoris mens intimam ad spectabilium rerum constitutio-
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nem ordinemque creationis completum scientifico more docere
;
sed

potius suae genti tradere notitiam popularem, prout cotnmunis sermo

per ea ferebat tempora, sensibus et captui hominum accommodatara,

sil in horum interpretatione ad amussim semperque investiganda

scientifici sermonis proprielas?

Resp. Negative.

VIII. Utrum in ilia sex dierum denominatione atque distinctione,

de quibus in Geneseos capite priroo, sumi possit vox yom (dies),

sive sensu proprio pro die naturali, sive sensu improprio pro quo-

dam temporis spatio, deque huiusmodi questione libere inter exegetas

disceptare liceat ?

Resp. Affirmative.

Die autem 30 iunii anni 1909, in aodientia ambobus Rmis Con-

sultoribus ab actis benigne concessa, Sanctissimus praedicta re-

sponsa rata habuit ac publici iuris fieri mandavit.

Romae die 30 Iunii 1909.

FULCRANUS VlGOUROUX, P. S. S,

LAURENTIUS JANSSENS, 0. S. B.

4. La compagnia del blocco clerico-massonico-socialista alia chiu-

sura della stagione voile avere la sua beneficiata . Si diceva sempre
cbe ramministrazione popolare dormiva; che le sue promesse si ri-

solvevano in chiacchiere: che tutto andava male come prima, anzi

peggio, peggio le case che mancano, peggiole pigioni che crescono,

peggio i viveri che rincarano, peggio la miseria che aumenta. Per

rialzare un po' il credito e rifarsi un tantino di popolarita nelle nl-

time settimane i padri capitolini proposero ed approvarono due disegni

di opere gia lungamente discusse altre volte sotto altre amministra-

zioni : la sistemazione cioe di piazza Colonna e il collegamento di

Roma colla spiaggia marina.

Una protesta del qnartiere di San Paolo era venuta a scuotere

il sonno della giunta municipale, ricordandole che quantunque -iin

dal 1907 fosse stata ammessa la munic'ipalizzazione della ferrovia al

mare, nulla si era fatto per mettere ad esecuzione quel disegno che

avrebbe favorite anche lo sviluppo delle case popolar! e sarebbe gtato

di vantaggio contro il rincaro delle pigioni sfollando la citta e po-

polando i dintorni. L'amministrazione si e finalmente risoluta ed ha

presentato gli studi preparatorii, soslenendo la proposta per bocca

del consigliere ing. Orlando che si dedico a tal questione fin dalla

sua gioventu, ispirandosi all'ideale di Giuseppe Garibaldi . La con-

cezione modesta nei suoi principii divenne grandiosa quando- si voile

fame un ricordo permanente del cinqu,antesimo anniversario della

proclamazione di Roma capitale. La ferrovia avrebbe il suo capo-



496 GRONACA r.ONTEMPORANEA

saldo a San Paolo e percorrerebbe 24 chilometri per far capo a un

porto commerciale sulla riva di Ostia. La spesa di 60 milioDi non
e nulla per dar nuova vita alia capitale, quando se ne spendono 80

per la stazione centrale di Milano e 130 per la direttissima Roma-

Napoli. La ferrovia dovrebbe essere a trazione elettrica. Si conta

sopra un sussidio del governo.
Per la piazza, dopo tanti disegni, tante proposte, tante polemiche

trascinatesi dal 1889 in poi, il Consiglio con qualche critica spic-

ciola in poche ore (in cui s'ebbe ancbe tempo di mandar un plauso
alia rivoluzione anarchica di Barcellona) si affretto di accettare

un piano edilizio e finanziario presentato dai signori Penso e Mi-

nozzi e dall'architetto Regnoli per un immense fabbricato a portico

fiancheggiante il corso Umberto, nel quale troveranno luogo una

grande galleria, un teatro, caffe-concerti, cinematografi, sale di pa-

tinaggio, Kursaal pei forestieri, ristoratori, negozi, sale per la stampa,

per i mercanti e per altre cose ancora. Vedremo che cosa ne diranno

le autorita tecniche, e poi anche un poco la pubblica opinione.
Tutto cio, come si vede, e ancora in disegno, in preparazione ;

ma e gia assai. La sera del 2 agosto tenendosi 1'ultima tornata del

consiglio, il sindaco fece una rassegna di tutte le proposte appro-
vate nella sessione, noverando dalla fornitura del pietrisco per le

ghiaiate fino al voto di piazza Colonna, e con quel tatto ebraico

che io distingue insiste particolarmente sul fatto che ramministra-

zione, fedele al suo programma, pote ottenere 1'abolizione dell'inse-

gnamento religioso nelle scuole comunali. E il pubblico, che era

quello delle grandi occasioni, proruppe in grida e urli e fischi in-

diavolati : abbasso i preti! II sindaco ne prese animo per dichiarare

falsa la diceria che il blocco si sgretoli : anzi si rafforza e in-

tende compiere interamente il suo programma ed egli promette che

1'avvenire sara piu fruttuoso del passato. Anche qui nuovi applausi
e nuovi urli: viva il blocco! abbasso i preti! e mentre la sala si

sfolla, i compari intonano I'inno dei lavoratori. Fuori e pronta la

gazzarra. Una dozzina di torcie a vento e sei bengala affumicano la

piazza del Campidoglio. Con sublime pensiero una torcia e anche

messa in mano alia statua equestre di Marco Aurelio. Una baraonda

di forse ottocento persone, per lo piu monelli, si avvia gridando

sempre a squarciagola le stesse gentilezze prima in piazza Colonna,

poi agli uffici del Messaggero (dove si grido di nuovo viva la Spagna
rivolusionaria, che sta molto a cuore, sembra, ai signori del blocco)

ed infine, ridotta a un centir>aio di persone, sotto le finnstre del

sindaco. Per una beneflciata fu ccsa piuttosto meschina... ma
chi si contenta, gode.
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II.

COSE ITALIANS

1. Uitime tornate del Senate. 2. Morte di Mgr. Emiliano Manacorda ve-

scovo di Fossano.

1. Anche il Senate ha chiuso le sue tornate collo scorso luglio,

dopo aver approvati i bilanci e parecchie proposte di leggi impor-

tant!, come quella intorno ai provvedimenti per 1'istruzione supe-

riore che contiene miglioramenti economic! per i profeasori univer-

sitari; quella per 1'applicazione della convenzione internazionale di

Berna del 26 settembre 1906 che interdice il lavoro notturno alle

donne impiegate nell'industria
; quella per 1'avanzamento nell'eser-

cito. A mostrare poi che anche il Senate non e secondo a nessuno

nell'ardore dei sentimenti patriottici, in una delle ultime tornate il

senatore Paterno, ricordando le prossirae feste cinquantenarie del-

1'unita e indipendenza d'ltalia, rilevo come allo stesso tempo ricor-

resse il cinquantesimo della spedizione dei Mille ed egli racco-

mando con patriottica sollecitudine i superstiti della gloriosa im-

presa, perche si aumenti la dotazione stanziata in loro soccorso e non

soffrano la miseria. L'on. Giolitti rassicuro 1'egregio senatore che

quantunque il tempo abbia distrutto molti degli elementi del pa-

triottismo italiano, pei pochi e gloriosi rappresentanti di esso il

governo farebbe il suo dovere
;

e intende anche dichiarare monu-

mento nazionale lo scoglio da cui parti la celebre spedizione.

Un altro incidente caratteristico che merita di essere citato sono

aicune severe espressioni del ministro Bertolini nella discussione del

bilancio dei lavori pubblici, a proposito di certi appunti mossi dai

senatori Cefaly e Mezzanotte intorno al palazzo di Giustizia che da

venti anni ormai si sta costruendo in Roma. II ministro rispose alle

loro osservazioni.in questi termini: Non potrei trovare parole piu

forti di quelle pronunciate altra volta quando ebbi a manifestare il

mio giudizio sulla costruzione del palazzo di Giustizia; e mi auguro
di non dover partecipare come ministro alia inaugurazione di quel

palazzo, perche, anziche una festa, dovra essere un giorno di lutto

per Tarte ilaliana e per i contribuenti italiani (generali approvazioni).

Vanno pero distinti due periodi negli atti da me compiuti relativa-

mente alia costruzione di quel palazzo; nel primo io ritenni che

principale ostacolo al buon andamento dell'opera fosse 1'architetto

Calderini, e me ne liberai
;
nel secondo periodo ho affidato al Genio

civile il compimento dei lavori. II fatto che quell'architetto aveva

gia riscosso 367 mila lire (impresstone), indusse alcuni deH'ammini-

1909, vol. 3. fasc. 1420 32 14 agosto 1909.
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strazione a sconsigliarmi dal licenziarlo; ma io credetti indispensa-
bile tale provvedimento. Non potevo, pero, non attendermi le con-

seguenze spiacevoli di liti giudiziarie, raaldicenze, insinuazioni, ca-

lunnie che sono apparse giornalraente nei fogli quotidian!. L'ar-

chitetto Calderini continua ad accusare il Genio civile; ma io ho

fatto indagini sulle accuse tanto piccole che grandi e constatai non

essere esse rispondenti allaverita.

II Ministro diede poi altre spiegazioni intorno a certi impianti di

parafulmini per i quali egli aveva creduto meglio indireuna pubblica

gara invece di confidarli a una ditta particolare raccomandata dallo

stesso Calderini. Ma troppi altri inconvenient! si sono verificati nella

costruzione e nell'adattamento di quell'immenso edificio costato gia

circa 40 milioni eppure insufficiente al servizio per cui venne fab-

bricato. Per le sole armature in legno si spesero 700,000 lire : e dopo
che furono tolte, si noto che mancavano ancora certe epi graft e altri

trofei in bronzo da adattare alia sommita del monumento : Ton. Ber-

tolini protesto che si contenterebbe magari di distribuire le epigrafi

stampate ai membri del parlamento. Per il riscaldamento, mancando

il posto necessario alle macchine nel sottosuolo del palazzo, bisognera
costruire un edificio separate dove troveranno sede anche le preture

che non ne hanno nelle aule del palazzo stesso. Finalmente dopo altri

spiacevoli appunti e spiegazioni il ministro conchiuse dicendo che

sperava poter consegnare il palazzo al collega di Grazia e Giustizia

per il prossimo anno: ma non sara, aggiunse, una consegna lieta

ne per me, ne per il collega del Tesoro, perche le spese fatte im-

porteranno un interesse superiore al costo attualedelle pigioni .

Ritorneremo a suo tempo su questo infelice argomento.
2. Quando gia si pensava ai piu lieti apparecchi per onorare il

giubileo cinquantenario saeerdotale di Monsignor Etniliano Manacorda,

Dio prevenne ogni altra festa terrena con quelle ben piu liete e so-

lenni del cielo, chiamandolo agli eterni riposi il 29 luglio a 76 anni

dopo quattro mesi di dolorosa malattia. Era il decajjo per nomina

fra i vescovi subalpini, reggendo da ben 38 anni la diocesi di Fossano.

Nato da agiata famiglia a Penango nel Monferrato aveva seguito

gli studi nel seminario di Casale e vi era stato ordinato sacerdote

nell'aprile 1859 da mgr. di Calabiana. Passo poi nel convitto eccle-

siastico di Torino sotto la direzione del ven. Don Cafasso : quindi
nel 1867 a Roma, dove consegui la laurea di teologia e diritto ca-

nonico, e si addestro agli uffici nella curia romana, con prezioso

vantaggio d'esperienza per la futura camera. Ai 24 novembre 1871

venne da Pio IX preconizzato vescovo di Fossano dove, entrato solen-

nemente nel dicembre 1872, comincio subito una vita di zelo instan-

cabile nel pastorale ministero che presto dilato la sua benefica in-
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fluenza eun'autorita non ricercata, ma goduta ben al di la dei confirii

della sua diocesi, la piu piccola del Piemonte, ma a lui sempre caris-

sima e inviolabilraente amata a preferenza di qualsiasi promozione.

Egli la voile presto consacrata al divin Cuore di Gesu : per riaccendere

la divozione alia Vergine le riedifica un magnifico santuario a Cussanio

e lo fa meta di incessanti pellegrinaggi. Le visile pastorali del 1873 e

del 1886, il sinodo diocesano del 1882, il congresso cattolico regionale

del 1896, le feste del 1892 per il terzo centenario dell'erezione della

diocesi, coll'intervento di quindici vescovi e delle autorita cittadine,

le solenni onoranze per la beatificazione del ven. Giovanni Giovenale

Ancina fossanese, e il centenario di un altro fossanese il beato Oddino

Barotti, 1'istituzione del piccolo seminario, quella di un collegio del

benemeriti figli di D. Bosco per 1'educazione del popolo, sono tutte

opere che provano Tattivita indefessa e la sollecitudine di questo buon

pastore per il bene del suo gregge, che a sua volta lo riamava in-

tensamente. La citta voile dimostrarglielo conferendogli la cittadinanza

onoraria: e la sua morte fu segno di pubblico lutto. Argoraento
della sua dottrina e pieta restano duecento lettere pastorali : per

molti anni fu segretario delle conferenze episcopali e distese egli

stesso varie lettere collettive all'episcopato piemontese, al clero ed

al popolo. Pubblico pure numerosi opuscoli d'indole sociale
;
un'o-

pera sul pontificato romano e 1'incivilimento cristiano : ed aveva

posto mano ad un poderoso trattato di diritto canonico di cui pote

solo pubblicare due volumi.

III.

COSE S1RANIERE

(Notizie generali). 1. SPAGNA. Giornate rivoluzionarie a Barcellona.

2. FRANCIA. II ministero Briand. 3. RUSSIA. Convegni imperiali.

1. (SPAGNA). La Catalogna e ritornata abbastanza tranquilla :

ma le tracce dello sconquasso patito non scompariranno cosi facil-

mente : ci vorranno pur troppo lunghi anni a rialzare le rovine ac-

cumulate in pochi giorni da questo uragano devastatore. I giornali

settari hanno cercato di aumentare da prima 1'importanza del mo-

vimento rivoluzionario, poi di esagerare la violeuza delia repressione

e il numero delle vittime. La verita e ben da se dolorosa senza peg-

giorarla.

Abbiamo gia accennato come a Barcellona cominciassero i tumulti

sotto il pretesto di opporsi all'invio di truppe nel Marocco, dove la

tribu dei cabili aveva assalito le posizioni spagnuole di Melilla. Era

stato proclamato uno sciopero generale in segno di protesta special-

mente per la chiamata dei riservisti dell'esercito. II movimento pa-
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reva limitarsi a una manifestazione in favore dellapace; si andava

intantojspargendo nel popolo che la guerra era voluta solo dai ricchi

capitalist! padroni delle niiniere del Riff: e i ricchi in generale po-

tevanojjsottrarsi al tribute del sangue col sistema della tassa per il

cambio militare. Ma presto la peggiore marmaglia profitto della im-

previsione del governo e della mancanza di guarnigione. In Barcel-

lona si senti forte di qualche centinaio di anarehici e repubblicani :

si asseraglio nelle strette vie centrali della vecchia citta resistendo

accanitamente alia polizia prima, poi all'esercito stesso mandate a

disperderli. Si dovette adoperare le artiglierie per distruggere le bar-

ricate e aprir il passo alia truppa: si combatte per le vie e per le

case : si dovette sal ire fino sui tetti donde quelle belve feroci ber-

sagliavano ostinatamente i soldati. Tre o quattrocento tra morti e

feriti caddero vittime di questa lotta tratricida. Ma quante altre vit-

time aveva gia fatto il ferro ed il petrolio rivoluzionario nell'orrore

dell'incendio e del saccheggio? Per rimediare a uno stato cosi

grave di cose il governo aveva sospeso le franchigie costituzionali

e dichiarato lo stato d'assedio. Sei o settecento prigionieri presi colle

armi in mano o accusati di coraplicita nella ribellione tradotti nel

forte Montjuich saranno giudicati dalla corte marziale. Tra questi si

dice che si trovino 1'Iglesias e il Ferrer, due dei piu noti caporioni

rivoluzionarii. Dentro e fuori di Spagna la stampa settaria gia si

affanna e strilla per la loro liberazione.

Un carattere singolare della sommossa e la rabbia spiegata contro

le case religiose, anche le piu benefiche verso il popolo e piu utili

per la sua assistenza ed il suo miglioramento, come le Piccole suore

dei poveri e i salesiani che avevano a Barcellona una scuola di arti

e mestieri. Circa 16 chiese e 35 istituti religiosi furono dati alle

fiamme in tre giorni di rivoluzione : fra le chiese quella di san Pedro

de las puellas, quella di san Cucufate, di san Pablo, di Santa Madrona,
di san Andres, la parrocchia del Clot, la cappella di Marcus; tra le

case religiose piu o meno rovinate quelle dei Maristi di Pueblo Nuevo,

degli scolopii di Sant'Antonio, dei monaci della Granja, dei fratelli

della dottrina cristiana di Sarria, dei francescani della via Santal,

del seminario Conciliare, delle suore cappuccine di Galvany, delle

figlie di san Vincenzo de' Paoli, delle carmelitane di Gracia, delle

missionarie del Sacro Cuore, delle suore della Concezione, delle An-

celle di Maria, delle suore di san Giuseppe, delle suore di Poblet,

delle signore di Horta, dei conventi di Loreto e di san Michele, della

Maddalena, ed altri. Quanto ai religiosi ed alle religiose che abita-

vano queste case si sa in generale che essi poterono quasi sempre
mettere in salvo le vite dalla furia dei devastator! insieme coi rico-

verati dalla loro carita : vi furono pero, secondo le narrazioni finora
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comparse, non poche vittime barbaramente massacrate o perite tra

le fiarame, ma non ne possiamo oggi precisare il numero. Intanto

per prima conseguenza della barbara malvagita rivoluzionaria restano

senza asilo circa settemila orfanelli, e sono annientate tutte le opere

di carita fondate nei convent! distrutti. E andata preda delle fiamme

la grande biblioteca raccolta nella casa degli scolopi di Sant'Antonio,

dove tremila fanciulli avevano istruzione gratuita: e nelle stesse

vampe rimase incenerito il museo di storia naturale, fra i piu belli

di Spagna. Pensi chi puo quante opere d'arte sono perite irremedia

bilmente nell'incendio di tante chiese e conventi, particolarmente

in fatto di pitture della scuola catalana, quanti cimelii di lavori in

legno, in pietra, piu d'ogni altro nella stupenda chiesa di san Pablo,

monumento d'arte gotica del trecento.

Per avere un'idea della stupida brutalita suggerita daU'empieta
anarchica ci basti riferire che dalle tombe della chiesa furono dis-

seppelliti i cadaveri delle religiose (cola vige ancora il costume di

seppellirle nel proprio convento) furono rotte le casse e cosi sco-

perte portate a dileggio per le strade seminandone i cadaveri a spet-

tacolo di lugubre commedia dinanzi il palazzo del comune e di qual-

che famiglia per far loro dispetto.

Intanto per impulse del re Alfonso, d'accordo col ministero, veime

emanate un decreto col quale e soppressa la facolt^ della sostitu-

zione nel servizio militare : tutti, ricchi e poveri, saranno ugual-
mente soggetti a] tribute del sangue. Nell'Africa le condizioni delle

truppe a Melilla sono assai migliorate. Le perdite subite erano state

esagerate: i rinforzi sopraggiunti assicurano il vantaggio alle armi

spagnuole e la punizione dei cabili ribelli.

2. (FRANCIA). II ministero Briand si presento alia Camera il 28 lu-

glio portando le sue dichiarazioni e il suo programma. fn esso,

lasciando da parte le promesse per le pensioni operaie, per il di-

ritto di sindacato tra gli impiegati, per 1'imposta sulla rendita, per
la riforma elettorale, la questione dominante per gli interessi reli-

giosi e stata esposta dal presidente del Consiglio con frasi piene

d' ipocrisia e di cinismo: lo non sono partigiano della persecuzione:

sono un uomo amante di liberta... e stimo che ogni governo deve

dare la liberta a quanti rispettano la legalita. Ma noi vigileremo

attentamente perche non si possa violare nessuna legge, senza vio-

lenza e senza fiacchezza*. E le condanne dei vescovi e le vessazioni

contro i cattolici dicono chiaramente qual sia il senso di tali parole.

Lo czar a bordo dello Standart, accompagnato da una divi-

sione della flotta russa giunse la mattina di sabato 31 luglio nelle

acque francesi e fu incontrato dal presidente Fallieres nella rada

di Cherbourg. A I pranzo di gala offerto ai sovrani russi sulla co-
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razzata Verite furono scamaiati i soliti brindisi di cui si nota-

rono le espressioni favorevoli alia pace. II presidente disse La
Francia e il suo governo hanno per voi, sire, una profcrnda grati-

tudine per le prove che gli date di simpatia e d' inalterabile ami-

cizia. La vostra presenza oggi ne e una nuova testimonianza : con

essa 1'alJeanza che unisce i due governi e le due nazioni, malleva-

drice di pace nel mondo, ha una conferma che lascia sperare per
1'avvenire effetti non inferior! a quelli prodotti peril passato . E
1' imperatore nella sua risposta colle lodi alia marina e all'esercito

ribadendo il chiodo affermo: lo resto come voi, signer presidente,

fermamente convinto che 1'alleanza conclusa fra i nostri due paesi

costituisce una garanzia preziosa per la pace generale e i legami
di amicizia tra la Russia e la Francia continueranno a produrre i

loro benefici effetti.

AUSTRIA- UNGHERIA (Nostra corrispondenza). 1. Ungheria: doppia

crisi politica e rainisteriale
;
Camera chiusa, governo provvisorio. -

2. Parlaraento austriaco: riforma flnanziaria; banca bosniaca
; nuove

tasse e nuove spese enonni; questione deli'universita italiana e sue pe-

ripezie. 3. Elezioni comunali a Trieste. 4. Politica estera; la

Triplice, compliment! ed armament!. 5. Notizie religiose.

1. Mentre di qua dal Leita la barca governativa, da parecchi

mesi in pericolo d'affondare ad ogni ora fra le tempeste parlamen-

tari, pur tira avanti di giorno in giorno salvandosi quasi per mira-

colo dal naufragare, in Ungheria ci troviamo caduti in piena crisi

ministeriale, sopravvenuta ad aggravare la crisi politica, che incombe

da due anni sul travagliato regno di S. Stefano. II 26 aprile p. p.

il presidente Wekerle annunzio al parlamento le dimissioni del suo

gabinetto, invitando la Camera a sospendere i lavori, fino alia no-

mina d'un nuovo ministero. La causa immediata del ritiro del We-

kerle fu il rifiuto finale opposto dopo lunghe trattative da S. M. il

re e dal governo austriaco alle insistent! richieste d'una banca unf-

garese autonoma; sulla quale intricatissima questione lion andavano

del resto d'accordo fra di loro neppure gli Ungaresi sino al punto,

da mandare a rotoli la coalizione dei partiti della maggioranza par-

lamentare, eostretta ora a rinunziare al potere dopo tre anni di go-

verno. La discordia era scoppiata irremediabile fra i partiti del '67

(fautori dell'attuale compromesso austro-ungarico) capitanati dal conte

Andrassy, e il partito quarantottista, ossia deirindipendenza che,

Nota. La Direzione del periodico, nel pubblicare le relazioni de' suoi corrispoc-

denti esteri, come si affida alia serieta delle loro informazioni e rispetta la convenient*

iberta de' loro apprezzamenti, cosi lascia loro la responsabilita delle notizie e delle opi-

nion! jomuniceU.
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accanto al Just ed a due o tre altri capi minor!
,
riconosce come suo

capo supremo il Kossuth. In un solo punto tutti i detti partiti erano

e sono d'accordo : nel guadagnar tempo e differire, se fosse possi-

bile, magari fino alle calende greche, 1'adempimento della promessa
fatta alia Corona fino dal 1906, di introdurre nel regno il suffragio

universale, avversato dai Magiari come quello che deve dare il colpo

di grazia al loro predominio sulle altre nazioni del regno.

La relativa proposta di legge, presentata alia Camera dall'An-

drassy, fautore del voto plurimo, unica ancora di salvezza nel di-

luvio del suffragio universale, venae frettolos&mente seppellita nel

seno d'una commissione parlamentare, per dar luogo alia questione

della banca piu sopra accennata. Non passo senza commenti una

lunga udienza, accordata ai primi di maggio dall'arciduca ereditario

al Wekerle, per desiderio del vecchio imperatore, il quale lo voile

al suo fianco in un affare di tanta importanza, quale e questo dei

rapporti fra la Corona e 1'Ungheria. Dicesi, che I'arciduca abbia

acerbamente biasimato la politica del Wekerle, come troppo ligia ai

partiti dell'indipendenza, e siasi dichiarato contrario a qualsivoglia

concessione.

Caduto il Wekerle e scoppiata la crisi ministeriale, T imperatore

si reed tosto a Budapest per trattare coi diversi capi-partito della

formazione di un nuovo gabinetto. Finalmente dopo otto settimane

di crisi e di trattative, agli ultimi di giugno, il cosiddetto homo

regius venne trovato nella persona deH'ex ministro delle finanze,

Lukacs, il quale ebbe 1'mcarico di comporre il nuovo gabinetto. Se

non che venuto esso a conferire col Kossuth, col Just e coll'Appony

intorno al programma di governo votato dalla Corona, questo venne

rigettato sdegnosamente a voti unanimi dai partigiani del Kossuth,

e per conseguenza continua tuttora la crisi
;

intanto per desiderio

di S. M. 1'attuale gabinetto condurra gli affari fino al prossimo au-

tunno.

2. II 27 aprile, appena riaperta la Camera austriaca, il nuovo

ministro delle finanze, Bilinski, espose un terrificante programma
di riforma tributaria, consistente in nuove tasse ed in nuovi aumenti

d'imposta sull'acquavite, sulla birra, suH'eredita, sulle tariffe ferro-

viarie, e persino sugli scapoli! Col pretesto di sovvenire eziandio

alle disperate condizioni finanziarie di alcune province, voglionsi

spremere insomma dalle tasohe dei contribuenti i molti milioni, do-

vuti spendere nell' annessione della Bosnia-Erzegovina, e da get-

tarsi per soprassello nelle nuove ingenti spese militari di terra e di

mare: in complesso quasi un miliardo di corone. J3 cio precisamente
in quest'anno, in cui e preveduto un disavanzo di circa 100 milioni

&ul bilancio dell'anno corrente! Naturalmente la Camera a siffatte
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propcste fece il viso deH'arme, volgendosi fin dalle prime contro

J'aumento delle tasse sulla birra e sull'acquavite, cotanto ostiche a

tutti ma specialmente ai Tedeschi. La Camera se ne sbrigo per ora,

rimettendo il disegno di riforma allo studio della solita commissione,

che non ne fara nulla fino al prossimo autunno.

Di due altre question! ebbe tosto ad occuparsi la Camera : quella

della oanca agraria ed industriale per la Bosnia, e quella della co-

siddetta universita italiana, o piii veramente e senza equivoci
-

del suo embrione, limitato alia facolta giuridica per gli Italian!

sudditi dell'impero. La banca in parola e un'istituzione necessaria

massimamente per 1'esonero del suolo nelle nuove province an-

nesse
;
ma pur troppo 1'ingordigia ebraico-ungherese favorita dal

Burian ministro delle finanze comuni, se ne impossesso in maniera,

da escludere quasi del tutto gli Austriaci, con grave irritazione degli

esclusi, segnatamente degli Slavi-meridionali, contrariati nelle loro

aspirazioni al grande reguo unito della Croazia, Dalmazia, Slavo-

nia ecc. di la da venire. II ministro Bilinski, accusato di soverchia

remissivita verso gli Ungaresi invasori, riusci ancora a porsi in salvo

pel rotto della cuffia; ma il Burian rimase vittiraa della tempesta

suscitata dal suo favorltismo magiaro, e fu costretto a dare le di-

missioni.

La conseguenza piu grave di questo nuovo episodic delFantago-

nismo austro ungherese fu 1'aperta dichiarazione di guerra, lanciata

contro il Bienert nell'agitatissima tornata del 4 giugno p. p. dal-

1'on. Sustercic a nome dell' Unione slava che forma il nucleo

dell'opposizione. Di qui una crisi ministeriale per ora latente, ma
da doversi decidere almeno all'aprirsi della sessione autunnale. Se

le norme costituzionali vigessero rigorosamente nel parlamento e go-

verno austriaco, il gabinetto Bienert avrebbe dovuto dare le p/oprie

dimissioni fino dal 7 giugno, quando in una votazione decisiva della

Camera esso ne usci sconfitto con soli cinque voti di maggioranza
dali a se stessi dai cinque ministri deputati. Fra i voti favorevoli

al governo in questa votazione si contaronoanche quelli dell' Unione

latina ossia degli Italiani e dei Romeni, interessati a sostenere il

governo per Ja promessa da esso fatta in punto alia eterna questione

della facolta giuridica italiana. Di fatto il Bienert aveva promesso
la pronta restituzione della detta facolta per il prossimo semestre

invernale, assicurando 1'approvazione dei crediti necessari all'uopo

nel bilancio di quest'anno ancor prima delle ferie estive. Quanto
alia sede dell'universita, richiesta massimamente dagli Italiani a

Trieste, il governo, impotente a reagire contro I'esclusioue della

detta sede voluta in alto luogo, aveva promesso agli Italiani di

modificare il testo della legge nel senso che la sede sarebbe da esso
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proposta a Vienna soltanto come provvisoria. Del rimanente e

risaputo, che il provvisorio in Austria puo durare anche mezzo

secolo, ed un secolo intero. Nondimeno e un fatto che 1'opinione

pubblica dei Tedeschi, sia in parlamento sia nella stampa, erasi da

ultimo cambiata in favore della sede a Trieste. La X. F. Presse, la

Zeit, la Reichspost (contro 51 Vaterland sempre saldo nell'opposizione)

si erano schierati con una mossa improvvisa al fianco degli Italian!,

cooperando a creare nella Camera una maggioranza ben disposta a

secondare la sostituzione della sede di Trieste a quella di Vienna.

II motiyo piu forte di tale conversione dei tedeschi nazionali e dei

cristiani scciali fu il bisogno sempre piu vivamente sentito dai

Tedeschi di amicarsi gli Italian! per una difesa comune contro la

terribile irruzione degli Slavi. Ma c'entro pure e non poco il ri-

guardo della politica estera, vale a dire la necesssita di tenere legata

alia Triplice 1'Italia, cotanto irritata dalla questione dell'universita

italiana, accordando un contentino agli Italian! sudditi dell'impero

colla facolta giuridica a Trieste.

Tutto adunque, toltane una dichiarazione ostile del partito di de-

stra nella Camera dei Signori, pareva procedere a gonfie veie, e di

gioruo in giorno attendevasi 1'approvazione del credito per la detta

facolta nel seno della commissione del bilando, quando scoppio come

una bomba 1'opposizione degli Slavi meridionali, i quali proclama-

rono 1'astensione dai lavori della commissione, e 1'ostruzione nella

Camera stessa, presentando all'uopo una sessantina di proposte

d'urgenza. II presidente della commissione del bilancio, dopo una

tornata lasciata deserta, non solo dagli Slavi, ma anche con uno

dei soliti loro voltafaccia dai Tedeschi e da molti Polacchi, si affretto

a dichiarare che la commissione sospendeva i suoi lavori, finche

non fosse chiarita la situazione parlamentare. E cosi la questione

dell' universita italiana veniva risospinta in alto mare in balia

delle onde, proprio nel momento di entrare in porto. Mentre scrivo

i deputati italiani, lasciati a se dai governo, stanno trattando cogli

Slavi per ottenere la cessazione della loro opposizione con qualche

do ut des cosi frequent! in quel luogo di traffico che e e fu definite

il parlamento. Che se gli Slavi rifiutassero ogni accomodamento,

rimane agli Italiani 1 'ultima speranza di vedere restituita almeno

provvisoriamente a Vienna la facolta giuridica, col mezzo d'un'cr-

dinanza ministeriale, come quando collo stesso mezzo essa fu por-

tata la prima volta ad Innsbruck. Vedremo.

3. Mentre svolgevansi a Vienna questi fatti, a Trieste facevansi

per la prima volta le elezioni coraunali a norma di suffragio univer-

sale, introdotto nella nuova legge elettorale a tutto vantaggio dello

elemento slavo della citt& e del suo territorio. Nonostante 1'ibrido con-
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nubio del socialist! triestini cogli Sloveni, i liberal! nazionali italiani,

finora padroni del campo, ebbero il sopravvento con 68 eletti contro

12 sloveni. Tuttavia la prospettiva di un vicino avvenire.presentasi

ben poco confortante per 1'italianita di Trieste, poiche 1'elemento

slavo va sempre piu ingrossando nelle classi inferiori, richiamato

continuamente dagli stessi Italiani del territorio alia citta per i bi-

sogni del servizio domestico, del commercio e dell'industria; cotal-

cbe v'ha chi prevede fra non molti anni la caduta di Trieste

italiana sotto gli assalti d'una maggioranza numerica di Slavi, spal-

leggiati dal governo per la sua politica balcanica. E T Istria seguira

assai probabilmente le sorti della sua maggiore citta, gia maturate

nella Dalmazia, dove i Croati sono rimasti padroni del campo, ac-

cettando solamente 1'italiano come seconda lingua ufficiale nei pub-
blici uffici, a tenore d'un recente accordo stipulate a Vienna per

iniziativa del governo fra i deputati delle due nazioni.

4. La pericolosa bufera scatenatasi al momento dell'annessione

della Bosnia ebbe un termine felice nel p. p. aprile coi nuovi ac-

cordi paciflci stipulati dall'Austria colla Serbia, e grazie alia media-

zione dell'ltalia, anche col Montenegro, il quale si accontenlo di An-

tivari come porto puramente cominerciale, e dell'abolizione del 25

del trattato di Berlino, approvata da tutte le potenze. Ma di li a

pochi giorni ecco di nuovo oscurarsi il cielo della Triplice appena
rasserenato. II presidente Bienert, toccando nella Camera Viennese

1'argomento dell'alleanza, lodava ed esaltava senza riserva 1'amicizia

della Germania per 1'Austria, tacendo al tutto dell'ltalia, come fosse

gia virtualmente uscita dalla Triplice. Gom'e noto il fatto non passo

inosservato in Italia, e nel parlamento italiano, dove il Tittoni ebbe

un bel da fare per calmare i nuovi malumori, affermando il costante

e perfetto accordo fra le tre potenze alleate, e fra lui e 1'amico Ae-

hrental. Ma la faccenda era meno liscia di quanto si voleva far cre-

dere
;
tanto e vero che 1'imperatore Guglielmo senti il bisogno di

intervenire come altra volta a mettere pace fra le due alleate ris-

sose, inviando a Vienna il principe ereditario, e rec$ndovisi pochi

giorni dopo in persona, dopo premesso a Brindisi un colloquio col re

d'ltalia, ed una capatina al porto militare austriaco di Pola. II

convegno di Vienna, cordialissimo per i recenti meriti della Ger-

mania verso 1'Austria nell'avventura della Bosnia, finl coi brindisi

dei due sovrani nel banchetto di gala, nei quali si trovo il modo di

rimediare al grosso peccato d'oraissione commesso dal Bienert, no-

minando anche il re d'ltalia comtv alleato ed amico fedele, beneme-

rito anch'esso della pace europea, messa a repentaglio coll'annes-

sione della Bosnia. A coronamento deU'edificio, subito dopo il pranzo

venne inviato al re Vittorio Emanuele il seguente dispaccio, che me-
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rita di essere riportato insieme colla relativa risposta, se non per

la storia, almeno per la cronaca:

II nostro convegno ci offre una nuova occasione di salutare il

nostro augusto alleato ed amico, e di indirizzargli la calda espres-

sione della nostra inalterabile amicizia. Guglieimo e Francesco Giu-

seppe .

Ed ecco la risposta, che non si fece attendere :

Sono riconoscentissimo a V. M. che ha voluto coll'Imperatore

nostro comune alleato ed amico inviarmi 1'espressione della sua

inalterabile amicizia. Questa amicizia mi e molto cara, ed assicura

V. M. che essa trova nei miei sentimenti la piu sincera e piena re-

ciprocita.
- - Vittorio Emanuele .

Non era ancora spento 1'eco degli augusti dispacci, che nuove

materie di dissapori apprestavansi fra le due alleate nel rifiuto attri-

buito all'Austria di partecipare all'esposizione di Roma nel 1911.

La notizia diede molto da dire alia stampa di qua e di la dal con-

fine, e probabilmente anche qualche cosa da fare ai due amiconi

ministri degli esteri
;
ma subentro ben tosto la calma, quando sullo

scorcio del giugno p. p. la partecipazione dell'Austria Ungheria alia

detta esposizione giubilare venne ufficialmente annunziata dall'am-

basciatore austro-ungarico di Roma al ministro Tittoni.

Naturalmente cio non basta ad assicurare per sempre il bel tempo
ai popoli delle due potenze alleate, le quali non ismettono d'armarsi

fino ai denti per ogni caso possibile. II confine meridionale austriaco

e irto di fortilizii, di cannoni e di scaglioni d'armati, disseminati

su tutta la linea fino a toccare ii territorio italiano. Lo stato mag-

giore perlustrava pocanzi 1'Istria e la Dalmazia in lungo ed in largo

fino ai piu remoti villaggi ; mentre, sempre secondo le notizie pub-

blicate nei giornali austriaci, la guarnigione della Bosnia-Erzegovina
e mantenuta al piu alto grado di forza, perche sia pronta ad ogni

evento. 'Intanto per non perder tempo lavorasi febbrilmente nell'ar-

senale di Pola a compiere un nuovo incrociatore, che sara seguito

da altri tre del medesimo tipo, con macchine potenti a turbina, ca-

paci di dare la celerita di 26 miglia all'ora, con sette grossi can-

noni, e mitragliatrici, e lanciatorpedini. Ma questo e ancor nulla

al confronto dei tre o quattro Dreadnougts da allestirsi nello spazio

di circa quattro anni, colla spesa approssimativa di 220 milioni ;

ricordo dell'ultima visita di Guglieimo a Vienna! Da aggiungersi
altri 30 milioni di spesa per nuovi monitori danubiani, torpediniere,

controtorpediniere, sottomarini e via dicendo. Vedremo al prossimo

riaprirsi delle Delegazioni quanto c'e di vero in queste notizie di

provenienza ungarese. E si finisse li
;
ma per colmo di consolazione

il Fremdenblatt e le N. F. Presse di Vienna ci annunziano che
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Tamministrazione dell'esercito ha determinate di acquistare dalla

Germania il pallone aerostatico Parsifal del celebre conte Zeppelin.

E sic itur ad astra davvero!

Una nota stonata nel bel mezzo di codesta marcia trionfale del

militarismo e il grandiose processo, aperto il 30 giugno p. p. a

Praga contro 46 giovani, accusati di antimilitarismo con qualche

aggravante di crimenlese, difesi da sei deputati al parlamento.
Fra gli accusati, in massima parte operai, trovansi anche alcuni

impiegati e giornalisti.

L'atto di accusa suppone 1'esistenza di una vasta associazione

antimililarista, sparsa per tutta la Boemia e la Moravia, con pro-

gramma herveista. Gia in primavera 1'autorita politica aveva scoperto

e disciolto 240 gruppi antimilitaristi, che al dire del Ceske Slovo,

comprendevano 15.000 giovani soci, e tenevano pronti per la propa-

ganda 12.000 esemplari dello statute sociale.

5. Nel campo religiose ben poco di nuovo in questi ultimi mesi

e'e da raccogliere. Confortante il risultato delle elezioni dietali nelle

province del Vorarlberg, dell'Austria superiore, del Salisburgo, e

della Stiria, dove i cristiani-sociali riportarono splendida vittoria

contro liberali e socialist}, sicche accanto al grande gruppo cristiano-

sociale del parlamento abbiamo il bel numero di 230 deputati die-

tali nei paesi alpini.

Di congressi cattolici finora (primi di luglio) non ne furono con-

vocati che due: 1'uno a Vienna allo scopo di fondare una lega ge-

nerale cristiano-sociale fra i contadini tedeschi austriaci
;
1'altro ad

Innsbruck per tentare di farla finita, se e possibile, collo scandalo,

troppo prolungato specie nella stampa, della guerra fratricida fra

eristiani-sociali e vecchi conservator! del Tirolo.

La luogotenenza di Vienna permise 1'apertura di una scuola po-

polare libera, contro il consiglio scolastico locale, che ne aveva or-

dinato la chiusura. La scuola Ubera e promossa da una societa

massonica, la quale si propone di cacciare dalla scuola i sacerdoti

di qualsiasi culto, ma sopratutto il sacerdote cattolico, eft ogni istru-

zione religiosa. Fondatore e capo della detta Society e un barone

Hock, i. r. consigliere aulico, che estende la sua propaganda anche

nelle province tedesche coll'aiuto dei fautori del Los von Rom .

Dalla Bosnia si annunzia un aumento dei cattolici, di fronte a

mussulmani ed a greci scismatici, dovuto all'energia di Mons. Sta-

dler arcivescovo di Serajevo, ed all'opera* zelante dei padri Gesuiti,

e de' Trappisti. II governo da parte sua si accinge a porre fra le

religioni riconosciute dallo Stato anche quella di Maometto, pero

coll'eccezione della bigamia, condannata dal codice civile e penale

austriaco.



AUSTRALIA 509

AUSTRALIA (Nostra corrispondensa). 1. Necessita di un sistema nazio-

nale di difesa dell' Australia. 2. Provvedimenti presi dal Governo.

3. La contemplata annessione di un'isola del Paciflco alia Germania.

1. Fin qui 1' Australia ha dato una contrihuzione annua di 200,000

sterline per la protezione delle sue coste con la marina britannica.

In Australia si sono fatti molti lamenti perche non si accorda una

protezione adeguata, e le autorita britanniche dicono francamente

che in caso di una guerra europea, le navi della squadra austra-

liana|sarebbero richiaraate subito all'emisfero del nord. Tale ri-

chiarao sarebbe reso necessario dalle ragioni della buona strategia,

ma e una strategia che lascia 1' Australia affatto senza protezione

contro il solo pericolo al quale e probabilmente esposta. II continente

australiano non sar& invaso con le forze da nessuna potenza desiderosa

di stabilirvi alloggiamenti permanenti. II rischio di mantenere le cc-

municazioni sarebbe troppo grande, finche la Gran Brettagna ritiene

la supremazia navale. Ma se il littorale australiano fosse privo di

difesa in tempo di guerra, come la strategia della madre patria

pensa di lasciarci, sarebbe prezzo dell'opera di un nemico di attac-

care repentinamente le nostre grandi citta e d'imporre tnbuti. La

Gran Brettagna difendera il proprio impero in complesso, ma non

imprendera a difenderne alcuna parte contro scorrerie e attacchi fatti

sia al commercio che alle citta. Quindi si arriva necessariamente

alia conclusione che 1'accordo navale non e di nessun utile al solo

piano di difesa australiana. I bisogni vitali -di un sistema nazionale

di difesa vanno divenendo ognora piu urgenti. Gi occorre dal lato

civico salvare la nostra gioventii dall'inerzia, che le atrofizza i mu-

scoli, e dalla rovina fisica, in cui va a grado a grado cadendo. I

nostri giovani vanno divenendo una nazione di pigri spettatori di

giuochi, di oziosi dilettanti del giuoco del calcio e del cricket. E

nostro dovere di trasformarli in una nazione di non meno vigorosi

soldati che di forti cittadini, se non altro per arrestare il deterio-

ramento della nostra stirpe. E nostro dovere di disciplinare le loro

abitudini. i loro corpi, le loro menti, d'insegnar loro che il dulce

et decorum est pro patria mori e un motto nazionale nobilissimo ;

e d'istruirli che grande com'e il loro privilegio di nascere in questo

paese e di ereditarlo ricco e libero, e almeno altrettanto grande

1'obbligo che la Joro splendida eredita porta seco di conservarla, di

svilupparla e di difenderla. Non abbiamo nessuna paura che i figli

di Australia non afferrino prontamente e non imparino orgogliosa-

mente queste lezioni, ne che una volta appresele si rivoltino contro

i loro istruttori e li spoglino e ne facciano scempio.
Dal lato nazionale abbiamo bisogno di un sistema di difesa ancor

piu intensamente efficace che non dal lato civile. Tutto il mondo si
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arma rapidamente; e, se non per la guerra, perche dunque? La

Germania, il nemico giurato della Gran Brettagna e del nostro impero,

la Germailia la cui ambizione manifesta si e di fondare un impero
mondiale sulle rovine dell'impero britannico, or non e molto voto

i fondi necessari per la costruzione entro quattordici anni di una

flotta da rivaleggiare con quella della Gran Brettagna. La settimana

passata la Lega navale tedesca approve una risoluzione unanirae

per far premura al governo tedesco di costruire questa potente ma-

rina in un periodo di tempo la met& piu corto di quello stabilito,

vale a dire in sette anni. Noi abbiamo un commercio marittimo di

170 milioni di sterline 1'anno, e abbiamo 8 mila miglia di littorale

vulnerabile; ma non abbiamo nemmeno una sola nave da guerra

per difendere questo e q<iello da un attacco. L'Australia settentrio-

nale, che comprende vasti tratti dei piu fertili terreni della Com-

monwealth, al presente non e occupata punto dai bianchi. Essa

offre un invito costante alle orde asiatiche assetate di terre. Finora

1' Australia settentrionale non pud difendersi se non per mare, ed e

di parecchi giorni di vapore piu vicino alia Cina e al Giappone che

non a qualsivoglia citta di Australia da cui si possa spedire un

esercito a proteggerla. Ecco le nostre condizioni
;

ecco il pericolo

raortale in cui siamo mentre rimaniamo disarmati.

2. Queste considerazioni reiterate su per i giornali e alia Camera

hanno fatto si che sieno stati presi provvedimenti pratici per la difesa

dei nostri porti principal! e per la costruzione di una flotta austra-

liana. In seguito a cio, sono stati diramati inviti per la costruzione

di torpediniere, ed e stato accettato il disegno di due case scozzesi

riunite (Denny e Fairfield) per la costruzione di tre cacciatorpedi-

niere del valore di 235,500 sterline. Questo prezzo comprende 1'ar-

mamento. 11 ministro della difesa dice : II tempo stabilito per il

termine della prima cacciatorpediniera e di quattordici mesi dalla

data del contralto, e 1'altra nave sara varata un mese dopo. II ma-

teriale preparato per una cacciatorpediniera sara pronto in dodici

mesi dal giorno che fu firmato il contralto. Le ditte hanno delibe-

rate di accettare un numero di uomini scelti, i quali saranno inviati

in Inghilterra dalla Commonwealth, e di dar loro 1'ordinaria mer-

cede vigente in Inghilterra. Ora noi ci propcniamo di fare una scelta

tra coloro che hanno gia fatto dimanda. Sceglieremo un conveniente

nuraero di uomini (non meno di 12 ne piu di 20) appartenenti a

diversi mestieri, e 1'invieremo subito in Inghilterra. Quivi prende-

ranno essi parte alia costruzione delle navi, ed acquisteranno la

debita esperienza. La Federazione paghera loro il viaggio di andata

e di ritorno, e sborsera a loro credito la differenza tra le mercedi

inglesi e le mercedi australiane. Questa somma sara tenuta in de-

posito per i casi fortuiti che potessero avvenire agli uomini che al
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loro ritorno s' impiegheranno presso la Federazione. Nel case di

uomini ammogliati, si dovranno dare salarii special! in considera-

zione del fatto che essi hanno da mantenere due famiglie. La scelta

non sara limitata agli uomini che sono al servizio della Federazione.

Un nostro ingegnere, secondo il consiglio del capitano Cresswell,

potrebbe essere inviato in Inghilterra con vantaggio a fine di ap-

prendere i particolari del lavoro .

Riguardo alia costruzione in Australia di una cacciatorpedi-

niera col materiale bello e preparato che ci sara spedito, si consiglia

di avvicinare il governo del Nuovo Galles del Sud, per sapere se e

disposto a imprendere il lavoro e a quali condizioni. II presente

governo federale vorrebbe veder fare il lavoro in un cantiere dello

Stato piuttosto che in un cantiere private. Noi crediamo che se il

Parlamento sanzionera un altro nuovo programma di costruzioni, si

potrebbe slimar necessario da un successive governo di portare in

Australia questi lavori, purche il governo del Nuovo Galles del Sud

sia disposto a consentire al trasferiraento, come sappiamo che lo e.

S'intende, se il governo del Nuovo Galles del Sud non e pronto a

imprendere la costruzione della terza cacciatorpediniera col mate.-

riale gia preparato, noi avremo da considerare la proposta fatta fin

da principle di formare un nostro cantiere. Quando le due navi sa-

ranno finite in Inghilterra, manderemo i nostri equipaggi che le

conduranno in Australia armate di tutto punto .

3. Poco tempo fa fu pubblicata una notizia destinata a far colpo,

che la Germania cioe ha in animo di annettersi un'isoladel Paci-

fico e di fame una base navale. Questa supposizione viene conva-

lidata dal fatto che il comandante della squadra tedesca a Canton

carico a bordo di un piroscafo tedesco una quantita di vettovaglie,

di cannoni, di munizioni e di materiali per la erezione di barracche.

La destinazione del piroscafo e ignota, ma all'incrociatore britau-

nico corazzato, Flora, di 4,360 tonnellate, sono stati dati ordini di

sorvegliarne i movimenti.

PER L'OBOLO DI S. PIETRO

flvvertenza.

La nona lista della lerza Serie delle offerte per 1'Obolo

di S. Pietro sara pubblicata nel prossimo primo quaderno
di settembre.

Gi facciamo premura di rammentarlo alia generosita
dei nostri lettori ed amici, perche le loro oblazioni possano
essere registrate in tempo e pubblicate pel giorno 27 del

corrente mese di agosto.
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Argiolas E. sac. II terrtmtto di Sicilia

6 di Calabria del 28 decembre 1908. Ora-

zione funebre delta I'll gennaio 1909 nella

chiesa del Siciliani di Cagliari. Cagliari,

Corrlere dell'Isola*. 1909, 80, U p.

Bargagnati P. can. Regola di vita spi-

rituale. Roma, Desclee, 1909, 32, 130 p.

Biron R. 0. S. B. San Pier Damiani.

(1007-1072). Traduzione dal francese. (I
Santi ). Roma, Desclee, 1909, 16", 200 p. L. 2.

Boeri A. can. L'Uomo-Dio. Ragionatnenti

e confiiderazioni al popolo. Geneva, l.om-

bardo, 1909, 16o, 96 p.

Cabrini F. S. I. Mese di maggio. Corso

I. La vita di Maria. Corso II. Grandesza
e privilege di Maria SS. Corso III. Le
virtu di Maria. Corso IV. Maria no-

tro modello e nostro conforto. Corso V.

La divozione a Maria SS. Trento, Artigia-

nelh, 1909, 24, 16i; 172; 188; 190; 200 p.

Giascun corso L. 0,50.

Chiariello A. Parini educatore. IS'ocera,

Ricottilli, 1909, 16, 22 p.

Consacrazlone della propria famiglia al

S. Cuore di Gesu. Torino, Berruli. i . 1 al

cento.

Cultrera S. capp. L'arma d'oggi o la

stampa. Milano, Leoni, 1909, 16, 68 p.

D'AgOStlno A. vescovo di Ariano. II Sal-

terio di Teodora. Napoli, Festa, 1909, 16,
288 p. L. 1.

Debout E. can. La beata Giovanna d'Ar-

co. Nuova vita popolare illustrata. Versione

dal francese di d. G. RAPETTI. Torino, Ber-

ruli, 1909, 16", X 11-184 p. L. 1.

De Hummelauer Fr. S. I. Meditationum

et contemplationum S. Ignatii de Loyola

puncta. Libri exercitiorum textum diligen-

ter secutus explicavit. Ed. allera recognila.

Friburgi Br., Herder, 1909, 24, X-596 p.

Fr. 4.25.

Dictionnaire apologetique de foi catho-

lique. Fasc. 2. Aumone- Concordats. Paris,

Beauchesne, 1909, 8, Col. 321 640.

Farges A. La liberta e il dovere fonda-
mento della morale e critica dei sistenti

della morale contemporanea. Versione sulla

IV ed. francese del can. CARLO Bom. Siena,
S. Bernardino, 1909, 8, X VI-408 p. L. 5. (Bibl.

del Clero. LX1V).

Francesia G. B. 1 1 piU bell'astro del Pie-

monte, ossia Sant'Anselmo d'Aosta arciv. di

Cantorbery. (Lett. Cattol. di Torino). 1909,

24, 1UO p.' L. 0.20.

Frescura B. Argentina. Milano, Agnelli,

1909, 16, XII-208 p. L. 1.50.

Galgani G. L'ora santa, ossia un'ora di

orazione con Gesu agonizzante nel Getse-

mani praticata dalla serva di Dio Gemma Gal-

gani. Roma, Desclee, 1909, 32, 32 p. L. 0,15.

Gerste A. S. I. Notes sur la medecine et la

botanique des anciens Mexicains. Rome,

Polyglotte Vaticane, 1909, 8-, 162 p.

Janvier E. La liberta. Conferenze ed eser-

cizi (Esposisione della morale caltolica II).

Versione del P. Gms. BENELLI 0. P. Parigi,

Lethielleux, 16, XI1-4M p. L. 4.

ladex to the Month. 1864-1908 arranged
under Subjects and Authors. London, Man-

resa press, 8, VI-100 p.

Johner D. 0. S. B. Cantus ecclesiastici

juxta editionem vaticannm ad usum cleri-

corum. Ratisbonae, Pustet, 1909, 16, 146 p.

La buona strenna. Calendario illustrate

pel 1910. Anno XL Torino, Salesiana, 1909,

So, 80 p.

Lintelo G. S. I. La Cvmunione fre-

quente e quotidiana. Edizione speciale per

le scuole ed educandati. Trad, dal franceae.

Roma, Desclee, 32, L. 0,20.

Malerbi G. can. Grande repertorio del

predicatore. 250 fervorini per qualsivoglia

occasione religiosa sociale. VI ed. rivedula

e aggiornata dall'Aulore. 8, 660 p. L. 6.

Appeadice. 50 fervorini nuovi. 8, 216 p.

L. 1.50. Vicenza, Galla.

Martini C. Procedura finanziaria. Nole.

Torino, Arligianelli, 1909, 8, 434 p. L. 3.

Mineo Janni M. mons. II liberalismo.

Principii, conseguenze, rimedii. Conferenze

recitate a comitali e circoli caltolici. 4a ed.

Palermo, Sofia Mesi, 190$, 8
,

250 p. L, 2.

Molitor E. O. S. B. Religioai iuris ca-

pita selecta. Ratisbonae, Pustet, 1909, 8,

VIII-560 p. M. 6.

Note ed osservazioni storico-canoniche

sui diritti onorifici dei canonici, dei benefi-

ciali, dei chierici beneficiati e dei cappellani

d'onore della S. Casa di Loreto. Roma, Col-

legio araldico, 1909, 8, 20 p.

1 Non essendo possibile dar conlo delle molte opere, che ci vengono inviale, con quella

olleciludine che si vorrebbe dagli egregi aulori e da noi, ne diamo intanto un annunzic

sommario che non importa alcun giudizio, riserbandoci di tornarvi sopra a seconda dolPop-

portunita e dello spazio concesso nel periodico.
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in.

Non vi ha altro argomento in cui la massoneria si mosiri

piu audacemente menzognera e in contraddizione con se

stessa, come in fare la sua professione di fede, in dichia-

rare cioe le sue relazioni colla religione.

Chi voglia prendersi la scesa di testa di penetrare in que-

sto labirinto, e percio si dia a sfogliare le pubblicazioni

massoniche, s'imbattera frequentemente in sentenze e lo-

cuzioni come queste:

L'Ordine massonico non e setta religiosa
2

. E lasciata

ad ogni fratello pienissima liberta di praticare qualunque
culto religioso

3
. Nella nostra famiglia si accettano uomini

di qualsiasi religione e si confessa la tolleranza massima

per tutte le credenze scevre da superstizioni. La masso-

neria non discute di religioni, quando queste si manten-

gono nel campo loro assegnato *. Ognuno e libero di pen-

sarla come crede in questa materia, la quale e fuori del

programma massonico 5
. Non e giammai permesso di par-

la re in loggia di religione
6

. La massoneria non e una reli-

gione; fame una credenza religiosa vuol dire falsarla e

snaturarla 7
. La massoneria non e ne deista ne atea ne

positivista. Come istituzione che afferma e pratica la soli-

1 V. presente volume pag. 3 sgg.
2 Stain ti generali deirOrd.,}Qss(,n. pr I' Italia, pubblicati dal Gr .

Or. 1

. 1867, art. 2.

3 II Or.-. M.-. A. LEMMI, nelYOpinioiie Lilerale, ott. 1894, n. 284.

4 G. APICELLA XXX .-,, La Massowrria, Sala Consilina 1896, p. 54.

5
Ivi, p. 54.

6
Ivi, p. 67, cit. art. 234 dfgli Statuti general!.

~
F .'. RAGON, Court* philos. ct inferpr., In trod. Cf. DESCHAMPS JANNET,

Les sccities seer. I, p. 25. F .-. PIKE, Morals and Dcgma, p. 161.

1909, vol. 3, fasc. 1421. 33 25 agoslo 1909.
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darieta umana, essa e straniera ad ogni dogma e a qua-

lunque ordine religiose. Essa ha per principle il rispetto

assoluto della coscienza. In materia di fede essa non afferma

e non nega nulla. Essa rispetta in grado eguale tutte le

persuasioni e tutte le credenze sincere. Le porte dei nostri

tempii si aprono egualmente davanti ai protestanti e da-

vanti ai cattolici, davanti all'ateo e davanti al deista. II

G.\ 0.'. di Francia dichiara solennemente di rispettare le

persuasioni, le dottrine e le credenze dei nostri antenati.

La massoneria non nega e non afferma alcun dogma, non

esclude alcuno per le sue credenze l
.

Abbiamo gia spiegato ripetutamente come la massone-

ria osservi in pratica 'questa sua pretesa neutralita religiosa,

e come eserciti verso il cattolicismo quella tolleranza e as-

soluta liberta di coscienza, di cui fa tanta ostentazione nei

suoi atti e documenti exoterici, con volgere cioe tutta la

sua attivita e valersi di ogni mezzo all'unico fine di ster-

minare il cristianesimo. Abbiamo pur veduto come, a me-

glio riuscire in questo intento satanico, la massoneria abbia

gelosamente conservato il suo simbolismo rituale, rifor-

mandolo secondo le esigenze della sua nuova evoluzione

apertamente anticristiana, per foggiarne una specie di sacra

liturgia del laicismo antireligioso.

Ma cio che sorpassa ogni misura di ragionevolezza e di

pudore, ne si potrebbe credere se non fosse dimostrato dai

fatti, si e il folle e sfroniato ardimento onde la massoneria

alia simulazione della sua neutralita religiosa e all'ipocrisia

del suo simbolismo liturgico aggiunge la prelesa non solo

di essere una religione, ma Tunica vera religione, superiore

a tutte le altre pei suoi insegnamenti dottrinali.

Gitiamone alcuni esempii, che preghiamo i lettori di

confrontare colle sentenze succitate, per ravvisare a prima

vista fin dove possa arrivare la contraddizione seltaria.

1 Discorso del F.\ DESMONS al congresso raassonico internazionale di

Parigi del 1889, riportato nella Itii-ista della massoneria italiana del 1889

p. 183.
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La massoneria in realist e una istituzione religiosa e il

massone religiose deve difenderla principalmente, se non

unicamente, su questo terreno. La tendenza di tutta la vera

massoneria e verso la religione. S'ella fa alcun progresso,

il suo progresso mira a questo santo fine. Si guardi ai suoi

antichi statuti, alle sue sublimi cerimonie, ai suoi profondi

simboli ed allegoric, che tutti inculcano la dottrina reli-

giosa, comandaao 1'osservanza religiosa ed insegnano la

verita religiosa; chi mai potra negare ch'essa e una istitu-

zione eminentemente religiosa?
1 La massoneria insegna

ed ha conservato nella loro purita i dogmi cardinali del-

Fantica fede primitiva, che si trovano in fondo e sono la

base di tutte le religioni
2

. La massoneria non rigetta al-

cuna verita ne insegna di negare alcuna fede, purche que-

sta non avvilisca il suo alto concetto della divinita, o la

degradi con attribuirle le passioni umane, o neghi Talto

destino dell'uomo, o impugni la bonta e benevolenza del

Soramo Iddio, urtando contro le grandi colonne della mas-

soneria, la fede, la speranza e la carita, o inculchi 1'immo-

ralita e trascuri i doveri positivi dell'Ordine 3
. La masso-

neria e il cristianesimo biblico, originario, puro che ando

perduto nelle osservanze ecclesiastiche 4
. II Voltaire ha con-

giunto insieme in un assioma comune il cristianesimo e la

massoneria, esprirnendo questo principio in due versi che

sono poco conosciuti e meriterebbero di esserlo meglio :

Jesus Christ, I'ennemi des scribes et des pretres

.A daigne tout nous dire en nous disant tV aimer 5
.

La massoneria e una religione in se stessa... superstite

dei secoli, giganteggia salda fra le rovine delle altre reli-

gioni: ella non cadra mai, perche la carita ed il dovere sono

1

MACKEY, Encyclopaedia of Freemasonry, Philadelphia, 1906, p. 641.

8
PJKE, Morals and Dogma, p. 161.

3
PJKE, Morals and Dogma, p. 525.

4 BauJmtte, 1879, p. 75.

5 Chaine d'union, 1887, p. 374.
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i suoi comandamenti... si, la massoneria e la religione del

vero, i massoni sono i suoi apostoli *.

A chi voglia penetrare piu addentro in questo argo-

mento, formarsi cioe un concetto ben definite della reli-

gione massonica ed intendere insieme come si possa conci-

liare 1'evidente contraddizione tra la neutralita o tolleranza

rispettosa della massoneria verso tutte le religioni e la sua

pretesa di essere la religione per eccellenza o il cristiane-

simo puro e primitivo, risponde magistralmente il Mackey:
Gran numero di oratori e trattatisti massonici ebbero

a fare un dispendio inutile d'ingenuita e di talento in ado-

perarsi a dimostrare che la massoneria non e una religione.

Fu questo senza dubbio un errore, prodotto dal concetto

sincero ma falso delle relazioni tra la religione e la mas-

soneria, e dal timore che, se non si rendesse manifesta la

totale discrepanza tra Tuna e 1'altra, gli oppositori della

massoneria avrebbero avuto di che confermare con buon

successo una teoria ch'essi sono gia si bramosi d' inculcare,

vale a dire che i massoni mirano a sostituire cogl'insegna-

menti del loro ordine le verita del cristianesimo. To pero

non ho mai creduto, neppure per un momento, che un di-

visamento si ingiustificabile come questo, che cioe la mas-

soneria iritenda di farsi un surrogate del cristianesimo,

possa trovar adito in alcuna mente ragionatrice, e percio

non sono punto disposto, in quanto al carattere religiose

della massoneria, di concedere quel troppo che fu concesso

da certi fratelli piu timidi. Al contrario sostengo, senza

ombra di esitazione, che la massoneria, in ogrii senso della

parola tranne uno, cioe il minimo filosofico, e una istitu-

zione eminentemente religiosa ch'essa va debitrice uni-

camente all'elemento religioso, che contiene, della sua ori-

gine e della sua continuata esistenza e che, senza questo

elemento religioso, sarebbe appena degna di trovare chi la

coltivi tra i savii ed i buoni 2
.

1 Eiv. d. masson. it., 1886, pp. 288, 289.

Encyclopaedia of Freemasonry, p. 639.
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Per rendere poi piu chiaro il suo concetto della reli-

gione massonica, il Mackey riferisce dal Webster quattro

definizioni della religione in generale, di cui applica e ri-

vendica alia massoneria le prime tre, cioe in quanto per

religione s'intende: 1 la fede nell'esistenza e nelle perfe-

zioni di Dio, nella rivelazione della sua volonta all'uomo,

nell'obbligazione dell'uomo ad osservarne i comandamenti,
nei premii e nelle pene e nella responsabilita dell'uomo

verso Dio; come pure la bonta e pieta della vita colla pra-

tica di tutti i doveri morali; 2 la bonta e la pieta reale

in pratica distinta dal la teologia consistente neH'adem-

pimento di tutti i doveri conosciuti verso Dio e verso i

nostri prossimi, per obbedienza al comando di Dio e per

amore di Dio e della sua legge; 3 Tadempimento di-

stinto dalla virtu o moralita dei doveri che abbiamo

direttamente verso Dio, per principio di obbedienza alia

sua volonta.

La quarta definizione del Webster importa ogni e qua-

lunque sistema di fede o di culto, e come tale la religione

comprende la fede e il culto dei pagani e dei cristiani,

poiche ogni religione consiste nella credenza di un potere

o poteri superiori che governano il mondo
;
nel qual senso

si parla appunto di religione turca, di religione giudaica e

di religione cristiana i
.

Senza punto fermarci a discutere il valore di queste

quattro definizioni della religione, pel nostro scopo ci basta

notare che ii Mackey attribuisce alia massoneria le prime
tre e rigetta la quarta come non applicabile strettamente

alia medesima. II che vuol dire evidentemente ch'essa non

accetta nessuna religione determinata con fede e culto de-

terminati, ma si riconosce una religione universale indeter-

minata, superiore a tutte le altre. Abbiamo quindi il piu

goffo degli assurdi: una religione, che si pretende la piu

perfetta di tutte e rimane non pertanto una espressione

1 /t, p. 640.
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generica senz'alcuna determinazione specifica, cioe una re-

ligione in astratto, una religione irreligiosa ! Ed .e si vero

die il Mackey non vuole uscire da questa designazione ge-

nerica della religione massonica, da sostenere che in senso

specifico la massoneria non e una religione, perche non

ha la pretesa di prender posto tra le religioni del mondo
come un sistema settario di fede e di culto, nel senso in

cui distinguiamo la cristianita dal giudaismo o il giudaismo
dal maomettismo 1

.

Con lui si accorda in sostanza il Pike, il quale ce ne

da an che la ragione con dire che tutte le religioni gia

esistenti ebbero una base di verita e tutte ricopersero

questa verita con molti errori. Le verita primitive, inse-

gnate dal Redentore, furono ben presto corrotte, frammiste

e confuse con finzioni, quando furono insegnate ai primi

della nostra stirpe. La massoneria e la moralita universale

che si adatta agli abitanti di ogni clima, agli uomini di

ogni credo 2
.

Dunque la massoneria non e una religione come si-

stema determinate di fede o di culto, perche tutte codeste

religioni determinate, compreso il cristianesimo positivo e

storico, hanno alterato colle proprie superfetazioni la reli-

gione primitiva insegnata dal Redentore; la massoneria in-

vece e Tunica istituzione che abbia conservato tino ad oggi

in tutta la sua integrita questo antico tesoro
; togliete per-

tanto alle varie religioni positive le aggiunte o note che

le specificano e le contraddistinguono, e avrete Tunica vera

religione conservata dalla massoneria in cui il vero mas-

sone cristiano, se li cerchera ardenteraente, trovera in ab-

bondanza tipi e simboli della sua fede sublime e divina-

mente ispirata
3

.

In questo senso pertanto la massoneria non solo e una

istituzione religiosa, bensi e Tunica vera religione. Ma non

*
Ivi, p. 641.

2 Morals and Dogma, p. 161.

.
3
MACKEY, Encyclopaedia, p. 641 .
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le domandate i suoi dommi fondamentali, ereditati dalla

religione originaria, e le falsificazioni aggiuntevi dalle varie

religion! positive, perche con farlo la costringereste a spe-

cificarsi e percio stesso a diventare una religione falsa come

le altre; la vera religione non puo essere che una espres-

sione generica, una istituzione vaga, astratta, indeterminata.

La religione invero della massoneria non e settaria. Essa

accoglie nel suo seno ospitale persone di qualunque credo

religioso, non rigettando ne approvando nessuno per la sua

fede particolare; non e il giudaismo, sebbene non abbia

nulla che possa offendere un giudeo; non e il cristianesimo,

sebbene nulla abbia di ripugnante per un cristiano l
.

Si puo egli essere piu generici e astratti ? Per il cristiano

Gesu Gristo e Dio, pel giudeo un impostore: entrino en-

trambi nella massoneria e impareranno che 1'adorarlo come

Dio o il bestemmiarlo come un impostore e in fondo lo

stesso, perche 1'una e 1'altra cosa sono due Talsificazioni

belle e buone della fede primitiva, laquale consiste quindi

in negare il principio di contraddizione conciliando la ve-

rita coll'errore, la luce colle tenebre, Gristo con Belial.

Percio soggiunge il Mackey: La religione della mas-

neria e quella sola comune della natura e della primitiva

rivelazione trasmessaci da qualche sacerdozio antico e

patriarcale in cui tutti gli uomini si accordano e nessun

uomo puo differire dall'altro. Essa inculca la pratica della

virtu, ina non offre alcun disegno di redenzione pei pec-

cati; addita ai suoi discepoli il sentiero della giustizia, ma
non proclama di essere la via, la verita e la vita. Laonde

in tal senso non puo diventare un surrogate del cristiane-

simo, ancorche sia tale la sua tendenza; e, quale ancella

della religione, essa puo servire e spesso serve di atrio che

introduce i suoi seguaci nel tempio della divina verita 2
.

Ecco dunque fatto il becco all'oca! Tra le proteste di

1

Ivi, p. 641.

2 Ivi, p. 641.
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neutralita religiosa, di tolleranza e di rispetto verso tutte

le religion!, onde fa professione solenne la massoneria, e

la sua volonta di essere una istituzione eminentemente

religiosa, il cristianesimo originario, la religione pura con-

servatrice del dogmi fondamentali, non vi ha contraddi-

zione alcuna, perche tutto cio che specifica ciascuna reli-

gione nella sua forma deterrainata e la distingue dalle

altre e settario, falso, spurio, adulterino, e ogni sistema

di fede e di culto determinate non e che una superfeta-

zione della religione primitiva; laddove Tunica vera reli-

gione e quella che astrae da tutte le forme determinate

di fede e di culto e si solleva come la massoneria ad un

concetto generico della religione che, rispettando tutte le

altre, sebbene tutte false e mostruose, le accogiie tutte nel

suo seno e non ne riconosce nessuna! Cos! tra le varie

religion! non vi ha differenza reale, la verita e 1'errore

diventano carne ed ugna nell'amplesso massonico e la

massoneria e la religione ideale, perfettissima, perche, non

riconoscendo per vera alcuna religione positiva, tutte le

rigetta come false ed insieme le rispetta come se fossero

vere, contentandosi di astrarne quell'elemento generico ch'e

a tutte comune e in cui con essa convengono, perche co-

stituisce una entita ideale che in realta equivale a zero e

puo essere specificata anche nella religione dell'ateismo.

Abbiamo insomnia un gran che... che in fondo e un

bel nulla o un mostro !

IV.

Ma per togliere a questa nostra conclusione qualunque

apparenza di meno legittima o esagerata, dopo averla de-

dotta logicamente dalle dottrine massoniche, come dalle

sue premesse, nell'ordine generale delle idee, vogliamo
confermarla brevemente con qualche esempio preso dall'ap-

plicazione delle dottrine stesse all'una o all'altra verita re-

ligiosa; ciocche bastera a chiarire con tutta evidenza che
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la concezione generica, astratta, indeterminata della reli-

gione massonica si specifica realmente nella negazione as-

soluta e totale della religione, e percio che la palmare
contraddizione tra la neutrality religiosa della massoneria

e il suo idealismo religiose non e in realta che 1'opposi-

zione di due vie divergent]' e contrarie, per le quali essa

tende alia vera sua meta, doe all'ateismo.

Articolo primo e fondaraentale di ogni religione in ge-

nerate e del credo massonico in particolare si e la credenza

nella divinita; talche la massoneria francese, come abbiamo

narrato, in sopprimere nei proprii documenti ed atti uffi-

ciali la formola di culto al Gr.\ A/. D.\ U.\ dovette di-

chiarare solennemente di farlo non per rinnegare tale cre-

denza, ma unicamente per proclamare con cio 1'assoluta

liberta di coscienza *, e tuttavia fu esclusa dalla comunione

massonica anglosassone e teutonica 2
. Ma, qual e il con-

cetto determinate con cui viene di fatto specificato dalla

massoneria il concetto generico del Gr.\ A/. D.\ U.'.?

Se consultiamo i due oracoli piu autorevoli della mas-

soneria americana, il Pike e il Mackey, le cui opere con-

tengono quanto di piu sistematico ha saputo produrre la

filosofia e teologia massonica contemporanea, ne avremo

anzitutto in risposta che la lettera G, la quale campeggia
circondata da un cerchio luminoso nelle logge anglosas-

soni, significa Dio, cioe la geometria, cioe la prima e la

piu nobile di tutte le scienze ch'e la base su cui fu eretto

1 V. la dichiarazione del F.\ Desmons al congr. masson. internaz. di

Parigi del 1889, nella Uivista d. masson. ital., 1889 p. 182 segg.
9

Leggiamo ora sulla Germania del 9 giugno che nell'adunanza annua

di Pentecoste. tenuta dalle grand! logge germaniche presso la grande log-

gia Royal York di Berlino (N. W. 7, Dorotheenstrasse 27) sotto la presi-

denza del G.\ M.'. Bruno Alwin Wagner, fu deliberato, con 5 voti contro 3,

di ristabilire le relazioni amichevoli col Grande Oriente di Francia. II che

vuol dire che la massoneria esoterica ha Irovato ormai maturi i tempi per

deporre anche in Germania la maschera exoferica del deismo e proclamarsi

religiosamente antireligiosa come in Francia 1
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1'edifizio dell a massoneria *, poiche presso gli artefici

e la scienza con cui vengono calcolati e forma.ti tutti i

loro lavori, e presso i massoni contiene la determinazione,

la definizione e la prova dell'ordine, della bellezza e della

meravigliosa sapienza del potere di Dio nella sua crea-

zione 2
. Tale lettera G, adottata in prima dal rituale in-

glese come simbolo della divinit& e trasportata poi nei

rituali del continente, e la corruzione dell'antico simbolo

cabalistico giudaico, cioe della lettera iod, iniziale del sa-

cro tetragramma rflfp (Jehovah), sicche la lettera G e sim-

bolo della lettera iod e questa e simbolo della divinita

cabalistica, cioe la G e soltanto simbolo del simbolo.

Ora, il tetragramma HIT corrisponde ai suoni inglesi

I, H, 0, H, che in pronunciarli si esprimono cosi: IH-OH.

E queste due sillabe, lette a rovescio, secondo la regola

cabalistica, suonano HO-H1. Ma in ebraico ho e il pro-

nome personale mascolino equivalente aH'inglese he (egli),

hi e il femminino equivalente all'inglese she (ella); dunque
abbiamo HO-HI = HE-SHE (egli-ella) cioe il nome ebraico

ineffabile di Dio, letto cabalisticamente, inchiude in se

stesso il principio del maschio e della femmina, 1'energia

generativa e prolifica della creazione; onde si dice nel Ge-

nesi che Dio creo 1'uomo a sua somiglianza, lo creo a so-

miglianza di Dio, cioe lo creo maschio e femmina 3
.

Sopprimiamo Tulteriore spiegazione del dio bisessuale

massonico, ofTertaci dal Mackey, perche troppo turpe, mo-

struosa e nefanda.

Si noti poi che codesto Dio massonico, secondo il Pike,

non esiste realmente in se stesso, perche 1'esistenza o 1'es-

sere importa limitazione, ma s'identifica colla forza bises-

suale procreativa e prolifica deH'umanita personificata in

Adamo ed Eva; sicche mediante la generazione 1'umanita

1 MACKEY, Masonic Ritualist, p. 95.

8
MACKEY, Encyclopaedia, p. 301.

3 MACKEY, The Symbolism of Freemasonry, Maynard, Merrill et Go.

(ristampato senza data) p. 187-189
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crea Dio, e gli uomini credono che Dio li ha fatti a pro-

pria imagine, perche essi stessi lo hanno fatto ad ima-

gine loro '.

Anzi, poiche, secondo i cabalisti, Satana non e un Dio

nero, ma la negazione di Dio, e per gl'iniziati significa non

una persona, ma una forza creata pel bene e che puo ser-

vire pel male, ch'e strumento della liberta o della libera

volonta,e che presiede aH'umana generazione sotto la forma

cornuta mitologica del dio Pan 2

,
il Dio massonico non solo

s'identifica coll'uomo, ma non appare diverso da Satana.

E questo Dio rivela la sua divinit& nell'universo visibile;

la natura e il grande maestro dell'uomo, perche essa e la

rivelazione diDio; 1'universo e la grande Bibbia di Dio;

la natura materiale il suo antico testamento, la natura

umana il suo testamento nuovo; ogni cosa e una idea del

Dio Infinite, sua prosa la natura, sua poesia 1'uomo.

L'ateismo e una negazione di Dio nei termini, non in

realta, perche attribuisce alia natura le qualita di Dio e

non a Dio stesso, e cio non e che un mero cambiamento

di nome. Uno chiama Natura la somma di tali qualita;

un altro, Gielo; un terzo, Universe; un quarto, Materia;

un quinto, Spirito; un sesto Dio, Theos, Zeus, Alfadir, Al-

lah o quel che gli piace. Ma tutti ammettono 1'esistenza

dell'Essere, il Potere o 1'Ente, sebbene diversamente nomi-

nato. E il nome e di minima importanza (the name is of

the smallest consequence)
3

.

La divinit^ viene poi rappresentata da un triangolo, in

cui i tre lati simboleggiano le tre qualita di Dio, cioe la

sapienza e la forza divina che producono la bellezza del-

1'universo; ondeche la loggia massonica, ch'e simbolo del

mondo, viene appunto sostenuta da tre pilastri disposti a

triangolo, che significano le tre qualita divine, cioe in

ebraico Dabar (sapienza) Oz (forza) Gomer (bellezza), le

1
PIKE, Morals and Dogma, pp. 736, 849.

Ivi, p. 102.

3
Ivi, pp. 715, 644.
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cui iniziali sono D. 0. G. Queste poi, lette cabalisticamente

a rovescio, come il sacro tetagramma ebraico njPP
- I H -

H, ci danno GOD^HO-HI== HE-SHE (egli
- el la)

cioe il Dio bisessuale massonico !
.

Anche qui, per rispetto ai nostri lettori, non andiamo

piu innanzi nella spiegazione ;
ci basta aver illustrate suc-

cintamente, con ricorrere ai dottori piu autorevoli della

teologia massonica, il concetto turpemente naturalistico

della divinit, che la massoneria insegna ai suoi seguaci
e che non esclude ne 1'ateismo, ne il materialismo, ne il

culto di Satan a, ne il feticismo 2
.

Laonde, il filosofo massonico e gran Maestro della mas-

soneria italiana F .% Frappolli chiamo il G /. A /. D /. U /.

una finzione simbolica della natura o deH'Universo, che

solo e eterno ed infinite, cioe senza principio, senza fine

1 V. PREUSS, A Study in American Freemasonry, pp. 165 e segg. e

p. 409, colle citazioni testuali del Pike, del Mackey e del Me Glenachan,

che abbiamo qui compensate.
* Affinche non sembri che il nostro saggio di teologia massonica, attinto

da autori americani, attribuisca ingiustamente all'ordine in generale cio ch'e

proprio degli oracoli o sognatori d'oltremare, ecco qui un altro saggio sullo

etesso argomento, estratto dalla nuova opera di un oracolo italiano, che per

buona ventura ci venne teste alle mani : Nella massoneria la Triade e rap-

presentata dal triangolo o delta luminoso. Geometricamente una linea non

puo rappresentare un corpo assolutamente perfetto : del pari due linee non

possono costituire una figura completa; tre linee formano, pel loro congiun-

gimento, il triangolo o la prima figura regolare, perfettissima; percio esso

servi sempre e serve ancora a caratterizzare 1' Eterno*, il quale, perfetto

infinitamente per sua natura, e, come causa di tutte le cose, il primo es-

sere e, per conseguenza, la prima perfezione . Questo & il motivo pel

quale presso gli antichi e i moderni e sacro il triangolo, le cui parti figu-

rano / tre regni della natura, ciod il primo essere assoluto e perfetto. In-

fatti in mezzo al triangolo luminoso splende 1' Tod ebraico, lo spirito

animatore, od U fiwco, o il principio generators, rappresentato anche dalla

lettera * G
,
che campeggia nella stella fiammeggiante e ch'e 1'iniziale della

parola Dio nelle lingue del Nord, ma che filosoficaraente significa ge-

nerazione . V. ULISSE BAGCI. // Libro del Massone Italmno,Vo\. I, Roma,
nel solstizio d'estate dell'anno della luce 000908 (F. Gentenari e G. tipografi

1908) pp. 427, 428. Dunque i tre regni della natura sono Vessere assoluto

e perfetto, e questo e lo spirito animatore, od il fuoco, o il principio ge-

neratore, o Dio!
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e senza limiti
;

:
e nella Gostituente della massoneria ita-

liana del giugno 1869 a Firenze fu logicamente dichiarato

che 1'assemblea ritiene la formola A .-. G .'. D /. G .*. A .*.

dell'U /. quale espressione artistica e grafica dell'Ente, e

quale espressione abbastanza larga ed elastica, affine di

adunare attorno ad un solo nodo tutte le opinion! reli-

giose
2

.

Cosi 1'organo ufficiale della massoneria italiana non

esito di far suo questo oracolo del Flammarion: Quanti

Dei sulla terra, fatti a simiglianza dello scimmione perfe-

zionato ! II Budda dei chinesi, 1'Osiride degli egiziani, il

Jehovah degli ebrei, il Giove dei greci, il Dio Padre e il

Dio figlio dei cristiani, il Grande Allah dei mussulmani,

sono concezioni umane; personificazioni create dall'uomo;

nelle quali ha incarnato non solo le sue piu alte aspira-

zioni e le sue sublimi virtu, ma anche e con preferenza

le sue prevaricazioni piu grossolane ed i suoi vizi piu

perversi
3

!

II F /. Berni poi disse in un suo discorso alia loggia

Burlamacchi di Lucca: Dio tutti sentono, nessuno pero

spiega. Per me, se Dio e natura, mi professo io pure deisia

ed adoro in esso 1'Architetto dell'Universo, dacche in altro

modo non so comprenderlo
4

.

Non altrimenti il G .*. M /. Nathan, nella solenne adu-

nanza. del G .-. /. d'ltalia del 21 aprile 1901: II G /.

A.\ D .-. U /. e Zeus, Giove, Jave, Dio? La causa prima,

1'infinito Greatore noi intendiamo affermarlo. non interpre-

tarlo. E 5
.

Se tuttavia si domanda che cosa e, risponde il grande

storiografo della massoneria F /. Findel che il G /. A /.

1 La Franc maconnerie reformee (Essai de philosophie naturelJe), Ver-

cellino, Turin, 1864 pp. 20, 60.

2 Hit', d. masson. it., 1889 p. 184. Mor.tJe n a<:oiim'quc, 1869-1870,

p. 185.

8 Riv. d. masson. it., 1889, p. 274.
4 Riv. d. massoft. it., 1885, p. 26.

r>

Itiv. d masson. it., 1901, p. 73.
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D /. U /. e soltanto un antropomorfismo puerile della

ignoranza del mondo, non solo insostenibile. nel tempo
della scienza del mondo, ma anche indegno di essa l

;

talche 1'invocarlo nelle logge ha quasi unicamente 1'im-

portanza di un riempitivo (Liickenbusser) oratorio per man-

canza di idee; non e per lo piu che mero culto di labbra,

raramente 1'espressione di sincera divozione rehgiosa
2

.

Laonde un Dio che -govern! il mondo alia maniera dei

potentati e da cui Tuomo possa colle preghiere e suppliche

ottenere alcunche di estraneo al corso naturale degli avve-

nimenti, un Dio tale esiste soltanto nella imaginazione

umana *.

Da questo saggio sommario degl'insegnamenti masso-

nici intorno all'idea di Dio, ch'e 1'articolo primo ed essen-

ziale della religione, si deve necessariamente conchiudere

che il Dio della massoneria non e ne personale ne diffe-

rente o distinto dal mondo materiale, ma e la personifi-

cazione ideale delle forze e delle leggi naturali, principal-

mente di quelle che regolano la moltiplicazione del genere
umano col principio bisessuale della generazione.

Si riduce pertanto in ultima analisi la religione mas-

sonica al piu crasso naturalismo che sostanzialmente non

differisce dal materialismo, e finisce logicamente in quel-

Tateismo che la massoneria accetta come una forma di re-

ligione, e di cui il grande Oriente di Francia fa ormai espli-

cita professione, sebbene neghi di averlo ufficialmente pjo-

clamato. E mentre si protesta tollerante e rispettosa verso

tutte le religioni, la massoneria combatte e vuole distrug-

gere qualunque religione che non sia la sua e dice: la

ruggine consuma il ferro; la superstizione le genti : ogni

religione rivelata e superstizione, quindi la religione rive-

lata e il veleno dei popoli
4

.

1 FINDEL, Die moderne Weltanscliaming mid die Freimauerei, Leipzig

1885, p. 158.

2
lei, p. 159.

3 Uauhutle, 1883, p. 26.

* Piv. d. masson. it., 1890, p. 159.
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Dopo cio, poiche il secondo articolo del credo massonico

non puo contraddire al primo, ma deve accordarsi con esso,

non occorre trattenerci a indagare quale sia la dottrina

massonica intorno alFimmortalita dell'anima. Basti la spie-

gazione che ce ne da il piu ortodosso spiritualista tra i dot-

tori della setta, Alberto Pike, con queste parole: L'anima

dell'uomo e immortale; non e il risultato della organizza-

zione, ne un aggregate di modi d'azione della materia, ne

una successione di fenomeni o percezioni; ma una Esi-

stenza, unica ed identica, uno spirito vivente, una scintilla

della Grande Luce Centrale, ch'entrata nel corpo vi dimora,

per esserne separata alia morte e ritornare a Dio che 1'ha

donata; che non si disperde o dilegua alia morte, come

1'alito o il fumo, ne puo essere annichilita, ma continua

ad esistere e possiede attivita ed intelligenza, appunto come

esisteva in Dio prima che venisse avviluppata nel corpo > l
.

Dove convien notare che il Pike concepisce Fanima
umana come una emanazione della divina natura in senso

gnostico, preesistente al corpo e distinta da esso, senza

della quale Tuomo puo bensi vivere, vedere e ragionare,

ma non e che un animale, e colla quale diventa veramente

uomo immortale. Percio alia morte Fanima ritoi'na a Dio;

1'inferno quindi e una fola. II che si prova anche colla

Divina Commedia, di cui nessuno (fino al Pike) non ha

indicate il senso o il carattere specifico, cb'e gnostico come

TApocalissi, cioe niente altro che una dichiarazione di

guerra al Papato, coll'applicazione delle figure e dei nu-

meri della cabala ai dogmi cristiani, per fuggire dall' inferno,

come Dante, volgendo a rovescio la posizione del capo e

dei piedi, e risalire alia luce con servirsi di Lucifero a

guisa di una mostruosa scala, tenendo cioe il contrario di

cio che insegna il domma cattolico, poiche F inferno non
si oltrepassa se non da chi non sa volgergli le spalle

2
.

1 Morals anl Dogma, p. 533.
? Morals and Dogma, pp. 582, 822. Cf. PRKUSS, American Free)ua-

sonry, pp. 200, segg.
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Ma, lasciando da parte queste baie dantesche, si faccia

un po' di confronto tra la dottrina massonica sulla natura

di Dio che tutta tende a materializzarlo nel mondo visi-

bile e a identificarlo con esso e la stessa dottrina intorno

all'anima umana che tutta consiste in deificarla quale

particella che, da Dio emanata, deve ritornare a lui: si

avr& Tessenza della religione massonica, derivata dalla sin-

tesi dei suoi due dommi fondamentali riel puro umanesimo,
diametralmente opposto all'ordine spirituale e sopranna-

turale, e applicata divotamente nella formola parenetica:

Venerez le G.\ A:. D:. L:. U.
m

., qui est en vous, qui vous

renferme dans son sein, du quel vous emanez, et dans lequel

vous devez rentrer '

!

* *

Abbiamo pertanto nella massoneria contemporanea una

societa secreta, una setta anticristiana, che si finge oppor-

tunamerite rispettosa e devota verso la religione, e oppor-

tunamente, secondo le condizioni e le circostanze dei tempi
e dei luoghi, depone la maschera e si rivela accanita, im-

placabile in combattere la religione, conservando tuttavia

e ammodernando il suo simbolismo rituale, per decorare

colla solennita dell'apparato religioso la sua empieta e fame

pomposamente una irreligione religiosa o una religione ir-

religiosa; abbiamo in essa Tantitesi piu sbardellata, la con-

traddizione piu stridente tra la professione formale di neu-

tralit^i e di tolleranza religiosa e la pretesa di essere Tunica

vera religione, per sostituire se stessa al cristianesimo e a

qualunque altra religione, con ridurre la concezione reli-

giosa airindeterminatezza di una vaga espressione gene-

rica, che realmente viene specificata nel piu crasso natura-

lismo, e percio stesso nell'ateismo umanistico e nella dei-

ficazione delle umaui passioni.

E questa, nient'altro che questa. dovrebb'essere, secondo

il programma del recente connubio massonico-radicale-so-

cialista, la futura religione del popolo italiano!

1 FRAPPOLLI. La Francniaf-onnei ie reforrnte, p. 50.
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Meritamente Aosta, che fu la culla del primo Dottore

scolastico dell'eta di mezzo, del piu grande superiore re-

ligioso e propagatore di vita monastica nel secolo XI, del

piu intrepido vescovo e difensore dei diritti della Ghiesa,

ne sta celebraado coa insolito splendore di feste 1'ottavo

centenario. Ne meno opportunamente nel programma di

esse feste si viene dando una larghissima parte alia trat-

tazione letteraria, scientifica e religiosa dei meriti e dell'in-

dole, della vita e degli scritti, dell'attivM svariata e mol-

teplice, dei frutti mirabili e dell'efficacia grandiosa, benche

ignorata dai piu, che ottenue negli ultimi decennii del se-

colo XI e nel primo decennio del secolo XII, S. Anselmo

di Aosta.

In questa parte ci gode I'animo di essere venuti por-

tando, massime dopo 1'Enciclica del Santo Padre PioX 1

,

con diversi articoli il nostro modesto contribute 2
. Di esso

tuttavia intendiamo di porgere ancora un ultimo saggio ai

nostri lettori, illustrando un punto che fu quasi il segreto

della potente efficacia e dei larghissimi frutti della vita e

dell'opera di Anselmo nell'eta di mezzo.

Accenniamo alia dote piu eccellente in Anselmo - -
piu

forse che quella stessa di grande Dottore - - alia dote di

grande educatore. Essa gli dovette communicare quel mira-

bile misto di soavita e di forza, che fu tanto proprio di lui, e

cioe un nobile accordo di benignita e di rigore, di semplicita

e di prudenza, di bonarieta e di accorgimento, che conciliava

insieme 1'autorita e la confidenza. In cio sta appunto il

magistero dell'educatore: magistero difficilissimo, che nes-

1 Commnniinn rerum del 21 aprile 1909.

2 Vedi Civ. Catt. 1909. I. 3, 271, 673
;.

II. 385; III. 159.

1909, vol. 3. fasc. 1421. 34 23 agosto 1909.
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suna disciplina umana puo far apprendere degnamente e

molto meno praticamente attuare.

Questa prerogativa, pertanto, di ottimo educatore, che per
il suo secolo fu tanto singolare in Anselmo, benche nei se-

coli susseguenti assai poco conosciuta e meno pregiata,

pare a noi una delle proprieta della sua vita piu degne di

ammirazione e di studio, particolarmente nel pieno secolo

undecimo e nei chiostri nascenti della rozza Normandia.

Ad essa concorrevano certo le doti dell'ingegno perspi-

cace e penetrante, quale fu in Anselmo; sicche a lui non

isfuggivano i problemi psicologici piu complessi e piu in-

timi, le crisi delle anime, segnatamente delle anime giovanili,

come si usa parlare oggidi, o, come parlava piu semplice-

mente il buon Eadmero, i costumi, le inclinazioni di ogni

sesso ed eta, ch'egli intuiva o scrutava al lume della discre-

zione, arri\7ando a penetrare i piu intimi segreti del cuore,

ed insieme a scoprire le origini, i semi e i progress! dei

vizi e delle virtu.

Ma piu ancora vi concorrevano le doti del cuore. A forza

di amare, di compatire, di tollerare a quel modo che fece

col giovane Osberno, egli si acquist6 il diritto di riprendere

e di emendare. E 1'usava liberamente, con quella bonta in-

sieme e longanimita affettuosa che gli aveva guadagnati gli

animi anche dei suoi piu avversi, quali erano al principio,

come si disse, molti di quegti aspri normanni, quando il

giovane italiano succedeva ad un altro italiano nella scuola

e nel priorato del monastero.

Che se egli cercava di educare alia perfezione della scienza

e della vita tutti quelli che aveva a suo carico, con parti-

colare affezione tuttavia si affaticava in aiuto della gioventu.

E di cio e bello intendere la ragione che soleva dare que-

sto educatore del secolo XI: Siccome la cera quando
e troppo dura, o troppo molle non riceve appieno T im-
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pronta; ma, s'ella e temprata del duro e del tenero, prende

fedelmente la figura del sigillo intera e nitida, cosi appunto

vediamo ieH'et& dell'uomo. Prendi uno die dall' infanzia

sino alia vecchiaia sia allevato nelle frivolezze e che solo

abbia gusto alle cose material!, ed entra con lui a trattare

dei concetti spiritual!, della contemplazione divina, dei mi-

steri celesti e simili altri ragionamenti: vedrai che quel tale

non potr& pure intendere di che tu parli: la cera e troppo

indurata: quella mente ha sempre avuto troppi altri pen-

sieri ed altri disegni. Al contrario, prendi un bambino te-

nero di anni e di conoscenza, che non sa ancora discernere

il male dal bene; neppur egli ti capira: e troppo molle e

quasi liquida la cera; non ammette caratteri ne immagini.

Tra questi due sta in mezzo il giovane, convenevolmente

temperato del tenero e del sodo: se ti poni ad ammaestrarlo,

cio che tu vuoi gli imprimerai nella mente. II che avver-

tendo io, conchiudeva Anselmo, con maggior sollecitudine

invigilo alia cultura dei giovani, procurando di estirpare in

essi tutte le radici dei vizi, acciocche di poi istruiti conve-

nientemente rieiresercizio delle virtu, vengano a rendere in

se viva I'immagine dell'uomo spirituale . Gosi egli.

Ma questa speciale sollecitudine e vigilanza sui gio-

vani non aveva nulla di accigliato e di arcigno, nulla

che valesse a stringere i cuori o a deprimere e impaurire

le fantasie giovanili: era cosa tutta paterna, o per meglio

dire tutta materna: tutta rivolta ad allargare gli animi e ad

aprire le menti, penetrandovi quasi entro e in tutti i piu

intimi ripostigli, per apportarvi, conforme al bisogno, la luce,

la direzione, il rimedio.

Quindi il savio educatore si studiava anzitutto a guada-

gnare la confidenza dei sudditi
;
e 1'ottenne con si gran frutto,

che nessuno aveva segreti per lui, ma ognuno si dava pre-

mura di rivelargli, come un fanciullo farebbe e la simi-
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litudine e di Eadmero alia sua madre dolcissima. Neila

qual gara di figliale confidenza particolarmente. si esercita-

vano i giovanetti
l

. E a lui aprivano il loro cuore, glie ne

scoprivano le sofferenze, i propositi, le tentazioai. Succede-

vano pure, fra quei giovanetti, propositi indiscreti, o male

intesi, come suole avvenire tra la gioventu fervida ma ine-

sperta e pero tanto piu bisognosa di direzione
;
e un caso

d'ingenuo candore ci e narrato di uno fra essi dal buon

Eadmero. Ma allora Anselmo ne sapeva leggere sul volto

1'ansieta- angosciosa ;
con paterne interrogazioni ne veniva

a scoprire Forigine; con delicatezza pia e malerna, talora

con il semplice suo sguardo vi porgeva il rimedio e la gua

rigione.

Mirabile a questo proposito, fu cio che gli successe, gia

abbate,con un chierico giovinetto, per nome Bosone, il quale

divenne appresso uno dei suoi discepoli prediletti e fu da

lui introdotto come ingegnoso interlocutore nei suoi dia-

loghi. Questi, d'ingegno sottilissimo, e sempre con tutta

I'anima agitata da dubbi e da questioni le piu astruse che

nessuno valeva a snodargli, venne al Bee per trattarne con

Anselmo: n'ebbetanta luce che s'innamoro di stare con lui,

e si rese monaco. Ma ben presto eccolo riassalito da for-

tissime ansieta, sbattuto da contrarii pensieri e col cuore

in tempesta: il giovane per poco non ne usciva di senno;

tanto piu che passati piu giorni, la lotta interna non ri-

metteva punto; s'inaspriva anzi peggio. Allora Bosone va

da Anselmo e gli espone per minuto quei tumulti insoliti,

quelle tempeste del cuore. Anselmo accoglie*il giovane af-

fannoso, ne ascolta ogni particolarita, e con pio affetto gli

da questa sola risposta: Iddio ti aiuti : indi senz'altro lo

congeda. Stupito il giovane si alza; ma incontanente sente

rifluire nell'anima tanta pace e tranquillita, che gli parve

di essere divenuto un altro da quello di prima, com'egli

1 EADM. 1. c., cap. Ill: Quidquid secret! apud se quivis illorum habe-

bat, non secus quam dulcissimae matri revelare satagebat. Verum tamen

solers diligentia iuvenura hoc praecipue exercebat.
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stesso raccontava, di poi, al primo biografo di Anselmo.

Ne solo svani allora del tutto quella perturbazione, ma non

ebbe mai piu a rinnovarsi.

Simile efficacia di una breve parola, che ferisce I'anima

e la trasforma, apparve certo in altri autorevoli e grandi

educatori, dei quali verranno alia mente di ognuno i ri-

cordi. Ma cio non toglie che Tautorita dell'uomo, quale si

fosse, e la forza della sua voce o del suo laconismo ap-

paia una causa troppo sproporzionata all'effetto, nel caso

di Anselmo, massime per chi consider! tutte le circostanze,

o anche sola la prontezza e la costanza di tale efficacia.

Essa e dunque indizio ad ogni animo docile e ragionevole

dell'intervento misterioso di una forza divina che rende

operativa la debole voce dell'uomo : e la grazia della pa-

rola che Iddio concede a' suoi santi.

Ma Tuomo della materia, che non capisce le cose dello

spirito, trovera piu comodo, e piu scientifico, attribuire il

tutto all'ignoranza degli uomini e dei tempi o al piu con-

chiudera col biografo razionalista l che il credito morale

di Anselmo produceva tali effetti, che lo spirito del tempo
amava di trovare miracolosi e che se la leggerezza del

tempo nostro permettesse di dire ogni cosa, le ingenue
storie delFinterno dei convent! del secolo undecimo ci ri-

velerebbero ben molte soff'erenze, conosciute senza dubbio

ancora dai confident! della malinconica gioventu dei no-

stri seminar!! .

Ora questa conclusione, per accennarvi almeno di pas-

saggio, mostra quanto possa il pregiudizio del natura-

lismo razionalistico e quale oscurit& esso ingeneri anche

nelle menti elette: non lascia loro scorgere la neces-

saria condizione e la sublime nobiita di questa lotta

fra lo spirito e la materia, fra il senso e la ragione, in cui

la virtu si corrobora e si perfeziona : lotta che solo e glo-

riosa allo spirito e dolorosa alia carne, quando lo spirito

resiste e la ragione impera, reprimendo il senso e costrin-

1

RBMDSAT, Saint Anselme de Cantorb&ry (Paris, 1853), p. 17. ss.
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gendolo alia servitu della ragione. Giie se la gioventu al-

legra delle scuole moderne di laicismo non conosce le

sofferenze delle lotte morali, cio e solo perche avvezza a

cedere non conosce le battaglie e molto meno le vittorie

dello spirito. A. queste sarebbe uJficio degli educator! ad-

destrarla per tempo, e procurarle, a costo pure di soffe-

renze passeggere, le gioie serene del trionfo morale, della

vittoria di se e del vizio, la felicita della virtu e della buona

coscienza. Ma i piu degli educatori laici abbandonano que-

sta nobile parte del loro ufficio ai confident! della me-

lanconica gioventu dei nostri seminarii
,
della quale essi

ignorano le gioie intime e pure. Quindi 1'una cresce pura
e serena; 1'altra intristisce fra il tripudio morboso della

frivolezza o del vizio, che la sfibra innanzi tempo, e non

di rado 1'avvelena e 1'uccide.

Ne basta al vero educatore, ne bastava ad Anselmo,

preservare o risanare Tanima giovanile dalle infermita piu

gravi, dalle cadute piu o meno mortal!, che sogliono ia-

sciarsi dietro una triste credit^ di malori nella vita fisica,

intellettuale e morale. Egli la premuniva e la corroborava

altresi contro le debolezze minori, coritro le inclinazioni

scorrette, contro i difetti stessi dell'indole e dell'eta, seb-

bene sempre con la piu savia discrezione. E per questo ri-

spetto insegna egli che chiunque voglia troncare un qualche

gran vizio o peccato piu grave, deve procedere al modo di chi

vuole tagliare un albero grande. Perche, come questi pro-

cura prima di tagliare in giro gli arbusti minori, acciocche

non gli possano fare ostacolo mentre taglia 1'albero stesso,

cosi 1'altro deve prima estirpare i vizi minori, che si acco-

stano a quel peccato, affinche non gli portino impedimento
nel distruggere il peccato stesso \

1

EADMER., Liber de S. Anselmi similitudinibus, cap. GXLV (MIGNE r

GLIX, 685).
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Fra tali vizi Anselmo denunziava singolarmente come

cosa nemica delle anime 1'oziosita, e la voleva esclusa con

ogni rigore. Quindi insisteva, perche ognuno consideri come

abbiamo da rendere ragione a Dio dei singoli istanti della

nostra vita e pero chiunque ha da Dio una qualche gra-

zia per una qualsiasi utilita, deve metterla a frutto ovun-

que ne abbia la opportunita *.

E cosi dei trascurati, dei pigri, come dei procrastinanti,

faceva egli pitture di una calzante vivezza..0dasi, ad es.,

questa conservataci da Eadmero: Vi sono alcuni, che

quando ascoltano cosa che potrebbero ritenere con frutto,

dicono con disprezzo: A che riterro io questa minuzia?

Non diverro gi& io sapiente per cosa si piccola ; dunque

perche darmi questa fatica? Dicono anche: Ormai ho

da riposarmi : vivro come potro, giacche inutilmente atten-

derei ancora alia sapienza: infine non andranno mica tutti

a male quei che non sono sapienti. Questi e simili pre-

testi si mette innanzi il pigro e Io sciocco, ne si accorge

che tali cose gli suggerisce per sua perdizione 1'antico av-

versario, affincbe per tutta la sua vita non attenda mai ad

utilita qualsiasi, ma viva sempre e muoia nella negligenza

e nel torpore. E soggiungera ancora: Sono gia abba-

stanza dei sapienti nel mondo, abbastanza scrittori, abba-

stanza di quelli che hanno perizia delle arti, non occor re

che io mi ci affatichi . Di piu, cresciuto negli anni, ag-

giungera: Sono gia uscito di fanciullezza, gia mi avvicino

alia vecchiaia, ne potrei venire a gran frutto nella scienza,

se ora incominciassi a lavorare . Gosi va pensando fra se

e se il pigro, e persevera nella inerzia del suo torpore. E
in modo simigliante va anche talora arreticato il peccatore,

e cosi mai non si rialza ad operare il bene '.
-

1
Epist. Ill, 49. La fuga dell'ozio raccomandava egli pure vivamente

al flglio della sorella Richera, chiamato dal suo stesso nome Anselmo per

sangue nipote, per affetto flgliuolo suo carissimo (Epist. IV, 31): Niillum

tempus in otiositate transeas.

De similUud. cap. GLV (MIGNE, CLIX
7

688).
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Altre volte portava 1'esempio del povero che va elemosi-

nando: -- II povero, se e insipiente, quando riceve un soldo

o altro piccolo regaluccio, dice: A che mettere in serbo

questo pocolino ? Non per questo diventero ricco. Lo spen-
dero dunque in pomi o in noci o in qualche altra cosa

che mi piaccia. Perche non voglio farmi vedere ansioso di

custodire cosi poca cosa . Di questo modo lo sciocco,

trasandando le cose da poco, non progredisce alle mag-

giori. Invece il povero che e saggio, custodisce quel poco
che trova, e quanto meno pensa di avere, tanto piu desi-

dera di ritenere, acciocche dal cumulo delle piccole cose

possa una volta giungere alle piu grandi. Similmente deve

fare per Tappunto chi si sente povero di scienza e di bonta,

se intende di arrivare a qualche effetto dell'una o dell'al-

tra. Perche, siccome molti grani fanno la massa, e molte

gocce il fiume, e molti soldi il ricco; cosi molte sentenze

di scienza fanno ognuno sapiente e molte azioni di bonta

lo fanno buono 4
.

Dalla oziosita mostrava,poi egli, a ragione, comenascesse

massimamente la detrazione e maldicenza, che e vizio da

fuggirsi grand emente, perche assai pernicioso e, secondo

Fantica sentenza Clementina, un genere di omicidio e un

fomite di perdizione, particotarmente di superbia, perche

la superbia ha per proprio di volere la singolarita
2
,

o, come noi diremmo ora, Tegoismo, congiunto alia depres-

sione altrui. Questo, spiegava il buon educatore, e un

mangiarsi e mordersi a vicenda, giacche mangia 1'uno

Taltro e quasi fa in lui un morso, ogni volta che uno,

sparlando di un'altro, lo avvilisce... E cosi chi mangia un

altro, sparlandone, viene poi consumato da quello che egli

brama lacerare coi morsi della maldicenza 3
. Siffatte

lezioni, del resto, erano inculcate dal santo per ogni eta,

egualmente propensa al fallire.

1

Ivi, cap, GLVI.
*

Ivi, cap. GXLVII, CL.
3

Ivi, cap. CLVIII.
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Altri difetti, consimili a questi, perseguilava Anselmo

piu specialmente nelle anime giovanili per compierne la

educazione; e. fra tutti, la ciarla, la scompostezza, la sfac-

ciataggine. Questi ultimi egli combatteva con particolare

studio non certo per gravity intrinseca di colpa o di ma-

lizia, che abbiano o presuppongano in se; ma per la mala

disposizione dell'animo che significano o che a lungo an-

dare ingenerano, dando a sperare poco di buono.

Al contrario, ottimi indizi di migliore riuscita erano

per lui i pregi opposti: la taciturnita, per cui il giovane
sa tacere prima di parlare; la compostezza, per cui non

rivolge gli occhi qua e ]& con leggerezza, non agita mani

e piedi, ma contiene tutte le membra del corpo con decoro;

la verecondia, onde si vergogna innanzi alle persone quando
fa qualche azione proibita, e tutto pieno di rossore di-

mostra che se ne vergogna
4

. A queste tre virtu voleva

egli che il giovane si sforzasse, perche ciascuna di esse

1'avrebbe aiutato molto a profittare: il tacere e Fascoltare

alPacquisto della scienza e al progresso nella vita dello

spirito; la compostezza delle membra alia fermezza e se-

renita della mente e quindi alia padronanza di se e dei

suoi atti
;
la verecondia alia sincerita ed alia pienezza del

pentimento, quando cadesse in qualche fallo. E il tutto,

spiegava Tamabile educatore, con similitudini graziose e

talvolta bonarie, da imprimere piu addentro le ragioni
nelle giovani intelligenze.

Gosi per dimostrare che il giovane, tacendo e ascol-

tando la dottrina dei sapienti, acquista a poco a poco la

sapienza, e per via delle loro parole crescendo passo passo,

giunge alia pienezza della vita dello spirito, egli recava la

similitudine degli alimenti. A quel modo diceva

che per via di alimenti diversi la vita del corpo giunge
al suo pieno svolgimento, cosi mediante precetti dissimili

1

Ivi, cap. CXI (MIGNE, 1. c.
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si svolge la vita dello spirito. Perche prima il bambino e

ailevato col semplice latte della madre, poi con qualche

altro, poi con la pappa, poi con le molliche di pane, e

quindi con le croste, finche possa nutrirsi di cibo sodo.

E cosi del pari e indirizzato prima a credere in Dio, poi

ad amarlo e a temerlo, poi a operare bene, indi a patire

anche le contrarieta, finche da ultimo gli si possa ingiun-

gere un qualsiasi precetto sicuramente l
.

E a conferma di cio allegava pure, con bel garbo, un'altra

celebre similitudine, quella gia usata dal satirico romano,
ma ben meglio di lui applicandola all'educazione della

gioventu: 11 giovinetto impregnate una volta appieno di

una dottrina spirituale, pare simile ad un vaso nuovo.

Perche, come il vaso nuovo impregnate di una buona be-

vanda, difficilmente ne perde il sapore, ancorche riempito

poi di un'altra di diverse sapore, cosi il cuore giovanile,

bene impregnate di spirituale insegnamento, difficilmente

ne perde la dolcezza, anche quando si trovi poscia occu-

pato in negozi di mondo per cagione dell'uffizio a cui

attende. Se invece trascura di ascoltare tacendo le parole

dei saggi, non salir& mai a nessuna cognizione della vita

spirituale. E come - -
soggiungeva poi

- chi manca del

proprio coltello, resta abuon diritto con la fame, se non vuole

tagliarsi il cibo con un coltello altrui, cosi quegli che

manca di scienza propria, a ragione si muore di fame spi-

rituale quando non voglia, tacendo, giovarsi della scienza

degli altri .

Similmente, ad emendare gli animi irrequteti e facili a

dare in atti scomposti od iracondi, inculcava la posatezza

conforme all'eta, additando la similitudine dell'acqua e dei

riflessi del sole: Vedete, diceva loro; se Facqua e tran-

quilla, ricevendo il raggio del sole da una parte, ne manda

pure tranquillo il riflesso dall'altra parte su qualche muro.

Cosi 1'anima tranquiila, se riceve per le orecchie la parola

di qualcuno, la rende anche tranquiila per le labbra. In-

*
Ivi, cap. GXLl.
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vece, se 1'acqua e agitata, riflette pure agitato il raggio;

e cosi 1'anima turbata rende turbata la parola, anzi ogni

altra azione al di fuori. Acciocche dunque conchiudeva

egli
- - pervenga il giovane alia tranquillity dell'anima,

della parola e dell'opera,. deve tenere le membra tutte in

una decente compostezza *.

In modo anche piu vivace e pittoresco li veniva poi

distorcendo dai sogni vani dell'ambizioso e del superbo:

Quelli che agognano gli onori di questo mondo diceva

egli
- - fanno come i fanciulli che inseguono le farfalle.

Poiche le farfalle, quando volano, non seguono mai una

via dritta, ma si agitano qua e la, e quando sembrano

posarsi in qualche punto, non vi si fermano a lungo. E

quando i fanciulli vogliono prenderle si affannano a cor-

rere presto dietro di Joro; e perche non badano ai piedi

ma alle farfalle, talvolta cadono nella fossa e si fanno un

gran male. Ma per lo piu, quando le vedono posate in

qualche luogo, camminano piano piano e con cautela per

poterle afferrare. E, mentre cio fanno, si fregano le mani

e si dicono a bassa voce 1'un 1'altro : Ecco, ora le avremo,

ora le avremo. Ma quando, facendosi piu vicini, tentano

di pigliarle, le farfalle se ne volano via. Che se qualche
volta essi arrivano a pigliarle, fanno festa per niente, quasi

che avessero guadagnato un gran che . E dopo questa

graziosa pittura, il buon maestro procedeva a mostrare a

parte a parte come la similitudine si avverasse in quelli che

cercano gli onori del secolo, ossia quei beni dove non e

consistenza, e quindi ne felicita vera, ne vera grandezza.

Per contrario, li veniva egli spronando in bel modo a

proporsi un piu degno e nobile intento, 1'acquisto della

virtu; ma ne dava insieme il modo pratico e la via sicura,

spiegandola, ad esempio, con quest'altro raffronto, lascia-

toci parimente dal fido discepolo Eadmero: Chi tende

alle virtu deve operare a modo del giardiniere. II giardi-

niere che vuole piantare i fiori, considera prima la natura
1

Ii'i, cap. CXL ss.
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del terreno e delle piante, per sapere ove piantarle. Per-

che, se la natura del terreno e delle piante non si.accorda,

queste non potranno crescere ne fruttificare in modo al-

cuno. Similmente chi vuole fare una piantagione di virtu,

deve, studiando se stesso, prevedere bene in qual luogo
deve piantarle. Perche se il luogo sara vizioso, le virtu

stesse si volgeranno in vizi .

Non meno lodevole e non meno eificace era un'altra

particolarita dell'arte educativa, non meno che dell'eloquenza

spontanea di Anselmo: quella di cogliere ammaestramento

dai casi piu ordinarii o dai fatti piu umili della vita. Che

se 1'orgogliosa pedagogia moderna non aggiungesse troppo

spesso al superbo disdegno 1'ignoranza di cio che e an-

tico e cristiano, troverebbe molto di che umiliarsi e pro-

fittare, vedendo praticato con ingenua naturalezza da quegli

spregiati monaci del medio evo cio che essa non ha an-

cora ottenuto dai suoi vantati istitutori. Parliamo dell'edu-

care Tuomo per tempo e a gradi ad una convenevole

maturity di pensieri, di atti e di parole; dell'addestrarne

la mente alia gravita della riflessione, non per ripiegarne

j'animo nell'egoistica ammirazione di se stesso, ma per

fargli trarre frutto daU'esperienza della vita. Parliamo so-

pra tutto del formargli il cuore a sentimenti umani e deli-

cati, senza molle sentimentalismo, ma per gentile impulse

di animo cristiano; onde sgorghi naturalmente, senza esa-

gerazioni e senza sforzo, quel riguardo stesso fagionevole

verso le creature irrazionali soggette all'uomo, senza che

un tale riguardo usurpi il luogo dell'amore, che Fuomo
deve solo al suo simile o al suo superiore. In Anselmo ne

abbiamo accenni ed esempi di una squisita delicatezza e

taluno da potersi mettere a raffronto con quelli piu noti

e piu popolari del santo Poverello di Assisi.

Tali sono, per via d'esempio, i due aneddoti narratici

da chi fu testimone di veduta, ed accaduti ad Anselmo
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quando gi& sublimate alia dignita di arcivescovo e di pri-

mate faceva viaggio per I'lnghilterra. Una volta i garzoni

ch'egli nutriva, occorsa loro per via una lepre, presero a

darle la caccia coi cani. La lepre, dopo aver tentato per
varie parti la i'uga inutilmente, venne ariparare e a nascon-

dersi fra i piedi del cavallo, su cui sedeva il buon padre. Egli

vedendo che la povera bestia aveva cercato rifugio presso

di lui, tiro le redini e fermo il cavallo. I cani la circonda-

vano, e con ossequio poco grato, dice Eadmero, la lecca-

vano di qua e di la, ma non la potevano trarre di sotto

'al cavallo, ne portarle danno. Cio vedendo gli astanti, ne

facevano le maraviglie, e alcuni della comitiva ridevano e

ne menavano festa, vedendo la lepre omai presa. Ma An-

selmo, tutto intenerito : E voi ridete? disse loro. Ma la

povera bestiola non ride gia ne fa festa. 1 nemici d'ogni

intorno la cingono, ed essa, nell'ansieta, di salvare la vita,

e ricorsa a noi per aiuto. II medesimo appunto avviene

all'anima dell'uomo: appena uscita dal corpo, i maligni

spiriti, suoi nemici, che 1'avevano prima perseguitata per

infiniti rigiri e vie storte di vizi e di errori, se ne stanno

pronti a rapirla, e mentre la poverella mira intorno tutta

ansiosa e tremante, aspettando soccorso, quelli menano

risa di tripudio, se la veggono spogliata di meriti e di di-

fesa . Gio detto, Anselmo spinse il cavallo, e ad alta voce

ritenne i cani, comandando che alia povera lepre non si

desse molestia, e la lepre ailora, libera da ogni danno,

saltando e correndo, se ne torno ai campi ed alle selve,

dond'era uscita. E noi, conchiude il buon Eadmero, che

era ailora fra quei giovanotti briosi, noi posti giu gli

scherzi, restammo non poco animati per quella cosi pietosa

liberazione del timido animale e continuammo piu alacri

il nostro viaggio.

Un'altra volta vide Anselmo un fanciullo che giocava su

la strada con un suo uccellino: questo, col piede impi-

gliato ad un filo, si sforzava di volar via, ma il fanciullo

tenendolo per il filo, si prendeva piacere di allargarlo di
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quando in quaudo, e sul piu bello del volarsene, tirarlo

a se e farlo cadere. Anselmo, vedendo cio, compati cor-

dialmente al povero uccellino, e desidero molto di ve-

dere rompersi quel filo e 1'uccello rivolare in liberta. Ed
eccoti il filo si rorape, 1'uccello se ne vola, e il ragazzo

piange. Ma il padre gioisce, e chiamati noi altri, racconta

Eadmero : Avete voi posto mente, ci dice, al gioco di

questo ragazzo ? E rispondendo noi che si, egli soggiunse :

Appunto, simili scherzi fa il diavolo a molti peccatori ;

li tiene attaccati ai suoi lacci, ed a suo piacere trastullando,

li lira ora in questo ora in quel vizio... Ad essi avviene

talvolta che facendo riflessione sopra la loro vita, la de-

plorino e si propongano di ritrarsene. E gia, come 1'uccello,

si danno a credere di volarsene liberi. Ma perche il ne-

mico li tiene legati per il filo della mala consuetudine,

mentre fanno per volare sono di nuovo trascinati indietro

negli stessi peccati. & ci6 avviene piu volte. Ne arrivano

a liberarsi del tutto, se non con grande sforzo ed ispeciale

aiuto della grazia di Dio, rompendosi il filo della consue-

tudine viziosa.

In questa forma semplice e quasi bonaria mostrava An-

selmo, coi tesori di tenerezza del suo buon cuore, un'ac-

cortezza d'ingegno al tutto educativa e pratica, nello spia-

nare e rendere quasi palpabili, ai giovanetti singolarmente,

le piu astruse dottrine speculative e morali, come e questa
della forza strapotente dell'abito cattivo, che si volge quasi

in natura e tiene inceppata la volonta umana.

*
* #

Che poi un tale moraleggiare di Anselmo non avesse

nulla di gravoso, di affettato o di ostico, lo vediamo dalla

gaiezza sua e de' suoi discepoli, nonche dalla prontezza e

dalFassiduita onde si davano ad ascoltarlo. Ed egli, anche

divenuto arcivescovo, non isdegnava d'intrattenerli sovente

in famigliari ed utili discorsi, eziandio durante la refezione,
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prendendone argomento o dalla stessa lezione sacra o dalle

interrogazioni del present!. Ed e grazioso Pesempio, che ne

da Eadmero, di un monaco procuratore, il quale profit-

tandosi dell'opportunita del pranzo comincio a dolersi

della sua disavventura che, fattosi monaco per attendere

solo a Dio ed alia vita eterna, fosse costretto ad occuparsi

in molti affari secolareschi, a conteggiare, a litigare, con

rischib delPanima. Anselmo gli mostro il suo torto con la

similitudine del mulino posto sopra un rapido flume: al

mulino traggono molti macinatori, ma alcuni piu negligent!

lasciano cadere tutta la farina nelPacqua, altri solo una

parte; altri meglio avveduti, come conviene, la raccolgono

tutta. II molino e la vita presente, la macina le azioni

degli uomini. Perche, siccome la macina, quando lavora

va sempre attorno e continuamente raggirando in se me-

desima, cosi gli atti umani ritornano per Pordinario a' loro

tempi. Per esempio, gli uomini arano, seminano, mietono,

macinano, fanno il pane, mangiano. Ecco la macina ha

fatto il suo giro. Riposa essa forse? No, per certo: si torna

allo stesso: si ara, si semina, si miete, si macina, si fa il

pane, si mangia. Queste cose ogni anno si ripetono ad un

modo, facendo a guisa di macina il loro giro . Ora di

queste e simili azioni necessarie, che costituiscono la per-

petua monotonia della vita, altri perdono in tutto o in parte

il frutto, cioe il merito, perche le fanno malamente o con

intento meramente terreno
;

altri invece non ne lasciano

andar nulla a male, perche le compiono con retto fine e

con perfezione.

Con cio il savio educatore chiariva bonariamente quello

che e il punto piu vitale della moralita : che Pessenza della

vita perfetta non e gia nello scansarsi dalle azioni neces-

sarie ed imposte dalla rettitudine o dalle esigenze del

consorzio umano, sia di ubbidienza sia di convenienza
;

ma nella forma d'adempierle a norma della rettitudine,

additata dalla ragione e chiarita dalla fede.

Del resto, ci assicura il buon Eadmero, se io volessi

farlo sentire, come noi Pudivamo quasi tutti i giorni di-
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scorrere, intorno aH'umilta, alia pazienza, alia mansuetu-

dine, all'ubbidienza, e ad altre innumerevoli e profonde

sentenze, vi sarebbe da fare un'altra opera.

A noi viene certo il rammarico sincere che il buon
Eadmero non abbia fatta quest'altra opera, se pure di essa

non e un tentativo il libro di lui, citato sopra, intorno alle

similitudini di s. Anselmo. Ma ad altri verr& pure la cu-

riosita gi& prevenuta a questo punto dall'accorto Eadmero:

Quando dunque mangiava egli? dira qualcuno. Mangiava

certo, pur conversando, ma parcamente tanto che ti saresti

meravigiiato, come vivesse. E tuttavia confessava, e noi ci

accorgemmo essere vero. che mentre era occupato a qualche

lunga discussione, mangiava piu del solito senza avveder-

sene; giacche noi, che gli sedevamo piu vicini, gli venivamo

somministrando occultamente le vivande. Quando invece

desinava privatamente e non occorrevano questioni da

sciogliere, assaggiato appena, si restava e tutto intento alia

lezione aspettava gli altri. Che se accorgevasi che per il

suo aspettare qualcuno affrettavasi o altri smetteva di man-

giare, riprendeva 1'uno e I'altro, e con affetto insisteva

perehe a tutto loro comodo. e senza soggezione alcuna,

continuassero il lavoro. E avvrertendo poi altri che mangia-

vano di buon animo, il soavissimo padre li guardava con

affabile gaiezza, e godendone in gran maniera, alzata un

pochino la mano destra, li benediceva. dicendo: Buon pro

vi faccia ]
.

Questo semplice aneddoto, in un santo cosi austero con

se stesso, compie per noi il ritratto dell'amabile educatore

e superiore: ce lo fa vedere nell'intimita famigliare, non

in atto del solenne pedagogo o del perpetuo aristarco

o dali'asceti ',o tetro, come se lo fingerebbe il volgo degli

istitutori moderni; ma quale educatore amorevole, quale

1
EADM., lib. H, c. 16:... <cDum alicui longae disputation! occupatus erat

magis solito nescienter edebat, nobis qui propinquiores sedebaraus, clanculo

panem ei nonnumquam subministrantibus... Ubi autem aliquos libenter

edentes advertebat, affabili vultus iucunditate, super tos aspiciebat, et ad-

gaudens levata modicum dextra benedicebat eis, dicens: Bene facial vobis ,
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padre e maestro pieno di soavit& e di discrezione : tipo del

superiore e dell'educatore religiose. E il suo esempio, 1'opera

sua, la sua dottrina educativa in quei tempi era provvi-

denziale.
#

* *

Se ai tempi nostri, irifatti, 1'educazione pecca d'ordinario

per soverchia mollezza, ai tempi di Anselmo pendeva alia

rigidezza, conforme alia ruvida tempra di quegli uomini di

ferro. Quindi anche nei monasteri, particolarmente della

Normandia, non era cosl raro incontrare priori ed abbati

d'una severita cruda e d'una rigidezza intlessibile. E cio

anche verso i fanciulli che vi si educavano a parte, o per

consecrarli in perpetuo alia religione o per trarneli a suo

tempo cristianamente allevati.

Intorno a questi fanciulli, il primo biografo di Anselmo

ci ha pure conservato un aneddoto che vogliamo qui ripor-

tare quasi a verbo, perche il piu istruttivo anche ai moderai

educatori: Un abbate, che era in grande opinione di reli-

giosita, trattando con Anselmo del governo monastico, fra

le altre cose venne a parlare dei giovanetti che si alleva

vano nei monasteri. E su tale proposito, il rigido abbate

usci a dire: Dimmi di grazia, padre, che faremo noi di

costoro? sono perversi ed incorreggibili : giorno e notte

non cessiamo di batterli, e sempre si vanno facendo peg-

giori.
- - Di cio meravigliato Anselmo : Non cessate di bat-

terli? rispose; e quando sono poi grandi, come vi riescono?

- Grossolani, .disse 1'altro, e bestiali. Allora Anselmo:

come bene impiegate le spese vostre in fare di uomini

bestie! - - E che ci possiamo far noi? replico 1'abbate. In

tutti i modi cerchiamo di costringerli a far profitto, e non

ci giova niente. Li costringete? soggiunse Anselmo.

Dimmi un poco, padre abbate, se tu mettessi una pianta

nei tuo giardino, e tosto la rinchiudessi d'ogni intorno, di

maniera che non potesse distendere i suoi rami, e dopo un

anno 1'andassi a cavare da quella strettura, come la tro-

veresti? Gertamente coi rami storti, intricati e rinvolti. E
di cio chi avrebbe la colpa se non tu stesso che immodera-

1909, vol. 3, fasc. 1421. 35 26 agosto 1909.
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tamente la rinserrasti? II medesimo appunto voi fate coi

vostri alunni. Sono stati piantati nel giardino della Chiesa

per crescere e dar frutti a Dio. Ma voi altri con ispaventi,

minacce e flagelli di modo li angustiate che gli infelici non

hanno pure un tantino di liberty. Sicche, indiscretamente

oppressi, vanno producendo e foinentando fra se pensieri

cattivi e irabrogliati a guisa di spine, e li nutriscono e li

stabiliscono di maniera che non vi giova poi sorte alcuna

di rimedio e di sostegno per disinvolgerli e raddrizzarli.

E perche non sentono in voi altri niente di amore e di pieta

ne viscere di soavita verso- di loro, non possono formare

alcun buon concetto ne confidenza alcuna in voi, ma si

persuadono che tutte le cose vostre nascono da odio e da

malignita. E quindi miserabilmente procede, eke quanto si

fanno maggiori di eta, tanto crescono in avversione e so-

spetto, sempre inclinati e propensi ai vizi: e siccome in

nessuno riconoscono segni di vera carita, cosi non possono
mirare alcuno se non con gli occhi torti e con mal viso.

Ma per amor del Signore vorrei che mi diceste, per qual

cagione verso di loro siete tanto spietati? Non sono forse

uomini; non sono della stessa natura che voi? Ora vorreste

voi, se foste in luogo loro, essere trattati in cotesta guisa?

Ma sia pure. Volete voi con le sole verghe educarli ai buoni

costumi? Avete forse visto mai un orefice, solamente con

percosse formare una bella figura di una piastra d'oro e

d'argento ? Non credo. Che cosa dunque? Per figurarla,

col suo strum ento ora gentilmente la batte e la preme,

ora con discrete rilievo dolcemente la innalza e le da

forma. Cos! voi, se volete introdurre nella puerizia buoni

costumi convien che insieme con le depression! dei castighi,

congiungiate del pari i sollievi e gli aiuti di una paterna

tenerezza ed amore.

A questo punto Tabbate : Che sollievo, che aiuto? esclamo.

Ci affatichiamo noi ad astriugerli a pesi gravi e maturi. -

Sta bene, riprese Anselmo. E il pane e ogni altro cibo sodo

e giovevole e buono a chi e bastante a valersene. Ma prova
un poco tu a darlo, in luogo di latte, ad un bambino in
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fasce, e vedrai che ne rimarra anzi soffocato che ristorato.

Perche questo? Non accade che io lo dica: e chiaro da se.

E tuttavia e da ritenere che, siccome il corpo fragile e il

gagliardo hanno il loro cibo differente e proporzionato;

cosi I'anima debole e la forte ricercano il vitto a misura e

a qualita. La forte si diletta e si pasce del duro e del so-

stanzioso, cioe della pazienza nelle tribolazioni, della re-

pressione di illeciti desiderii, deH'amore dei nemici e di

altre cose tali. Ma quella che e debole e ancora tenera nel

servizio divino, ha bisogno di latte, cioe di essere trattata

con dolcezza, con benignita, con misericordia, con allegro

sembiante, con sofferenza piena di carita e con altre si fatte

maniere. Se voi in questo modo vi accomodaste ai vostri

infermi e ai vostri robusti, con la grazia del Signoi'e, per

quanto e in voi, tutti li guadagnereste.

Udite queste lezioni, 1'abbate usci in sospiri esclamando

con dolore: Veramente noi abbiarao errato dai vero cam-

mino, e non si e levato per noi il sole della discrezione. -

Quindi prostrato in terra, ai piedi di Anselmo, confesso di

avere sino allora fatto male, di essere ben reo
;
chiese per-

dono del passato, e promise emendazione per 1'avvenire.

Queste cose abbiamo scritto, conchiuderemo anche

noi con Eadmero il minuto aneddoto, acciocche per esse

riconosciamo di quanto pietosa discrezione e di quale di-

screta compassione fosse verso tutti Anselmo.

Per Tuna e per Faltra, dunque, egli fu grande educatore,
e non solo dei giovani, ma anche degli adulti, proporzio-
nando a tutti in giusta misura, com'egli insegnava doversi

fare, 1'alimento proprio.

Tale e veramente, secondo che riconobbero anche bio-

grafi e storici razionalisti o protestanti la filosofia del-

1'educazione: quella che procede per via di ragione e di

bonta. E spettava appunto alia grande intelligenza di An-

selmo il comprendere che per dominare le anime e neces-

sario Tamarle *.

1

REMUSAT, 1 c. p. 64 s.
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Ma appunto perche \i amava, studiavasi egli e riusciva

ad insegnare ai suoi cari alunni il segreto stesso che egli

possedeva, di farsi amare. E dovunque andassero, mai noR

li perdeva di vista, scriveva loro lettere dolcissime, gioiva

delle buone loro notizie, se ne congratulava con ogni cor-

dialita, ma particolarmente quando intendeva che essi, per
la loro virtu dolce ed amabile, si facevano voler bene da

tutti. Ecco, ad esempio, come scriveva ad uno di quei gio-

vani religiosi, a lui piu cari, al suo diletto fratello e fi-

gliuolo Maurizio, che Lanfranco aveva accolto con altri

parecchi in Inghilterra, e non voleva sapere di rimandar-

glielo :

Percio stesso che io, benche ti desideri e tu lo desi-

deri, non ti posso aver meco, non ti arao gia meno, anzi

di piu; perche, mentre vedo che tu sei amato dai maggiori
e dai migliori di me, tanto che non ti vogliono lasciar

partire, capisco che tu sei degno di essere amato di piu,

Sicche io resto quasi in dubbio se debba godere maggior-
mente che tu sappia renderti cosi amabile, ovvero dolermi

che della presenza di persona cosi amabile io non posso go-

dere. Ma poiche io so che non debbo amarti tanto per ca-

gione mia quanto per cagione tua, sciolta la questione si

fa certo che devo meglio congratularmi della presenza dei

beni che hai tu, che non contristarmi dell'assenza della

tua persona, in cui sono io. E alfine, io ho sempre desi-

derato e, come tu sai, studiato con ogni mio potere, sin-

che tu fosti con me, di renderti amabile a Dio e alle buone

persone: ne il mio desiderio intiepidi sebbene il mio stu-

dio non pote operare se non per quanto tempo tu fosti

con me. Del resto non puoi tu essere in ogni luogo dove

sei ben voluto, ma ovunque tu sia, puoi farti ben volere

ed essere buono . Fin qui Ansel mo.

Ma il suo caro Maurizio non sapeva consolarsi: aveva

sempre il cuore e la merite alia sua Normandia e al suo

dolce maestro del Bee. Anselmo con altre lettere torna a
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eonsolarlo ed esortarlo a pazienza, mostrando insieme

quanto fosse nobile, disinteressato e puro il suo affetto:

Sempre io ti desidero, dilettissimo figliuolo, e che tu

sempre desideri me, io non ne dubito. Ma perche nessuno
di noi due e padrone di se, ne 1'uno e dell'altro vicende-

volmente se non per Taffetto della carita, ti consiglio e ti

esorto che, finche quelli cui la divina disposizione ci ha
dato a superiori, comanderanno che noi siamo separati,

non cerchiamo contro la loro volonta, di accelerare la

nostra convivenza, e se benignamente consentiranno al

nostro desiderio, non vi poniamo dilazione... Che se il no-

stro signor arcivescovo non accondiscende di buon anirao

a chi ne Io supplica, ma con qualche rammarico Io per-

mette solo a chi glielo estorce, non piace ne al signor ab-

bate ne a me che tu ritorni a questo modo.

E un'altra volta, ribattendo il punto, gli scrive: Seb-

bene, quanto piu io ti amo, e phi anche desidero di averti

meco, tuttavia ti amo ancora di piu per la ragione che

non ti posso avere. Perche, siccome io non ti amo per

riguardo mio, ma di Dio e di te, piu ti voglio bene perche
ti diporti in modo che quei che ti posseggono, difficilmente

vorrebbero rimandarti... Ti prego dunque come fratello, e

ti ammonisco come figliuolo carissimo, con quella cura e

quella diligenza che tu sei ben consapevole di avere io

avuto sempre per te, che tu profitti piu e piu nei buoni

costumi, e tolleri con me pazientemente, siccome disposi-

zione divina, la nostra separazione, finche cosi vorra il

nostro signore e padre, il venerabile arcivescovo Lanfranco;

ne in conto alcuno diminuisca quello per cui io ti amo

maggiormente. Perche, sebbene molto ti ami e desideri

che, conversando meco, ti stringa a me, ben piu desidero

tuttavia che tu in modo indissolubile ti stringa ai buoni

costumi *.

Cosi egli, col linguaggio affettuoso ma virile dell'edu-

catore cristiano.

E Lanfranco, di cui qui parla Anselmo, Io conosceva.

Qain !i assunto alia cattedra primaziale di Canterbury, chiese

'

Epist., I, 60, 65, 70.
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tosto ed ottenne i migliori monaci del Bee per la riforma

del monastero Gantuariense e di altri raonasteri- dell'In-

ghilterra. E fu quello uno strappo doloroso al cuore del

maestro non meno che al cuore dei discepoli; e della vi-

vezza di quel dolore abbiamo un'eco affettuosa nelle piu

care lettere di Ansel mo.

Lanfranco stesso poi inviava airamico dall'lnghilterra i

giovani di migliori speranze, o bisognosi di correzione, come

il suo stesso nipote Lanfranco insieme con un amico di lui

per nome Guido e poi Osberno e il cugino di lui Holvardo,

ed altri; perche si formassero alia scuola di Anselmo. Ma
formati in termine di alcuni anni, glieli ritoglieva. E cio

dava sempre una gran pena airanimo squisitamente sen-

sibile dell'educatore, gia teneramente affezionatosi a loro r

come dichiara egli stesso, scrivendo di uno di essi all'ar-

civescovo Lanfranco : Don Osberno, cui 1'autorita vostra

comanda che le sia rimandato, lo confesso, tanto si era

stretto all'anima mia col vincolo dell'amore, che il mio cuore

non ne toilera, senza un certo strappo, la separazione
]

.

Ne percio vi resisteva egli o tergiversava ; giacche ne-

1'opera educativa, come gia vedemmo, data la sua parte

al cuore, prendeva a norma la ragione e la fede.

Di che un'altra prova anche piu commovente abbiamo

nella risposta che scriveva, eletto vescovo, ai suoi dol-

cissimi e per affetto figliuoli, i giovani e i fanciulii Beccensi'

che gli mandarono loro lettere neiringhilterra
2

. E una ri-

sposta tenerissima di padre che prende commiato dai figli,

ma insieme di educatore che inculca ai suoi alunni la forte

lezione del sacrifizio. Eccola nella sua viva freschezza:

Ho letto nelle vostre lettere ii carissimo e doleissimo

1
Epist. I, 57 : Dominus Osbernus, quern ad se reduci auctoritas vestra

iubet, fateor, adeo menti meae glutino dilectio iis adhaeserat, ut eius sepa-

rationem cor meum nonnisi cum quadam sui scissura toleret.

2
Epiat. Ill, 17 : Anseimus vocatus archiepiscopus, dulcissimis et dilectionis

flliis suis, iuvenibus et adolescentibus Beccensibus, qui ei suas in Angliam
miserunt epistolas : Dei et suam, quantum valet, si quid valet, benedi-

ctionem.
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vostro affetto verso chi e amato da voi e vi ama: le ho lette

spesse volte, le vostre lettere, e spesse volte, alia considera-

zione del vostro amore, mi sono sentito commovere pietosa-

mente fino al piu intimo del cuore, e riempirmi la faccia di un

profluvio di lagrime. A cio sarebbe bastato 1'amore di uno

solo di voi; ma tanto piu pienamente e piu fortemente mi

commoveva, quando io pensava nelle vostre parole al cuore

e all'affetto simile degli altri che non hanno scritto. Cosi

il vostro amore si e talmente immedesimato con 1'anima

mia, che essa non vi puo ripensare attentamente, senza rr

sentire una grande ferita per il violento strappo e per la

separazione dai suoi diletti figliuoli. Quanto a cio che mi

signiticate, di desiderare d'essere sempre con me, certamente

]o desidero anch'io. Ma perche Iddio ha disposto altrimenti

da quello che noi desideriamo, ne io vedo opportune alle

anime vostre, le quali amo come la mia e me n'e testi-

monio la vostra coscienza che voi possiate starvene con

me; vi prego, vi esorto, vi consiglio, che tolleriate meco in

pazienza questa disposizione superna, e con la tolleranza

mitigando la malineonia vostra, veniate a mitigare anche

la mia; perche la vostra malineonia e malineonia mia, e

la vostra consolazione e consolazione mia.

E questo non dico solo a voi, tigliuoli dolcissimi, ma a

tutti quelli che con voi sentono Io stesso dispiacere per

1'assenza di chi li amava e n'era amatissimo. Io so che vi

sarebbe di grande consolazione se speraste di potere vivere

ancora per qualche tempo con me in questa vita. Ma quanto

maggiore consolazione dobbiamo dunque avere, se speriamo
di vivere e rallegrarci insieme in eterno nella vita futura !

Gonsolatevi dunque, figliuoli miei, consolatevi e sottomet-

tetevi alia volonta di Dio, il quale sa meglio di voi stessi

cio che a voi sia spediente. Gosi Iddio vi rendera mag-

gior bene per questa vostra pazienza, di quel che non vi

potrebbe venire dalla mia presenza. Siate certi che nessuna

distanza di luoglii, nessuna lunghezza di tempo come io

spero in Dio, potra strappare dal mio cuore la tenerezza

del vostro amore . Fin qui Anselmo, gia primate d'ln-

ghilterra.
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*
*

Ma non possiamo finire questo argomento, il quale ci

darebbe luogo ad una ben piu ampia trattazione, senza

toccare di cio che il piu moderno e il piu copioso tra i

biografi di Anselmo ha scritto e per il merito della sua

erudizione e della sua pieta ha persuaso a molti: che

Teducazione dell'infanzia aveva per lui poca attrattiva...

la sua anima communicativa portata alle confidenze intime

e serie non trovava bastevole eco in questa eta, e la sua

natura meditativa e profonda 1'inclinava poco aimprimere
le sue gravi lezioni sopra la sabbia mobile dell'anima dei

fanciulli. Egli soffriva di vedere che esse non discendevano

abbastanza profondo, che non vi lasciavano se non deboli

impronte e invece di penetrare nella sostanza stessa di

queste anime, non facevano altro che sdrucciolarvi sopra,

alia superficie *.

Queste considerazioni hanno del vero e piu del verisi-

mile, ma si fanno per sorte valere di premesse ad una con-

clusione troppo piu generale e assai meno vera: che An-

selmo, senza trascurare 1'educazione dei fanciulli di piu te-

nera eta, la rimettesse per intero ad altri monaci a se

soggetti.

Certo, Anselmo confessava candidamente che a lui tor-

nava molesto 1'insegriare i rudimenti della grammatica, e

cio mostra che 1'aveva sperimentato
2

. Ma sarebbe stato

veramente irragionevole che egli vi avesse speso piu tempo,

affaticando il grande ingegno in cosa che altfi molti pote-

vano fare, mentre e officio del buon educatore, non 1'arro-

garsi di volere egli eseguire ogni cosa, ma 1'adattarsi a ri-

partire saviamente il lavoro. E vero altresi che egli non

faceva troppo assegnamento sopra la virtu puerile e la

educazione di quella prima eta, ancora troppo molle e non

suscettibile di forma costante. Ma se questi erano principii

pedagogici dell'alta sua mente, in se verissimi, non inari-

divano punto la tenerezza del suo cuore; ne attenuavano

la sollecitudine materna dell'educatore. Oltre alia lezione

1 RAGEY, Histoire de Saint Anselme, vol. I, p. 101. 2
Epist. I, 55
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da lui data al rigido abbate, di cui sopra si disse, lo mo-
strano le affettuose raccomandazioni ch'egli fa nelle sue

lettere; e bastino a prova queste altre che, gia arcive

scovo ed esule, scriveva fra raille cure al priore Ernulfo

in Jnghilterra:

Ai nostri fratelli siate voi la lettera nostra per salu-

tarli, esortarli, confortarli secondo la prudenza che Iddio

vi ha dato... Quanto ai giovinetti ed ai fanciulli, ti prego che

me li saluti con dolcezza tutti ad uno ad uno segretamente
e da parte nostra, e intimiate loro che tengano viva nei loro

cuori la memoria della nostra ammonizione, come sapete
4

.

E un'altra volta: Ai fanciulli ed ai bambini, ricordate fa-

migliarmente ad uno ad uno, I'affetto del mio cuore, che io

soleva loro dimostrare e che ancora mantengo; e pregateli,

insistendovi dolcemente, perche siano memori della nostra

ammonizione 2
.

Gosi anche di poi, fra le ansie dell'esiglio e nei moment!

tragici della lotta, il gran primate d'Inghilterra non dimen-

ticava i bambini e i fanciulli che si educavano nei mona-

stero della sua cattedrale, sotto le cure di monaci da se

format! allo spirito di dolcezza e di risolutezza virile. E la

tenerezza dell'accento e la vivezza delle raccomandazioni

danno bene a congetturare la parte personale che il nobile

eilucatore prendeva gia prima, e come priore e come ab-

bate, alia formazione di quelle tenere speranze della

Ghiesa e della societa. quali erano i fanciulli e i giovanetti

che si allevavano in quei secoli alle scuole dei monasteri

e delle cattedrali Anche per questo rispetto adunque, chec-

che sia della poca attrattiva naturale, a lui attribuitagli

senza troppo fondamento per quanto a noi pare egli e

certo che S. Anselmo fu coi suoi principii e col suo insegna-

mento pedagogico, e sopra tutto con 1'esempio, il piu grande
educatore del suo secolo.

1

Epist. IV, 40: Adolescentiores et pueros precor ut singulos secrete

et ex nostra parte dulciter salutes, et ut nostrae memores sint monitionis,

cordibus eorum, sicut scitis, intimetis .

2 Ibid. 58 Adolescentibus et infantibus singulis familiariter affectum

dile^tionis meae, quam illis solebim ostendere, et quam adhuc servo, cora-

mendate; ut memores sint monitionis meae, obsecrando dulciter rogate .
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SCHIZZI E PROF1LI

VI.

II conte, dopo quella forte commozione, aveva bisogno
di aria, ed usci fuori in una terrazzina aperta sul mare iri-

cantevole. Ancora non c'era lima nel firmamento, e le stelle

dicevano esse con inni di luce le glorie del Greatore. Ed

egli di questo Greatore sentiva 1'esistenza in quei raondi

lucenti e scontinati, ne avvertiva la presenza nei moti del

cuore disposto a tenerezza di fede per forza di cose. La

freschezza dell'ora gli passo nel sangue.
Nei suoi pensieri non s'aggirava solo il passato; c'era

altresi 1'avvenire, Adriana e Narciso.

Per la figlia gia da tempo aveva molta inquietudine

e, nel timore che non fmisse come la moglie, penso che bi-

sognava a tutti i costi tentare una cura sanitaria, prima
di pensare alia educazione avvenire. Restava il figliuolo

piccolo ancora tenerello e non viziato da ideeMissolvitrici.

II conte tuttavia non entrava nei particolari della nuova

forma di educarlo; ma nuova doveva essere.

Con cio vide che la sua vita aveva ancora uno scopo

sulla terra; e questo giovo al suo spirito che non si abbat-

tesse e non si spezzasse. Formata la risoluzione, si sent!

raigliore. Gli sembro anche che I'affettp pel morto, che gli

era stato I'ultima cagione a risolvere, si rinnova^sse e puri-

ficasse.
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Nel cielo cominciava a salire la luna, come ncl suo cuore

cominciava un raggio di luce dolce e consolatrice. 11 conte

ebbe uno sguardo amorevole per la scena bellissima che si

animava sotto i suoi occhi, formata dai monti calabresi e dal

mare, che palpitante appena nel chiarore lunare, parea si

fosse fatto, con quella luce, una veste d'argento, per risplen-

dere, e rispondere alle stelle.

Quella vista lo distraeva dal suo dolore e, in quell'occa-

sione, egli non voleva esserne distratto. Percio rientro nella

stanza dov'era il suo Giacinto. Quel bambino angelico, la

cui presenza gli aveva fatto tanto bene, era ancora 11; se-

duto pero sopra una sedia presso la finestra, col capo
rovesciato indietro, addormentato. Una lama di luce gli

batteva sulla taccia. Gome era bello quel sonno di angelo

accanto al sonno piu forte del fanciullo morto ! II conte con-

templava estatico. Gli pareva una creatura del cielo caduta li

dal seno di qualche stella, come un raggio di luce. Chi

era? Gome era la? Voile saperlo, ed apprese che era un

piccolo calabrese, nipote dell'ospite suo gentilissimo, venuto

dallo zio per la festa che si sarebbe celebrata il giorno

appresso: aveva seguito il suo istinto ad andar la dentro,

e nessuno lo rimoveva perche tutti pensayano ad altro.

II conte seppe, di piu, che era convittore in un collegio

vicino. Questa parola era destinata essa pure a produrre

un effetto in quei momenti.

Anche egli era state > convittore, si era anch'egli trovato

in quella beata serenita onde era avvolto quel bambino. Ma

perche poi aveva odiato tutti i convittori? Perche aveva

seppellito tutte le belle memorie del la sua infanzia sotto

la polvere di una vita chiassosa e tumultuante? E che

cosa era questo ridestarsi improvviso? Ancora egli stesso

non giungeva a capirsi, pero era fermo a valersi della

esperienza passata nella educazione che si accingeva a

impartire al figliuolo piccolo, con animo ritemprato dalle

sventure. E sulla angoscia immensa di quella notte arse

e risplende una speranza.
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II suo primo pensiero era stato di collocare Narciso in

convitto insieme col piccolo calabrese, la cui immagine gli

stava nella mente e nell'animo accanto a quella del figlio

perduto, come neU'ultima notte. L'idea incontro opposizione

nei cuore. Separarsi dal figliuolo non era possibile. Deplo-

rava che cio fosse avvenuto nei tempi passati. Non aveva

piu fiducia in nessuno. Egli abbandonava la politica, e si

dava alia formazione del suo Narciso.

Per procedere sicuro si provvide di tutti gli autoi i che trat-

tano di educazione. II Rousseau, lo Spencer, il Pestalozza, il

Richter erano tra i primi. Trattatisti molto antichi non voile,

perche miravano le cose conforme alle idee dei tempi, e giudi-

cavano con criteri diversi. E non si accorse cbe lo stesso in-

conveniente era nello scegliere autori di diverse nazioni. Se la

differiva il tempo, qui differisce il luogo. Diceva un tedesco :

*o preferisco aver da fare con dieci giovanetti tedeschi anzi

che con un solo inglese. Cos! gli autori tedeschi non possono
servire di norma per gli inglesi, ne gli inglesi per i francesi o

spagnoli. Lodevolissima, forsej'educazione del giovine, della

giovine americana, ma non cercate trapiantarla fra noi. E

un fiore per altri climi, per altre temperature.

Gli autori, generalmente, sono utili per chi voglia ren-

dersi conto delle cose; perche riescono talora nella psi-

cologia di questa difficile funzione sociale che el'educare.

Essi guardano le cose daU'alto.

II Rousseau non ebbe mai un allievo; e una volta che

si provo, dovette smettere in capo a un anno. Come po-

teva imprimere nei suoi precetti il senso pratico?

E il conte dovette accorgersene presto.

Egli raccolse molte sentenze le quali saranno belie e

buone per chi dovesse dire una conferenza, non per diri-

gere nell'atto. Leggeva nello Spencer: Procurate che la

storia della vostra disciplina domestica, corrisponda in
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piccolo a quella della nostra legislazione politica. Dapprin-

cipio autorita dispotica, quando e necessaria; dopo subito

governo costituzionale incipiente, in cui la liberta dei sud-

diti e in parte riconosciuta; quindi estensione graduata di

questa liberta . Che cosa ha detto di pratico? Eppure qui

si apre un campo vasto a pensieri gravi. II Locke insegna:

procedete per via di ragionamento. E facile dirlo, ed e lo-

gico in un filosofo, non e principio per la pratica. Volere che

il fanciullo proceda per via di ragione in tutti i suoi atti,

sarebbe pretendere che egli fosse uomo prima di essere bam-

bino. II Richter ammonisce: come in politica cosi in edu-

cazione, il miglior sistema e quello di non governar troppo,

e non venire, se non in casi estremi, a comandi formali.

Bella raccomandazione, la quale pero suppone che il meglio

spesso non sia nemico del bene.

G'e da scommettere che, nove volte su dieci, chi legge molto

i libri, e meno adatto a dirigere. La perizia in questa ma-

teria viene dalla esperienza. E non c'e un' altra materia

dove s'avveri di piu quel principio, che i precetti valgono

quanta gli uomini. Se un uomo e idoneo, con una teoria

anche imperfetta sa ottenere i migliori frutti;se idoneo non

e, non fara che screditare le massime e le dottrine migliori.

E 1'idoneita, non parliamo della fondamentale che viene dalla

natura di ciascuno, bensi della acquisita, e dalla esperienza.

II conte lo lascio scritto nelle sue memorie, aggiungendo che

sotto questo riguardo e grandissimo il vantaggio di quei

collegi dove si e potuta stabilire una tradizione costante,

la quale emenda continuamente il passato, ed allontana

Tinvasione disordinata del moderno, facendo entrare con

molta riflessione i dati sicuri dei tempi nostri nel corpo mas-

siccio e sostanziale del sistema ereditato dai maggiori. Negli

altri casi si cade nel pericolo di riuscire simile a un sarto

inesperto che e capace di tagliare dalla pezza, ma e co-

stretto di andare innanzi a furia di toppe, e rabberciare

alia meglio.

Datosi a questi esercizi egli slesso si trovo subito pieno
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di incertezze e comprese questa verit& molto sconosciuta,

che non si puo raggiungere 1'ultima fase dello.svolgimento
mentale nell'uomo e nella donna, se non adempiendo con-

venevolmente ai doveri di padre e di madre.

Un'altra cosa gli si delineo netta alia mente: la necessita

di tornare un po' all'antico; poiche cominciava a dubitare

fortemente se in verita noi uomini di oggi rappresentiamo
un progresso rispetto a quelli di altri tempi.

Egli, forse, ora, si spingeva nella severita oltre i termini

del giusto. Ne la cosa ci pare strana o inesplicabile. II suo

non era il parlare di un vetturino, che inveisce contro

1'automobile, in cui scorge la sua rovina. Parlava per senti-

mento, per convinzione. I primi periodi di ogni reazione

sono sempre cosi. Quindi giudicava anche severamente

tutta la istruzione ufficiale e la educazione contemporanea,
credendola Tunica cosa piu deplorabile su cui piangeranno
i futuri piu che i presenti, sebbene ogni generazione ha il

suo tribute di lagrime da pagare, pur troppo! E che vo-

leva dunque? Semplicita e liberta e franchezza.

I danni che dalla scuola sono venuti alia gioventu ap-

paiono cosi manifesti che molti occhi si sono aperti, molte

menti preoccupate. Perche costringerci a subirli? Rompete
tutte le pastoie che porta seco la oosiddetta istruzione ob-

bligatoria. Si creino i corsi liberi; liberi nel senso che li fre-

quenti chi vuole, e liberi nel senso che ognuno studii ci6

che vuole, pure esigendo una certa prova di capacita in

coloro che esercitano professioni pericolose. Noi invochiamo

liberta per tutti gli atti della nostra vita, per tutti i passi

dei nostri piedi, estendiamola all'esercizio della nostra in-

telligenza. In cio consisteva il suo passo indietro, e se ne

gloriava.

Una volta avviato in queste idee, con un piccolo passo

giunse al giudizio che per questa educazione, corrispon-

dente ai bisogni del tempo, niente ci fosse piu a proposito

di certi collegi, i quali avranno tanti difetti, ma in essi il

volto e sempre verso la luce, la vita verso 1'ordine, il cuore
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verso tutti i perdoni, e tra la strettezza dei muri si educano

anime da eroi.

Se egli si fosse mantenuto fedele agli insegnamenti della

prima ora, non avrebbe visto tutta la sua vita simile a un

monte di paglia tutto in fiamme presso a incenerirsi.

*
* *

Dunque il figlio piccolo sarebbe andato in collegio e,

senza dubbio, la dove era il piccolo calabrese, con la fa-

miglia del quale si erano andati stringendo i vincoli di

amicizia.

Un proposito come questo nel caso presente, facile a

concepirsi, non era ugualmente facile a eseguirsi. Questo

solo atto avrebbe significato un'intera modificazione di

vita, non solo interna, ma altresi esterna. Sarebbe stato un

principio pieno di grand! conseguenze. Atti cosiffatti non

si compiono con leggerezza. Affrontare 1'impopolarita, rin-

negare tutto cio che di nuovo c'era in lui, risalire la cor-

rente, non era cosi facile cosa come era stato abbandonarvisi.

Se il solo contegno del convittore dodicenne nella notte

indimenticabile, era il piu grande encomio pel collegio

donde quegli veniva, e se d'altra parte Fesperienza gli

aveva mostrato la sua inettitudine al lavoro della nuova

educazione, pure chi non conosce i danni dei collegi? E

poi se il bambino ammalava sotto la disciplina severa, chi

gli avrebbe ridato un altro figlio?

In questo tempo una grande tempesta si scateno con-

tro i collegi clericali. Ogni sorta di ingiuria anonima, di

calunnia vigliacca fu creduta utile e adoperata contro

preti e religiose che intendessero a educazione. Erano

cose che facevano ribellare il senso morale e si propagavano
da una certa classe di persone abbiette le quali, imputridite

sino al midollo dell'osso, si atteggiano a publici moralisti

contro persone che essi mai non conobbero, ma che sempre

odiarono, perche di vita diversissima. Anime perdute e senza
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nessuna speranza si macerano nell'odio di tutto cio che e

buono come i diavoli dell' inferno, per un istintp che nasce

dalle loro stesse malvagita.

Percio quel tentative non ebbe nessun peso su 1'animo

del conte. Gapi chi sonava quelle campane e per quali ra-

gioni. Anzi allora gli si risollevo neH'animo un'ondata di

sdegno e di fiele contro i suoi avversarii politici. Finora

aveva creduto che quella specie di sconfitta riportata nel suo

collegio elettorale fosse passata sull'animo suo senza pro-

durre amarezza e risentimento, aveva creduto che la stessa

memoria si fosse dileguata tranquillamente, ed egli stesso

si meravigliava di questa specie di indifferenza in aperta

opposizione con tutta la sua vita anteriore. In questa oc-

casione s'accorse che il fuoco covava sotto la cenere, che

il rancore si era confmato al fondo del cuore, sotto la pres-

sione di altri dolori phi vivi e laceranti. Ora le altre pene
cominciavano a diminuire, pesavano meno, e quindi non

bastavano piu a comprimere quei crucci, e quegli sdegni, i

quali percio salivano, scattando, all'alto.

Chi erano stati i suoi nemici? Goloro che si levavano

contro gli istituti cattolici, furiosi come forsennati in nome
di una morale che disprezzavano, di un principio che rin-

negavano, di una autorita, contro le quali combattevano

con tutte le forze. E con quali mezzi? Con quali argo-

menti? Con gli stessi: denigrare la fama per diritto o per

rovescio, senza pudore, senza ritegno, sotto la speranza di

immunity madre di delitti.

Queste riflessioni produssero il loro effetto. I disin-

ganni ban questo di buono che si tendono a guisa di

arco e lanciano spesso 1'uomo come freccia verso la verita.

Quegli attacchi avrebbero dovuto rimuoverlo dagli istituti re-

ligiosi; invece furono una grande spinta verso di essi,un gran

colpo che rovescio tanti ostacoli al suo proponimento.
Non si decise pero pel timore della salute. Non voleva

in alcun modo che il figlio suo diletto, Funico figlio suo

giacesse infermo. L'amava tanto oramai, viveva in tanta
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gelosia di lui, che ogni uccello che per 1'aria volava, cre-

deva glielo togliesse, se non fossero insieme.

La difficolta era enorme. Glii 1'avrebbe potuta sciogliere?

Sul capo d'anno ii piccolo calabrese, come molti suoi

eompagni, secondo 1' uso del collegio dove si trovava,

si recarono in famiglia, a portare un po' di gioia e di

festa tra le pareti domestiche. II tempo era cattivo e il

piccolo convittore contrasse una indisposizione, la quale,

dissimulata in easa, si manifesto con maggiore violenza

appena fu di ritorno al collegio. II direttore dalle maniere

corlesi, dagli ocelli dolci, dal cuore pieno di tenerezze e

sollecitudini materne, gli fu intorno con ogni premura.
II medico, fatto venire inconlamente, s'accorse, dopo un

esame minuto e paziente, che una polmonite insidiava

alia salute del caro bambino che contava appena dodici o

tredici anni. I genitori, avvertiti corrono a precipizio. Erano

due buoni vecchietti che, non avendo altro figlio, lo ama-

vano quanto la loro vita, e piu. II medico ritorno: essi chie-

sero notizie certe, esatle, minute. E il dottore che, oltre ad

essere pratico e valente nella sua professione, sapeva es-

sere pure una persona molto colta, e un gentiluomo di

garbo e belle maniere, trovo parole molto dolci per fare

apprendere la notizia troppo amara; che c'era pure molto

a sperare, ma anche molto e piu a temere.

11 cuore paterno e indovino. Capirono che era finita per

il loro bambino, che la vita fuggiva da lui, e niente var-

rebbe a trattenerla.

II padre barcollo; divenne bianco, pallido come cosa

morta Era uno strazio a vederlo.

II bambino consapevoky si rizzo un momento sopra se

e con parole lente: Lo vedo, disse, io muoio. Ma e bello

il morire bambino, come e bello morire!

Morire ! grido convulso il padre, coi capelli arruffati, gli

1909, vol. 3, fasc. 1421. 36 26 agosto 1909.
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occhi accesi, e il sudore in fronte, tu morire? No, non devi

morire. Dio non e crudele. E impossibile. Egli ti'aveva dato

a conforto di due vecchi, non ti togliera loro. Sarebbe tra-

dimento. Tutto allora sarebbe un inganno; la terra, il cielo,

il cuore umano. Oh no; non puo essere, non puo essere, o

Dio, vi scongiuro.

E mettendosi le mani nei capelli, con gli occhi lacrimosi

e la voce soitocata dal pianto, rientrato un po in se si gett6

per terra ginocchioni, esclamando: Oh Dio, abbiate pieta

dei miei bianchi capelli, se vi sono stalo fedele durante i

miei anni, non negate la grazia al vecchio canuto. Togliete

me dalla terra, ma lasciate, lasciate il mio piccolo figliuolo,

la speranza, il conforto di tutta la mia vita.

Ghin6 un poci la testa nella quale quella terribile pa-

rola morire si agitava ronzando per tutti i versi come un

calabrone, che sbattendo sui cristalli desiderasse di uscire

fuori. Dopo altre parole piuttosto singhiozzate, che dette,

sempre piu piano, quasi con suono che va morendo, si

rialz6, si compose in volto, parve avere tutto il dominio

dei suoi affetti impetuosi, e con voce piu calma di pre-

ghiera rassegnata: Dio disse io son padre, e vero, e

Tamore mi turba la mente; ma son cristiano, e la fede mi

rischiara. Se il fanciullo dovesse mai giungere ad oft'en-

dervi, o Signore, io padre suo, io vi prego, fatelo morire,

raccoglietevelo nella felicita dei santi, ma spero che anche

me raccoglierete nel vostro seno... presto.

Tacque, e piu non proffer! parole, non mu*to sembiante,

acquisto una specie di immobilita singolare di statua.

La madre, fra tanto, si era avvicinata di piu al morente,

piego la testa presso il capezzale di lui, nascose il volto

nell'estremo lembo del lenzuolo candido, quasi presso al

volto del figlio, e, senza dir parola, piangeva, piangeva.

11 figliuolo sentiva il correre infrenabile delle tepide la-

crime materne, indarno nascoste; sporse un po' la testa sin

quasi a poggiarla sopra la spalla della madre e: perdo-

nami disse mamma, perdonami.... Non ti affliggere, io
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vado a pregare per te... Gome mi e dolce morire accanto

a te!.... Iddio ci ricongiungera presto.... Mamma, ascolta,

mamma --Ed ella si scosse di piu Qualche volta

sono stato cattivo, io chiedo perdono a tutti, a tutti per-

dono .

Nella camera era silenzio, e quelle parole profferite ap-

pena, lente, lente, affievolentesi, spegnentesi 1'una dopo

1'altra, come se qualcuno vi soffiasse sopra, si ripercote-

vano nel fondo di tutti i cuori. Parevano uscite daU'altro

mondo per sconvolgere le anime tese verso lui quasi a be-

verne 1'alito; e tutti si commossero al pianto.

Fattosi forza ancora il piccolo morente : Mamma
disse tu piangi, tu hai riempito delle tue lacrime il

mio lenzuolo, oh, quando saro morto, avvolgetemi in questo
stesso lenzuolo bagnato pieno delle lacrime di mia madre....

Aveva fatto uno sforzo; parve oppresso, e tacque.

La madre aveva udito, la tenerezza trabocco. strinse,

baci6, ribacio quasi con furia, i capelli, la fronte, le guance,

il collo del suo bambino. Tutti trepidarono pel pericolo

enorme e fu costretta a staccarsene.

II dolore era in tutti gli animi, era su tutti i volti. In

tanto cordoglio, in tanta confusione stava solennemente

sereno solo il direttore. Era meravigliosa la sua fortezza.

S'intravedevache il suo cuore sensibile si dibatteva fra strette

tonnentosissime, e tutti stupivano al modo come si domi-

nava. Egli sotto la guida dell'intelletto tirava fuori tutto

il suo coraggio in quell'ora dolorosa, come un soldato trae

fuori la sua spada al segno del comandante. Quasi moltiplican-

dosi, badava a tutto: all'infermo, ai genitori, ai presenti.

Faceva eseguire le prescrizioni del medico con diligenza

di suora, ed egli stesso le eseguiva qualche volta con la

sua mano stessa, mettendo tutta la delicatezza e dolcezza

di una madre. La notte non prendeva sonno; e il giorno

trascurava tante altre occupazioni per il suo bambino. E
1'alunno cbe lo conosceva, che 1'amava come un padre,

come un angelo a lui si confidava interamente. Dal suo

cenno si lasciava muovere e piegare, docilissimo.
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Dopo quelle parole quel fanciullo angelico, dopo la furia

amorosa dei baci materni, si era stancato assai
;
era spos-

sato, e, chiusi gli occhi, rimase in uno stato di grande de-

pressione. Si dubito che le tenebre calassero sopra lui e

1'avvolgessero per sempre.

Egli invece doveva morire avvolto di luce.

A un tratto si riscosse, si illumine, il suo volto rag-

giava in mode non umano, il suo sguardo era aperto, di-

latato immobilmente verso un punto. Una dolce visione gli

stava negli occhi. Egli sfavillava in volto, e sorrideva, tra le

meraviglie silenziose di tutti. Poi comincio a parlare parole

poco comprensibili; chiamava suoi fratelli i gigli, sua sorella

la luce. Parve rispondere a un invito, con atto evidente.

Era sul rompere dell'alba. Pronunzio chiaro: Si, si... io

vengo... io veng... io...

E slanciossi nell'eternita.

II direttore ordino che restasse solo 1'infermiere nella

stanza; egli stesso usci fuori un poco, per provvedere a

cento cose.

II conte Dione che aveva messo tanto amore in quel

piccolo bambino, conosciuto in un'ora tragica, era venuto

piu volte a vederlo, a consolare i congiunti, aveva veduto

il modo come era curato, e quella mattina, si recava piu

presto del solito in collegio, in riguardo dei genitori che

oramai erano suoi amici intimi.

Ando difilato alia stanza, vide la porta socchiusa, ed

entro. Fu maravigliato di non trovare nessunq. L'infermiere

si alzo e stette in piedi senza parlare. II conte si avanzo

piano piano, per non recare nessun disturbo, fin presso

al capezzale.

II bambino ravvolto nella penombra di una lampada
che si andava spegnendo, giaceva sul letticciuolo bianchis-

simo, con una mano abbandonata fuori le lenzuola in at-

teggiamento soavissimo.

II conte Io fisso alquanto: poi volse le spalle e cam-

minando pianissimo, come per non destarlo, usci uri'altra

volta fuori, dicendo tra se a voce bassissima: dorme!.
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Dopo quella morte si sarebbe detto che la risoluzione

del conte di porre il figlio in collegio cosi faticosamente

presa. era crollata per sempre irreparabilmente. II timore

di una malattia per il suo Narciso, si mutava in timore

di morte. Fu tutto il contrario.

In quella occasione la delicatezza e sollecitudine ma-

terna del direttore, le cure singolari di tanti, occupati a

servire il morente, 1'espansione di affetto in tutti, il modo
eelestiale di partire da questo secolo, troncarono tutte le

esitazioni.

11 giorno seguente conduceva il suo Narciso in collegio,

ehiedendo solo, come grazia, al direttore che fosse as-

segnato al figlio suo il posto del piccolo calabrese. Ed egli

rimase a menar vita ritirata in quel lembo di Sicilia, tro-

vato cosi di verso dalla fama e dalla fantasia.

Quell'atto non era solo una conchiusione, una fine; era

anche un principio. Esso compendiava tutto un programma
di vita nuova. Quel giorno, si ricordo quel che il vecchio

cameriere fidato aveva ripetuto mille volte, parlando di

tutta la societa, che bisogna esaurire 1'errore prima di ri-

tornare alia verita. Egli era un esempio. Gome una goccia

d'acqua ha la natura stessa di tutto 1'oceano, e basta esa-

minare quella solamente, per formare il giudizio di questo,

eosi la sua storia era, in cio, la storia di tutta la societa

contemporanea.

FINE.



LA CONDIZIONE POLITICA DE' CATTOLICI

NELL' IMPERO GERMANICO

I.

L'antico impero tedesco, che crollo sotto i colpi della rivo-

luzione francese, era composto esclusivamente di Stati confes-

sionali. Lutero, Melantone, Zwinglio, Galvino e tutti gli altri

novatori del secolo XVI erano in gran disaccordo quanio agli
articoli dell'insegnamento dommatico

;
furono pero perfettamente

unanimi ad insegnare con tutto il bollore della passione, essere

stretto dovere di ogni principe di adoperare qualsiasi mezzo

per condurre i suoi sudditi al protestantesimo, e cosi estirpare

fin dalle radici 1'antica Ghiesa. E cosa naturale che i principi
cattolici fossero quindi costretti anch'essi ad agire a norma
del principio fondamentale : cuius regio illius et religio, che

dopo la guerra dei trent'anni fu introdotto espressamente nella

costituzione dell'impero alia pace di Westfalia nell'anno 1648.

In tal modo Timpero tedesco si divise in Stati cattolici, lute-

rani, calvinisti e citta libere. Chi non voile piegarsi a prendere
la religione del suo principe, dovette emigrare portandosi via

tutti i suoi averi.

In quei tempo gli Stati maggiori cattolici comprendevano la

Baviera, 1'Austria ed i principati ecclesiastic! del Reno; quelli

protestanti erano la Sassonia e la Prussia. E questa fin dal-

Fanno 1609 possedeva ricche terre cattoliche sul basso Reno*

La carica piu alta, alia quale i cattolici potessem giungere in

queste terre, era quella di diventare sindaci delle loro citta,

poiche non si mettevafto mai a nessun patto ai servigi dello Stato

prussiano. Fin da quel tempo i re di Prussia ed i principi della

corte incominciaroho ad adoperare le imposte ed il sangue dei

loro sudditi cattolici ad un solo scopo, quello cioe di allargare

il loro Stato, che rimase Stato esclusivamente protestante. Alia

fine del secolo XVIII la Prussia si impadroni di una buona parte

dell'antico regno di Polonia, ed anche questi nuovi sudditi

erano quasi tutti cattolici.
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Nelle guerre di Napoleone e nella pace di Vienna, la Baviera

cattolica ricevette alcuni dominii protestanti, mentre gli Stati

protestanti del Wiirttemberg, Baden, Prussia ed Hessen si eb-

bero molte terre cattoliche. La Prussia poi ebbe in regalo i fer-

tili e ricchi paesi del Reno e della Mosella. Non era piu pos-

sibile andare avanti coll'antico Stato confessionale, e percio fra

i varii Stati fu concluso di coraune accordo, cbe la religione

non sarebbe stata di alcuno ostacolo ad ottenere cariche poli-

tiche, e che tutti godrebbero 1'uguaglianza di diritti. Sorse cosi

Fuguaglianza politica adottata dagli Stati tedeschi, che fu una

necessita politica, giacche solo con essa si puo sperare, che regni

la pace negli Stati di diversa confessione. Senza di questo e

aperta la porta a continui litigi religiosi, che riescono sempre
di grave danno al pubblico bene. L'antico impero tedesco fu

trascinato alia rovina dalle guerre religiose, nelle quali i

popoli ebbero a soffrire mali enornii. Quest'uguaglianza delle

different! confessioni, come e naturale, non entra nel campo
della religione, ma si limita a tutto il resto che ad essa e

estraneo.

Le popolazioni cattoliche della Germania riconobbero questa

uguaglianza di diritti fra le varie confessioni, e vi si adatta-

rono senza difficolta: non si deve dir lo stesso di quelle pro-

testanti, che anche oggi con ardente passione ad essa si op-

pongono. Ai protestanti e concessa anipia liberta rispetto alia

loro religione nelle citta, negli Stati cattolici della Germania e

dell'Austria; essi possono erigere chiese, scuole e parrocchie,

e cio sempre coll'aiuto e coll'appoggio dello Stato e del comune:

inutile poi il dire, che hanno pieno e libero accesso a tutti

i pubblici impieghi. Invece negli Stati e nelle citta protestanti

della Germania, ora pubblicamente, ora segretamente, ma sem-

pre senza tregua, si osteggia questa parita in favore del catto-

lici, facendo di tutto, perche siano esclusi dagli uffici pubblici

e meglio retribuiti.

In Baviera solo l
/4 della popolazione e di confessione pro-

testante; ciononostante gia da parecchi decennii i re bavaresi

hanno alcuni protestanti fra i loro ministri
;

i cattolici trovano

la cosa giusta e dicono: i protestanti hanno gli stessi doveri,

essi debbono percio partecipare agli stessi diritti. In Prussia i

cattolici formano (

/3 della popolazione, ed inoltre per cultura

e censo sono superior! ai protestanti. Eppure e stata finora

cosa ben rara, che un cattolico fedele alia sua Chiesa sia arri-
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vato ad occupare quaiche alto ufficio dello Stato, e sia diven-

tato ministro.

Gli ultimi re di Prussia hanno tenuto come regola di avere

un cattolico come ministro, solo pero nel caso che questi si

acconciasse a fare educare i suoi figli nel protestantesimo. Sotto

il presente imperatore Guglielmo, i cattolici in generale sono

interamente esclusi dalle alte cariche. Del resto le popolazioni

protestanti si avventerebbero rabbiosamente contro un ministro"

cattolico risoluto a compiere i doveri della sua religione. Le

cose non vanno diversamente alle corti dei principi. L'attuale

principe reggente di Baviera ha intorno a se non pochi prote-

stanti di alto grado; cio piace assai ai protestanti, i quali pero
monterebbero in furore, se il re protestante di Prussia, 1'impe-

ratore Guglielmo, ammettesse alia sua corte quaiche cattolico

di riguardo. Non vi ha alcuna difficolta di prendere i cattolici

come lacche e come scrivani; purche essi siano del tutto esclusi

da qualunque alto uffizio. II defunto barone von Schorlemer,
uno dei celebri capi del centro, caratterizzava un tale stato di

cose con queste belle parole: Ci mettono davanti al carro per

tirarlo; ma non ci lasciano sedere a cassetta. L'imperatore e

1'imperatrice si troverebbero assai meglio, se non seguissero

questa regola cosi unilaterale. Nelle citta cattoliche, dove i pro-

testanti formano la minoranza, questi vengono eletti come con-

siglieri e come sindaci; invece nelle citta protestanti, dove i

cattolici si trovano in buon numero, e cosa appena da pensare,

che un cattolico possa diventare consigliere o sindaco, eccetto

il caso che acconsenta a rinnegar la propria fede e a fare

educare i suoi figli nel protestantesimo. Identiche sono le con-

dizioni per quello che risguarda il libero esercizio del culto.

Nei paesi cattolici i protestanti godono perfetta liberta
; questa

pero viene ostinatamente rifiutata ai cattolici, i quali vivono

in paesi protestanti. In Prussia la costituzione concede al cat-

tolicismo tale liberta, e in generale i cattolici la possono
usare ; pero fra le quinte e di soppiatto si osteggia senza tregua

la parita di diritto in favor dei cattolici, chiudendo a questi

Faccesso alle alte cariche, impedendo ai medesimi la fondazione

di scuole e di parrocchie, ed in tutto cio il governo e lo

strumento efficace della passione protestante. A questa passione

esso fa appello col dire : se si accordasse una maggiore liberta,

quale la desiderano i cattolici, si verrebbe con cio a turbare la

pace confessionale
;
cioe in altre parole, si accenderebbe il fana-
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tismo protestante! Ma intanto nei paesi cattolici questa pace

non e turbata dall'ampia liberta goduta dai proteslanti. La con-

clusione e questa : i cattolici sono tolleranti, mentre non lo sono

nella generalita i protestanti.

II massimo di quest'] ntolleranza si riscontra negli Stati pro-

testanti di Sassonia, Mecklenburg e Braunschweig. Questi Stati

sono tutti luterani, e in essi si puo toccar con mano, che il

luteranismo mantiene ancora vivo Fardente fanatismo del secolo

XVI contro la Chiesa cattolica: i calvinisti si mostrano piu pro-

clivri alia tolleranza. In Sassonia, Mecklenburg, Braunschweig,
si vieta ai cattolici il libero esercizio della loro religione : essi

non possono fabbricare chiese o scuole, non e loro permesso
fondare parrocchie e stringersi in comunita, se non nelle citta

piu grandi e cio solo in parte, e questo ai medesimi e con-

cesso un po' dalle leggi ed un poco dalla benevolenza del go-

verno. Nel resto, dovunque in questi Stati per ragione dell'in-

dustria la popolazione cattolica aumenta, a questa si nega osti-

natamente la liberta di praticare la propria religione, ovvero le

si permette a modo di eccezione ed a piccole stille. I predicant!

protestanti stanno bene in guardia perche i cattolici non ascol-

tino neppure una Messa e non abbiano un sacerdote, facendosi

forti delle leggi vigenti nella Sassonia. In questi Stati il solo

amministrare i sacramenti senza il permesso della polizia e un

atto punito con sever! castighi.

Ecco alcuni di questi casi ridicoli avvenuti nel regno di Sas-

sonia, e che serviranno a chiarire meglio il nostro argomento.
Nella citta di Meerane, si trovano circa 600 cattolici, nella raas-

siraa parte operai. La legge e ramministrazione locale permettono
loro di ascoltare quattro Messe all'anno, non una di piu. La

quinta Messa sarebbe gia qualche cosa di pericoloso allo Stato,

e i predicanti luterani non mancherebbero a destare il furore

delle popolazioni. I conti von Schonburg-Glauchau si fecero cat-

tolici a Roma nell'anno 1869. Con questo la loro cappella di

Wechselburg divento anch'essa cattolica; ma gli ecclesiastici pro-

testanti sostennero, che la detta cappella era rimasta protestante

come prima, e che la famiglia del conte aveva il diritto di far

celebrare una Messa e le funzioni cattoliche nella chiesa del ca-

stello solamente per se stessa e per i suoi dipendenti piu vicini.

Cio voleva dire che questo diritto si estendeva ai servi della fa-

miglia e non ad un altro cattolico, che fosse venuto a visitare la

medesima. Gappellano del castello era allora un sacerdote tedesco
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di nome Fournelles. Quest! venne accusato dagli ecclesiastic!

protestanti, perche reo di aver celebrate 21 volte la Messa nella

chiesa del castello alia presenza di persone non appartenenti

alia famiglia del conte, fra le quali alcuni opera! italiani oc-

cupati nella costruzione di una ferrovia, ed una volta anche

il principe ereditario di Sassonia, ospite del conte. II Fournelles

fu in forza della legge, per quest'atto cosi pericoloso alia sicu-

rezza del paese, condannato a pagare 1050 marchi. II giorno

del Corpus Domini, il parroco protestante sali sulla torre della

chiesa, per spiare per mezzo di un cannocchiale, se niai insieme

colla famiglia prendessero parte anche altre persone alia pro-

cessione che si faceva nel parco. E siccome la cosa era proprio

cosi, la querela e la condanna non si fecero aspettare. II fatto

accadde nell'anno 1901, e lo scandalo delle persone oneste fu

tale, che il clero protestante fu costretto a rimettere un poco
della sua intolleranza : e pero sempre vero che esso ha la legge

dalla sua parte. II sacerdote gia ricordato camminava un giorno

per le strade di Dresda, quando un operaio cadde dall'impal-

catura di un edifizio ferendosi mortalmente. Avvicinatosi al-

1'operaio che giaceva sul terreno, gli domando se fosse cattolico,

ed avendogli quest! risposto che si, lo confesso. II Fournelles fu

tosto punito a rigor di legge con 30 marchi di ammenda, per

avere amministrato un sacramento senza il permesso della po-

lizia.

L'intenzione di tutte queste leggi vigenti nella Sassonia, Meck-

lenburg e Braunschweig, e non solo di arrestare 1'espansione

della Chiesa cattolica, ma di estirparla interamente. La conse-

guenza e che dei 200,000 cattolici nel regno di Sassonia 1000

uomini colle loro famiglie passano ogni anno al protestantesimo.

Moltissimi altri non diventano formalmente protestanti, ma fini-

scono nelle file degli atei e dei socialist!, senza praticare piu al-

cuna religione. Centinaia di fanciulli cattolici sono (testretti a fre-

quentare le scuole protestanti, perche il governo, i deputati e gli

ecclesiastic!, rifiutano loro 1'insegnamento cattolico. E frattanto

questa gente non finisce di gridare ipocritamente contro la propa-

ganda cattolica. Non si cleve niai dimenticare, che i govern! delle

dette region! agiscono in perfetto accordo con tutto il resto della

popolazione protestante nell'esercitare questa sistematica tirannia

contro i cattolici : quell! che in mezzo alle popolazioni tedesche

disapprovano siffatta intolleranza, sono poche ed onorevoli ec-

cezioni.
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La proposta di tolleranza (Toleranzantrag) del Centre e di-

retta contro quest'intolleranza del popoli protestanti, la quale e

in aperta opposizione colla nobile tolleranza, con cui le nostre

popolazioni cattoliche trattano dappertutto i protestanti. Nel-

1'anno 1899 il Centro presentava al Reichstag una proposta, per

ottenere, che fosse accordata liberta di praticare la propria reli-

gione a tutte le confessioni pubblicamente riconosciute nell'im-

pero tedesco, e cio anche in Sassonia, Mecklenburg e Braunschweig.
I protestanti non si vergognano punto dell'intolleranza usata

contro i cattolici; anzi la trovano cosa naturalissiraa, come

ugualmente e per essi la cosa piu giusta del mondo, che i catto-

lici si mostrino tolleranti verso i protestanti, che vivono in paesi

cattolici. Se i protestanti non avessero la piu ampia liberta nella

pratica della loro religione in qualche Stato dell'impero tedesco,

gia da lungo tempo sarebbe scoppiata una violenta tempesta
contro 1'intolleranza cattolica, e questo Stato o dalla tempesta,

ovvero da qualche legge dell'impero, sarebbe stato costretto a

concedere la piu ampia liberta ai protestanti, e dare loro libero

accesso ai pubblici uffici. Ma, trattandosi solo delle vessazioni

usate contro i cattolici, il governo ed i varii partiti si fanno

scudo colla scusa, che cio non e cosa riguardante 1'impero, e

che la legislazione religiosa appartiene ai singoli Stati. La pro-

posta del Centro si riferisce invece al diritto di libero trasfe-

rimento da uno Stato all'altro, e questa e una legge dell'im-

pero. Qualsiasi tedesco ha il diritto di stabilirsi in qualun-

que luogo, finche nel medesimo possa onestamente sosten-

tarsi. Ma il diritto di libero trasferimento porta seco 1'altro di

poter praticare liberamente la religione nel luogo della nuova
dimora. Per conseguenza finche le leggi dello Stato impediscono
ai cattolici il poter praticare liberamente la propria religione,

si dovra dire che ad essi si restringe il diritto della libera emi-

grazione. II prlneipe Luigi di Baviera, in un discorso pubblico
tenuto alcuni anni fa, dichiaro aperta rnente, che i cattolici hanno
tutto il diritto di domandare quella liberta religiosa, che essi

cosi ampiamente concedono nelle loro terre ai protestanti. Nei

primi anni dopo che la proposta di tolleranza fu presentata dal

Centro, un certo numero di deputati protestanti si dichiaro

pronto a sostenerla. Ma tosto la lega evangelica fece vibrare

la sferza sulle loro teste, ed essi, disertata la bandiera della li-

berta di coscienza, lavorano ora perche sia mantenuta in piedi
1'intolleranza contro i cattolici. Fra tutti i partiti del Reichstag,
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solo i socialist! sono i favorevoli alia proposta del Centro; gli

altri sono contrarii.

Nei manifesti elettorali dei partiti liberali non si finisce di

parlare della perfetta liberta di coscienza per tutti i sudditi

dell'impero tedesco; ma questa gente fa segretamente una ri-

serva, che cioe dalla delta liberta siano esclusi i cattolici. De-

siderano essi veramente piena liberta di coscienza per gli ebrei,

per i vecchi cattolici, per i turcbi, per i buddisti, per gli atei;

ma intanto lasciano sussistere negli Stati particolari le leggi

intolleranti a danno della liberta religiosa dei popoli cattolici.

Anche in cio il liberalismo adopera al solito la sua doppia mi-

sura. Quando si deve eleggere per una carica un protestante
in una delle nostre citta cattoliche, allora la stampa liberale

viene fuori dicendo che la scelta deve cadere sulla persona piu

degna, la quale nel caso nostro e un protestante; e questa viene

eletta dalla grande maggioranza cattolica. Quando invece si

tratti di conferire una carica ad un cattolico in una citta pro-

testante, anche se questo sia la persona piu adatta, la stessa

stampa non finisce di gridare, che coll'elezione del cattolico si

verrebbe a turbare la pace della citta!

II.

Dai fatti fin qui esposti appare con evidenza che il prote-

stantesimo tedesco, fatte poche onorevoli eccezioni, si trova

ancora in pieno secolo XVI. In Inghilterra, nell'America del

Nord, in Olanda, in Danimarca la maggioranza protestante ha

gia da lungo tempo accordato ai cattolici la liberta nell'eser-

cizio della loro religione. Perfino i gesuiti, tanto odiati dal

protestantesimo, possono liberamente dimorare in questi Stati,

aver cura di anime, educare la gioventu, e con tutto questo la

pace religiosa non viene punto turbata. Solamente ifl Germania

i protestanti sono nella grand!ssima parte intolleranti verso i

cattolici, come nel secolo XVI, e cio perche fra i parroci ed i

protestanti colti, sono oltremodo numerosi gl'istigatori all'intol-

leranza. 11 godere che fanno i protestanti nei paesi cattolici la

piena liberta nell'esercizio del loro culto, il poter fondare scuole

e per questo avere aiuti dallo Stato alia stessa misura dei cat-

tolici, e per essi la cosa piu naturale del mondo. Per gratitu-

dine e ringraziamento essi rifiutano ostinatamente lo stesso di-

ritto ai cattolici in quei paesi, dove essi formano la maggio-
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ranza. Fin dal secolo XVI si lavora alacremente a persuadere
le popola'/ioni protestanti, essere loro dovere di estirpare il

cattolicismo, essendo il cattolicismo ed il papato cio che di

piu cattivo esiste sulla terra. A questa gente piace in sommo

grado il detto di Lutero: bisogna soffocare la Sodoma romana

nel suo proprio sangue. Da questa disposizione di animi nacque
il Kulturkampf dell'anno 1871. Dopo la vittoria della Prussia

sull' Austria, questa fu esclusa dalla confederazione degli altri

popoli di origine germanica: cosi nel nuovo impero tedesco i

protestanti vennero a formare i due terzi deH'intera popolazione
ed ebbero percio la maggioranza. Essi misero senza indugio a

profitto questa loro superiorita, per incominciare in Germania

una guerra contro la religione cattolica: la guerra fu capita
-

nata dal Bismarck e dai partito nazionale liberale
; pero anche i

protestanti conservatori furon lieti di prendervi parte, e del resto,

gia fin dall'anno 1866, la Kreuzzeitung aveva fatto questa breve

dichiarazione : La present e guerra contro FAustria e una ca-

valcata di Gustavo Adolfo attraverso 1'impero tedesco . Si gua-

dagno il morto Imperatore Guglielmo in favore del Kulturkampf
col dirgii, che essendo arrival! i protestanti, colla cacciata del-

F Austria, a formare la maggioranza, era suo compito di prin-

cipe protestante, condurre a termine la riforma. Nella dieta

prussiana fu proposta una serie di leggi, allo scopo di staccare

i cattolici tedeschi da Roma, e costringerli a formare una chiesa

nazionale dipendente dallo Stato. L'autorita dei vescovi e dei

sacerdoti doveva avere la sua origine dallo Stato; la celebra-

zione della S. Messa e 1'amministrazione dei Sacramenti, dove-

vano dipendere dal permesso del medesimo Stato
;
e finalmente il

vecchio cattolicismo, clie col negare Fintallibilita del Papa nel

suo cuore negava il papato medesimo, doveva essere riguar-

dato come Tunica vera religione cattolica. Tali in sostanza le

cosi dette leggi di maggio.
I vescovi prussiani protestarono contro queste leggi; e il 26

di maggio 1873 pubblicarono la seguente dichiarazione: La

Chiesa cattolica non puo in alcun modo riconoscere il principio

dello Stato pagano, che cioe le leggi dello Stato siano la prima

origine di ogni diritto, e che la Chiesa non abbia altri diritti fuori

di quelli a lei accordati dallo Stato
;
non lo puo riconoscere se non

a costo di negare la divinita di Cristo, la divinita della sua dot-

trina e della sua istituzione . Le popolazioni cattoliche si schie-

rarono compatte dietro i loro vescovi. II dottor Virchow designo
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questa guerra col nome di lotta per la civilta; giacche per il

liberalisrao, civilta e cristianesimo, e piu specialmente civilta

e cattolicismo, sono cose incompatibili. Da quel tempo la pa-
rola kulturkampf fu adoperata per denotare la guerra contro

la Chiesa cattolica. Senza perder tempo, la lotta fu iniziata al

tempo medesimo anche in Baden ed Hessen dal governo e dai

partiti protestanti, liberali e conservator!.

Tutto pero cadde a vuoto di fronte alia resistenza passiva
dei vescovi e dei sacerdoti ; dinanzi alia fedelta, colla quale il

popolo cattolico si tenne saldo alia sua Chiesa; davanti allo

slancio della stampa cattolica, la quale sostenne ed incorag-

gio la fedelta dei cattolici tedeschi. Cosi il principe Bismarck,

dopo avere abbattuto la Danimarca, 1' Austria e la Francia, do-

vette capitolare di fronte alia resistenza passiva del popolo cat-

tolico. Questo nella memorabile lotta rion ti rese menomamente

colpevole di infedelta verso lo Stato e verso il re ;
ma al tempo

stesso saldo ed inflessibile difese contro gli attaccbi quella li-

berta religiosa, che i re di Prussia, nel prender possesso di

quei paesi cattolici, avevano solennemente promesso di con-

servare.

Ma allorquando nel 1886 il principe Bismarck ritiro le sue

leggi di maggio, e si venne a quell' accomodamento, al quale
Leone XIII dette il nome di preliminari della pace, ecco che

venne fuori la lega evangelica. Predicanti, professori e laici pro-

testanti si unirono in grande numero, pubblicando questa di-

chiarazione: Giacche lo Stato si e ritirato dalla lotta contro

Foltramontanismo, e nostro dovere di proseguirla . Nel corso

degli ultimi venti anni, la lega evangelica ha di nuovo sparso

in mezzo al popolo protestante tutto 1'odio e tutti i pregiudizi

del secolo XVI, coll' intenzione di costringere anche i governi a

prender parte alia lotta contro i cattolici. Tutte le merrzogne messe

fuori tanti secoli fa contro i cattolici e specialmente contro i

gesuiti e tante volte sfatate, vengon di nuovo seminate in mezzo

al popolo protestante, coll'inevitabile conseguenza di riempirne
il cuore di odio e di disprezzo contre i cattolici ed il papato.

Ma la cosa che piu sta a cuore alia lega evangelica, e per

la quale questa si affatica senza posa, e che ai cattolici sia ad

ogni costo negata 1'uguaglianza dei diritti nella loro patria. Ogni
volta che in una citta cattolica qualsiasi, i protestanti raccolti

nella medesima in un certo numero edifichino una chiesa pro-

testante ovvero uno stabilimento per le diaconesse, si alza la
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voce per celebrare la vittoria riportata dal protestantesimo.

Quando invece i cattolici stabiliti in qualche citta protestante
riescano ad innalzare una chiesa od un ospedale per le suore

di carita, allora, e nelle conferenze parrocchiali e nelle adimanze

della lega evangelica, non si finisce di gridare contro gli at-

tacchi dei cattolici come perturbatori della pace, contro i fu-

nesti progress! di Roma nel paese della riforma. Tutta la

stampa liberale diffonde tale parola d'ordine ed anche i prote-

stanti conservator! obbediscono con perfetta sommissione alia

dittatura della lega evangelica. E questa, senza alcun ostacolo

domina sovrana nei collegi elettorali protestanti, mettendo a

parte di questa sua sovranita solo la lega degli agricoltori,

che nei collegi elettorali protestanti ispira i suoi principii eco-

nomic! ai deputati. Noi ci troviamo presso a poco nelle stesse

condizioni del secolo XVI, quando i predicatori protestanti si

lamentavano di essere perseguitati, solo perche 1'uno o 1'altro

dei sovrani del paese impedivano loro di maltrattare i cat-

tolici.

E cosi la Germania si trova in realta in un altro Kultur-

kampf. Le leggi di maggio sono state abolite; Fodierna lotta

non e fatta con le armi della legislazione, colla polizia, colle

ammende in denaro, colla prigione, coll'esilio e coi lavori for-

zati, ma per mezzo di tutta la stampa liberale e protestante,

con un' immensa rete di circoli dipendenti dalla lega evangelica,

con fogli volanti, e specialmente coll'aiuto di un giornale dato

in luce dalla detta lega evangelica col titolo di Gorrispondenza

evangelico-tedesca . Esso viene spedito regolarmente a centinaia

di gazzette protestanti, al solo fine di propagare fra i 36 milioni

di protestanti sudditi dell' impero odio e disprezzo verso i cat-

tolici. E un^ guerra fatta piano piano, ma senza interruzione ;

e una preparazione a quell a aperta e violenta dei tempi del

Bismarck.

Dopo questo si potra facilmente intendere la ragione, per la

quale i cattolici tedeschi si sono stretti compatti intorno al

Centro. In questo partito essi difendono coi mezzi delia vita pub-
blica e civile la loro fede e quell'uguaglianza di diritti, che con

ogni ragione vogliono avere nella loro patria. 1 cattolici non
hanno altro aiuto che la loro forza, e questa tutta sta nella

loro compattezza, nella loro attivita nel campo scientifico ed

economico, nella stampa, nell'organizzazione delle varie class!

social!, di studenti, di operai, di contadini, di mercanti e di ar-
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tigiani. Questa e la sola arma rielle loro mani; giacche e inu-

tile parlare di un appoggio qualsiasi da parte del governo, sud-

dito anche esso della lega cvangelica. Nelle loro adunanze, come
ancora nella loro stampa, i cattolici non si occupano che del

loro affari, avendo essi un solo desiderio, quello cioe di godere
nelia loro patria quella liberta, di cui sono cosi larghi verso i

protestanti nei loro paesi cattolici. Invece le adunanze dei pro-

testanti risentono piu o meno 1' influsso della lega evangelica :

nelle medesime non trattano quasi di altro, che delle cose ri-

sguardanti i cattolici, travisando le dotlrine e le costuraanze della

nostra Ohiesa, per accrescere nel popolo protestante 1'odio e il

disprezzo verso tutto cio che e cattolico. Se mai accada che

qualche cattolico offenda in qualunque modo i sentiment! reli-

ligiosi dei protestanti, i capi della stampa caltolica si affrettano

a rimproverarlo, e intanto la stampa protestante senza interru-

zione alcuna scrive con animo ostile sopra tutto cio che spetta

alia Chiesa cattolica. Fanno eccezione a questa regola pochi gior-

nali; ed anche questi non sempre. E una guerra senza tregua:

il cattolicismo viene rappresentato come un grave pericolo per

il popolo tedesco e per la nostra patria ;
i cattolici poi si fanno

passare per stupidi, fanatici e cattivi sudditi dell'irnpero, e cio

perche o piu presto o piu tardi le scintille, gettate in mezzo al

popolo protestante, divampino in un nuovo Kulturkampf, che

valga ad annientare la Chiesa cattolica nel nostro paese.

Anche la politica tenuta dal governo prussiano rispetto alia

scuola, e tutta diretta a favorire ii protestan tesimo, inceppare
il cattolicismo e tormentare i cattolici. Si fa poi di tutto, perche

la Chiesa cattolica non possa esercitare alcuna influenza sulla

scuola popolare, e v'ha qualche altra cosa, la quale e una gros-

solana offesa all'uguaglianza voluta dalla costituzione, ed e que
sta. Se si raccoglie un certo numero di protesta'hti in uno dei

paesi cattolici del Reno, ecco che l'amministrazione comunale

cattolica, sempre tollerante e conciliativa, da ai medesimi una

scuola propria protestante. E quando l'amministrazione cattolica

non si affretti a soddisfare i protestanti in questo loro desiderio,

interviene il governo prussiano e la costringe ad edificare una

scuola protestante, anche quando essa debba servire per soli

10 fanciulli.

Ma quando in alcuno dei paesi protestanti dell'Est si A^eri-

fica il caso opposto, non c'e caso che i cattolici riescano ad

ottenere deH'amministrazione comunale protestante una scuola
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propria cattolica, anche quando si tratti di 100 fanciulli, e quel

governo che nel primo caso alza la voce ed obbliga Fammini-

strazione cattolica ad obbedire, nel secondo caso guarda tutto

con occhio tranquillo e tace. E cosi per i cattolici altro non

resta che fabbricarsi una scuola a proprie spese, pagando pero

al tempo stesso le imposte per la scuola del comune protestante.

Ecco come vanno le cose da lungo tempo in Prussia, dove il

governo e apertamente ed esclusivamente protestante.

In tutto cio i liberali ad altro non mirano che all'annien-

tamento della religione cristiana, tenendo dinanzi ai loro occhi

come nazione ideale la Francia : dapprima essi vogliono la scuola

senza alcuna religione, sperando che basteranno soli 30 anni

di una tale scuola, perche venga a formarsi un popolo indiffe-

rente per tutto cio che e religione, e che non si commuovera

affatto, quando lo Stato mandera in pezzi la Chiesa cattolica.

Contro siffatti pericoli i cattolici tedeschi hanno un solo ri-

paro, e questo e di unirsi sempre piu strettamente e di valersi

nella vita pubblica di tutti i mezzi politici consentiti loro dalla

coscienza e dalle vigenti leggi. L'esistenza del Centro necessaria-

mente mantiene la pace confessionale, ed impedisce che la Ghiesa

abbia a sostenere un nuovo Kulturkampf. ToHo di mezzo questo

baluardo, la guerra contro la Chiesa cattolica sara certamente

piu brutale e selvaggia di quella fattale gia dal Bismarck. Questi

alia fine fu sempre un grande uomo di Stato, che nella guerra
mirava alia pace, benche ad una pace secondo le sue idee. Gli

uomini politici del nostro tempo non poggiano cosi alto, e la

lega evangelica con tutti gli spirit! grandi e piccoli che da lei

dipendono, ha davanti ai suoi occhi una cosa sola, cioe Festir-

pazione del cattolicismo. Si puo asserire con sicurezza, che I'esi-

stenza della Chiesa cattolica in Germania, dipende in gran

parte da quella del Centro.

Queste considerazioni non si debbono perdere di vista,

quando si voglia dare un giusto giudizio del grido : e ne-

cessario che il Gentro si sciolga, che i cattolici tedeschi ri-

nunzino ai mezzi politici, limitandosi al solo esercizio della loro

religione: solo in questo modo non incontreranno piu opposi-
zione alcuna da parte del governo . Ecco Fappello lanciato

anche da parecchi buoni cattolici. Questi hanno le migliori in-

tenzioni, e credono di rendere in questo modo dei buoni ser-

vigi alia Ghiesa
;
ma essi non veggorio quanto sia pericoloso il

nemico, e si fanno sedurre dalle belle parole, colle quali qualche

1909, vol. 3, fasc. 1421. 37 28 agosto 1909.
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alto personaggio cerca di mostrare la sua benevolenza verso

la Ghiesa cattolica. Ma la sola circostanza, che i prinii a for-

mulare il detto programma sono stati proprio i nemici piu acca-

niti della Chiesa cattolica, dovrebbe fare aprire ad essi gli occhi,

e far loro conoscere che battono una falsa strada. II Centro lia

per avversarii anche certi cattolici, i quali dalla sua condotta

politica sono turbati nei loro interessi, come ancora altri cat-

tolici, che temono di perdere il favore del governo e con questo
la possibilita di andare avanti nelle cariche dello Stato, quando
si risolvessero a schierarsi dalla parte del Centre. II Centro non

biasima alcun cattolico, che si rifiuti ad unirsia lui; esso pero

protesta e si oppone a quei cattolici, che gli contrastano il di-

ritto di esistenza. Del resto il Centro conosce assai bene 1'av-

versione e 1'inimicizia profonda, che nutrono contro di esso le

persone appartenenti alle sfere governative, specialmente in

Prussia. I capi del Centro hanno ripetutamente preso in consi-

derazione tutte e -singole le obbiezioni
;
ma dopo maturo esame

sono sempre venuti alia stessa conclusione, che cioe il Centro

e una necessita assoluta, e che si dovrebbe crearlo, quando gia

non esistesse. E questa e ancora Fopinione della grandissima

maggioranza dei cattolici tedeschi, fra i quali trovansi tante per-

sone conosciutissime per il loro intero attaccamento alia Chiesa,

nonche per 1'acutezza del loro sguardo religiose e politico.

Dio protegga e salvi il Centro e con esso il cattolicismo in

Germania !
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I.

I PRERAFAELLITI.

STUDIO SULLA. PITTURA NEL SECOLO XIX.

La storia della pittura nel secolo XIX ha da registrar^ tra

gli altri, due notevoli avvenimenti molto somiglianti, anzi pa-

rallel!, beriche tra loro quasi indipendenti : la scuola del nazareni

in Germania e quella, poco posteriore, del prerafaelliU in In-

ghilterra, eccitati gli uni e gli altri dal fascino potente del quat-
trocento italiano. Principio fondamentale dei prerafaelliti fu

questo, che sola degna d'imitazione fosse 1'arte italiana del se-

colo XV, prolungato al piu flno al 1508, quando Raffaello venne

in Roma e cambio maniera. Aggiungevano, sempre a somiglianza
dei quattrocentisti, uno studio accurate della natura, una fe-

delta sollecita di ritrarre gl'interni moti deH'animo e lo spirito

cristiano, un colorito vivo ripreso all'aria aperta, e un libero

uso del simbolismo. Preparati inconsciamente dal Dyce e da

Madox Brown, che gia s'erano emancipati dal dominio dell'acea-

demia, i giovani fondatori della confraternita prerafaellita,

J. E. Millais, Dante Gabriele Rossetti e W. H. Hunt, dopo Here

lotte sostenute contro inveterati pregiudizii, ma sostenuti in buon

punto dall'autorita di John Ruskin, conquistarono il favore

generale ed iniziarono un largo movimento di riforma, il quale
fu una reazione anzi una ribellione vittoriosa contro la rigida

freddezza accademica.

Che non andasse scevro egli stesso da ogni esagerazione e

manierismo, tornando per un altro verso a rasentdre 1'accademia,

e cosa che si puo ammettere senza disconoscere i meriti grandi

degli ardimentosi innovator!, ne 1'efficacia dell'opera loro, che

fu risentita anche nel cainpo morale e religiose. Giacche, con-

correndo quella novita artistica in un medesimo tempo col me-

morabile risveglio cattolico di Oxford onde tanti spirit! eletti

si francarono dalle pastoie del puritanismo anglicano, non po-

leva che riceverne e dare a sua volta un impulso propizio. Di

modo che il prerafaellismo inglese riesce uno dei frutti piu lieti
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dell'arte italiana del quattrocento e della schietta religiosita che

1'informava, capace dopo tanti secoli di ridestare 1'arte inglese dal

letargo mortale in cui 1'aveva piombata la riforma protestante.

Per altro il rinnovamento che ne segui non si contenne entro

i confini della pittura storica e religiosa, ne si contento di ag-

giungere alia costellazione dei primi fondatori nuovi astri glo-

riosi, come il Burne Jones e il Watts
;
ma penetro di buon gusto,

di semplicita, di nativa eleganza anche 1'arte industriale, la ti-

pografia, 1'arredo domestico, e si pud dire tutte le parti della

vita. II qual merito spetta in gran parte all'attivita multiforine e

al senso squisito di William Morris, e al singolare talento deco-

rative di Walter Crane, secondati, incoraggiati dal Ruskin, se-

guiti da industrial! intelligent! e animosi, fino al Liberty, nome
divenuto famoso, sebbene le sue eleganti manifatture non ab-

biano che vedere colle stravaganti contraffazioni e sfrenatezze

dell'odierna arte decorativa.

Tutto questo lavorio adunque, il quale per piu titoli mette

le sue radici nella storia dell'arte italiana, meritava d'essere

narrato e descritto agli italiani d'oggi, che a qualche anno d'in-

tervallo possono meglio giudicarlo. Ecco quel che ha fatto A.

Agresti
* in un bel volume, molto interessante, traendo da fonti

inglesi e da altri scritti, non poco altresi dalle proprie osserva-

zioni, la storia dei precursori, dello sviluppo, della decadenza

della scuola prerafaellita, premettendo quasi per isfondo un ra-

pido abbozzo di cio ch'era la pittura inglese avanti quel movi-

mento. La casa editrice voile ornato il volume di suntuosa il-

lustrazione e lo voile rivestito d'eleganza fin dalla copertina,

che rinnova il frontispizio d'una delle famose e rare edizioni

uscite dalla Kelmscott Press del Morris.

L'Agresti e ammiratore del prerafaellismo, ma non servile,

e lascia trasparire qua e la la sua liberta di giu^dizio e le sue

riserve, con un linguaggio talora severo assai, massime per lo

stuolo degli imitatori, che di la e di qua dalla Manica, e

anche in Italia, ridussero il prerafaellismo ad una vuota

esercitazione letteraria tradotta in colori - e sovente poveri

colori - su la tela (p. 362). Pur troppo in tali parole e

espressa una verita. che le nostre esposizioni contemporanee
confermano con desolante evidenza. Orbene cagione di tale mi-

seria, dice 1'Agresti e dice bene, e la mancanza d'idealismo e

1 A. AGRESTI. / prerafaellisti, contribute alia storia dell'arte. Torino,

S. T. E. N. 1908, p. 374 in 8 L 15.
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d'una fede, cioe di quello che fu appimto la forza del pre-

rafaellisti; fu una delle cause del loro trionfo (p. 364). Pero

se il nostro autore non vuole contraddire se stesso e demolire

d'un tralto una delle essenziali ragioni storiche di tutto il suo

lavoro, bisogna ch'ei si content! di sopprimere quel che sog-

giunge a rincalzo delle precedenti parole, negando che 1'odierna

vacuita dell'arte s'intende dellapittura d'alto contenuto storico,

morale, religioso si debba ascrivere*a mancanza di fedenella

religione che e la forma piu inutile della credenza (p. 365).

Egli vorrebbe invece che gli uomini tornassero a credere a

qualche cosa di piu nobile delle loro passioni e dei loro desi-

derii... nello sviluppo delle anime umane, nel progresso indivi-

duale e collettivo... Aleggere il volume dell'Agresti noi avremmo
creduto ch'egli non fosse per dimenticare nella conclusione

cio che il suo studio aveva storicamente dimostrato : che la re-

ligione non fu la piu inutile di tutte le credenze ne per i

prerafaelliti avi del quattrocento, ne per i nepoti deH'ottocento ;

ne per i maestri italiani, ne per i discepoli inglesi. Senza 1'ispi-

razione religiosa, ne 1'Italia avrebbe la sua grande pittura del

secoloXV,ne 1'Inghilterra il suo simpatico risorgimento del XIX,
ne 1'Agresti avrebbe scritto il suo bel libro.

II.

GIULIO POMPONIO LETO.

Autentico o no questo nome, nessuno porra in dubbio che

per la sua andatura classica, e pel suono maestoso e rotondo

come d'un periodo ciceroniano, non calzi bene a chi, come ii

celebre umanista capo di umanisti nell' Accademia romana, pro-

fesso in sommo grado il culto del classicismo latino. Calza

bene e troppo bene; e di qui il problema sulla autenticita e

la tendenza prevalente a ritenerlo posticcio. Giacche, quantun-

que il motto latino ci ricordi che non e rara la rispondenza
dei nomi alle cose, pure qui la rispondenza e cosi spiccata e,

diremmo, ostentata, che riesce malagevole credere a un caso for-

tuito. Ebbene la controversia, che non e di ieri, e stata ripresa

qui dal Zabughin
*

A., ma senza possibilita, per la materia sordaa

rispondere, d'una soluzione certa. Dai profani soliti a non gua-

1 VLADIMIRO ZABUGHIN: Giulio Pomponio Leto, Saggio critico, vol. I.

Roma, La Vita Letteraria, gennaio MCMIX Pr. L. 10.
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stars! lo stomaco in bazzecole di questa fatta, si dira : poco male!

Non cosi diranno quelli che, come FA. afferma di se nella pre-

fazione, quando si tratta di scienza nulla reputaDO insigni-

fieante .

Per conto nostro ripensando a certe laboriose e stucchevoli

disquisizioni che, anni or sono, udimmo fare per piu giorni da

una cattedra imiversitaria sulla grafia del nome di Plauto, se

fosse cioe M. Accio Plauto o T. Maccio Plauto, non abbiam

motivo di stupire se qui il ch. A. spenda qualcbe pagina per
un intento analogo, in questo suo studio critico, dove e ovvio

che per prima questione da chiarire si presenti quella del nome,
a cui lo stesso studio s'intitola.

Ma Gr. Pomponio Leto offre ben altri lati oscuri, all'infuori

di quello innocuo del nome, capaci di dar ragione del giusto

volume che il nostro egregio A. vi consacra. Son question! in-

dividual! e collettive, secondo che riflettono 1'umanista private

o il capo dell'Accademia; question! di varia importanza e va-

riamente dibattute, ma fin qui rimaste ancora piu o meno sub

iudice. C'e quindi un largo e glorioso carnpo pel nostro A. che

pur senza rifare una vera e propria biografia del Leto, ha gia

fatto molto col solo proporsi di portar nuova luce sopra i punti

controversi. E perche 1'intelligenza ne sia chiara anche a quelli

fra i nostri lettori che non avessero presente questo tratto del la

storia letteraria, cominceremo col metter loro sotto gli occhi la

figura singolarissima di Pomponio, quale fmora risultava tneglio

assodata, massime com'e presentata dal Pastor nel II vol. della

sua sioria
*

;
e su questo fondo sara piu facile scoprire il dipiu

o il di verso che il nostro A. vi ha recato eolle sue particolari

ricerche.

G. Pomponio Leto iiacque a Diano di Lucania (Basilicata)

nel 1428, rampollo illegittimo della casa principesca dei San-

severino. Passato a Roma e fattosi discepolo di L. Valla, divenne

umanista fanatico, tutto assorbito nell'antichita classica e in-

differeiite e estraneo alia vita contemporanea. Atteggiato a stoico

in un'altera poverta coltivava la vigna secondo i precetti di

Varrone e Columella. Era sprezzatore della religione cristiana

e di coloro che la professavano. Come deista credeva ancora a

un creatore, ma come antiquario venerava il genio della citta

1 Stcr. dei Papi, 1. c. 560.
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di Roma o il genio dell'antichita . Nella sua casa sul Qui-
rinale si circondava tutto di t'rammenti di architettura e scul-

tura e altri oggetti antichi. E qui dove tutto ricprdava il pa-

ganesimo romano s'accoglievano i suoi scolari e atnici.

Sorse cosi la societa letteraria che t'u detta Accademia

romana i cui membri, lasciato sulla soglia il proprio nome,
ne assumevano un altro naturalmente antico, Callimaco, Sabel-

lioo, Asclepiade e simili. Egli, Pomponio, in questa parte, aveva

provveduto per tempo e non ebbe bisogno di cambiare. Con lui

a capo, rappresentante deli'umanismo, die piegava al pagane-

simo, i discepoli dell'Accademia batterono la stessa strada, e

parecchie accuse che quelli avversassero il cristianesimo, vene-

rassero i numi pagani, abbandonandosi ai vizi piu turpi del-

1'antichita, non parvero campate in aria.

S'aggiunga il concetto pagano, che professavano, dello stato,

e 1'utopia di sostituire al governo ecclesiastico in Roma una

repubblica sullo stampo antico, e non sara meraviglia che la

Accademia romana divenisse come una societa segreta pa-

gano-repubblicana in quanto in essa pareva che il paganesimo,

1'eresia, il repubblicanisoio avessero il loro punto centrale. Si

parlo d'una congiura contro il papa Paolo ll
r
e 1' Accademia

improvvisamente, negli ultimi del febbraio 1168, fu sciolta e i

soci in buona parte arrestati, tra cui il Platina e il Leto com-

promessi, e rinchiusi a Gastel S. Angelo. Ma segui il giudizio ed

il Leto in una apologia composta in carcere si difende dalle ac-

cuse, e fra grandi espressioni di dolore, termina coll'implorare

che per amore di Cristo risorto gli sia fatta grazia. Paolo [I

si persuase che uomo siffatto non era stoft'a da congiurato e

quanto alle altre accuse dovette pensare che la dura lezione

ricevuta non sarebbe senza frutto. E cosi la burrasca passo,

e quando poi fu passato anche Paolo It a miglior vita, Pom-

ponio pote restaurar FAccadeinia e tornarono gli Accademici.

Piu tardi la mutazione de' suoi sentimenti apparve meglio,

giacche, come scrive il Pastor, sembra fuor di dubbio che

Sisto IV riuscisse a guadagnare per il bene della chiesa i col

Platina, anche Pomponio Leto, che allora esalto con poesie

quel Pontefice.

Mori di 70 anni nel 1498 e lascio molte opere, ma il suo

nome resta per V Accademia romana
,
che colle due altre

. del Papi. 1. c. pag. 560.
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non meno celebri di Napoli e di Firenze, segna un tratto ca-

ratteristico del nostri fasti lettera ri di quel tempo.

Questi in breve i lineamenti meno incerti e meglio appurati
della figura originale di Pomponio Leto. Or su questo fondo

si svolge lo studio critico del nostro A. che, in una revisione

accurata, trova dove da confermare con nuovi argomenti e dove
da rettificare. anche radicalmente, con conclusion! tanto piu

accettabili, quanto meglio ci sembrano suffragate da un giusto
criterio storico e dai risultati di coscienziose e diligenti indagini.

A noi non e possibile seguir 1'A. per la lunga e erta strada

che egli batte animoso e tanto meno entrar nel merito delle

singole question!, d'indole cosi minutamente documentaria. Gi

limiteremo a qualche punto dei piu notevoli.

E notevole innanzi tutto ci sembra, quello dove 1'A. fa fin da

principio, una risoluta e importante rettifica : In tutta 1'opera

scientifico-letteraria di Pomponio Leto, scrive I' A., non v'e traccia

di paganesimo, di epicureismo e d'immoralita. Questo e ben che

si sappia e si afferini nel modo piu energico fin dal punto ove

siamo (dob fin dalle prime pagine del suo volume). II capo del-

1'Accademia romana, almeno nei trent'anni della sua vita, che

cominciano precisamente col processo del 1468 e sui quali pos-

siamo indagare colla scorta delle fonti dirette, non fu mai il

pagano redivivo, miscredente, lascivo e sedizioso della leggenda,

che man mano venne formandosi intorno al suo nome e regno

senza cont?*asti, o quasi fino agli albori del secolo XX. Lo sa-

rebbe forse stato in un'epoca anteriore? Le fonti, nostra unica

guida, ci abbandonano a questo punto, togliendoci la possibilita

di andare oltre (pag. 36) . Altri potrebbe forse osservare, cosi

in astratto, che una tradizione la quale ha dominato senza con-

trasto e cosi a lungo, ha per cio stesso un certo valore. e al-

meno tanto da non meritarsi una disdetta cosi recisa e vedersi

gabellata di punto in bianco per una mera leggenda.

Ma 1'A. tenace del metodo rigorosamente scientifico, non si

fa forte che delie fonti, e queste, com'egli dice, o contrastano

tale deduzione o almeno a questo punto s'inaridiscono. II pro-

cesso del 1468 e quello che, come sopra riferimmo, si svolse a

carico dei parecchi accademici sospettati e accusati di congiura

contro Paolo II e il suo governo. Ma fu vera congiura o parto di

fantasia indebitamente riscaldata da vaghi indizii ? Secondo 1'A. la
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congiura ci fu senza 1'ombra d'un dubbio ragionevole . Per essa

il Papa doveva essere ucciso, secondo la versione piu verosi-

mile, il mercoldi delle ceneri, o per dirla colle parole dell'am-

basciadore milanese Giovanni Blanco, quando il Papa fosse

disceso dal palazzo in la chiesa de Sancto Marco ad benedire

et dare la Cenere . Sulla piazza all'ora della funzione sareb-

bero comparsi in tre drappelli una quarantina d'uomini trave-

stiti. E mentre parte di essi, fingendosi ancora ubbriachi della

sera innanzi (martedi grasso), provocherebbero una briga colle

guardie del papa per tenerle occupate, il resto entrerebbe in

chiesa e d'accordo con altri della partita sparpagliati in mezzo

ai fedeli raccolti nel luogo sacro e con le spade sotto i mantelli,

avrebbero dato mano alia strage nella quale, quando davvero fosse

avvenuta, saria seguito male assai continua 1'ambasciadore

sopra citato che era presente et forse la morte de la magiore

parte di questi Cardinal! et Prelati, et anche forse di nui altri,

che non gli avimo colpa alchuna (pag. 107). E cosi si sarebbe

avuto un altro caso di quel catilinarismo classico, che esercitava

anch'esso il suo fascino, in quel secolo deH'umanismo, come lo

esercitavano tante altre cose del mondo classico. Inoltre 1'A. non

puo non esser sicuro d'un fatto che gli stessi personaggi in-

teressati compromessi ce lo narrano colla piu cruda fran-

chezza ; ond'egli conchiude che per negarlo bisognerebbe

essere molto piu pomponiani di Pomponio (pag. 99).

Nel libro II, si tratta di Pomponio quale insegnante e scien-

ziato. Svanita la burrasca e tomato alia cattedra egli vi ri-

mase finche gli basto la vita . Ma anche della vita di quest'ul-

timo periodo ppchissimo si sa. G'e che verso la fine del primo
decennio del suo insegnamento, Pomponio non e piu povero.

E puo acquistare i tanti oggetti curiosi, di che era zeppa la sua

casa, codici, lapidi, bestioline ed uccelli, un embrione di giar-

dino zoologico, una specie d'aquario. Coltivava la vigna, il giar-

dino con gran cura e, fra le piante, specialmente 1'alloro. Un
altro punto note vole, che si offre, e quello intorno alle opinioni

religiose del Leto, e il nostro A. anche qui coraggiosamente
afferma che il Capo dell'Accademia Romana, accusato gia di

eresia e d'idolatria, deve ritenersi ben altro. da come fu di-

pinto fin qui.
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Lo prova, oltreche da un argomento estrinseco, dalle di-

rette testimonianze di Pomponio stesso lasciate nel suo corn-

mento di Stazio, cios dal suo linguaggio cristiano, dalle tante

reminiscenze di letteratura sacra e ricordi dell'antico Testaoiento,
ed espressioni fervidainente cattoliche. Inoltre, benche anch'egli
confermi 1'entusiasmo di Pomponio per le antichita di Roma pa-

gana, in mezzo ai cui ruderi passava i giorni assorto, pure ag-

giunge che nella mente di questo archeologo sobrio e severo, al

disopra delle rievocazioni gentilesche, al disopra delle crude

austerita varroniane, giganteggiava immensa e radiante la

Croce (pag. 226). Ai suoi occhi il labaro di Gostantino era

1'erede della maesta delle aquile imperiali ,
e tra il cristia-

nesimo e paganesimo non v'era antinomia... bensi una com-

pleta ed. armonica continuita storica, a guisa di quelle che la

Chiesa... riconosce tra 1'antica e la nuova Legge (id.) II cb. A.

rifiuta recisamente 1'opinione che il Leto fosse quel fanatico

instauratore dei riti pagani, che la fantasia di taluni vuol di-

pingere inginocchiato dinanzi ad un' ara del dio Quirino. No,

prosegue egli, 1' altare presso il quale pregava Pomponio,
non era quello del genio di Koma, ne quello di Romolo; bensi

un aitare della Vergine Santa Maria, la piu pura e la piu

fulgida espressione del cristianesimo cattoiico, la cui adora

zione e 1'infallibile pietra di paragone per sceverare i veri dai

falsi credenti, sempre ed ovunque (pag. 227). Ben detto, se

si tolga quelYadorazione che, teologicamente presa, non com-

pete se non a Dio - - e anche vorremmo aggiungere, decisiva-

mente provato, se per un'opposizione cosi recisa a quelle che

fino* a ieri furono opinioni comuni, le prove decisive non fosse

piu facile desiderarle, che raggiungerle. Tuttavia gli argomenti
che il critico adduce non finiscono qui ; egli fa un'ampia dimo-

strazione e ha cura infine di sciogliere anche le possibili ob-

biezioni in contrario.

Pariinente toglie a scagionare FUmanista di quell a taccia di

esagerato entusiasmo archeologico, grazie a cui ci si presenta
in lui il ritratto tipico d'un monomane, se non d' un pazzo
furioso che girava, errabondo e solitario, in mezzo agli antichi

ruderi, spaventando i viandanti, i quali spesso s'immaginavano
d'aver a che fare coll'anima vagabonda d'un morto, che pro-

vava un senso di fastidio dinanzi a tutte le manifestazioni

della modernita, che si fermava, meravigliato, con pazzo stu-

pore ogniqualvolta incontrava sul suo cammino qualche sasso
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aatico, che piangeva dirottamente al pensiero di tempi migliori,

irrimediabilmente svaniti (pag. 232). Con questo pero egli non

nega in Pomponio le stranezze non so se ridicole o geniali

della sua figura, della foggia di vestirsi e di conciarsi il capo,

delle abitudini quotidiane (pag. 241). Tanto meno nega il

culto che Pomponio aveva dell'antichita, ma questa adora-

razione era schiettamente e sobriamente scientifica . Immense
cautele nelle sue ricerche, grande obbiettivita negli studi, timido

e indefesso lavorio di correzione dei testi, dubbio senza limiti

che tutto sovrasta e governa. II suo metodo inoltre era schiet-

tamente empirico e la ricchezza del suo sapere tanta che, se

ebbe un difetto, fu appunto quello della sua copia strabocche-

vole. E qui il ch. A. si addentra a dichiarare i caratteri del

Leto come uomo di dottrina con accurata analisi ma colla so-

lita ampiezza e minutezza, dove ormai non ci e piu possibile

tenergli dietro.

D'altra parte quanto siamo venuti dicendo fin qui a rapidi

scorci e piu che bastevole a far intendere il pregio non ordinario

di un'opera che non e delle solite, ma attesta un lungo studio e

un grande amore, che non e facile trovare a ogni pie sospinto.

Non e un libro di lettura amena; e uno studio critico irto di

citazioni e di note, ma e condotto con tale ordine e facilita di

esposizione, con un intento cosi serenamente obbiettivo, che si

legge volentieri per quel senso di verita che spira da quelle

pagine, verita non quale piace e quale potrebbe volere lo scrit-

tore, ma quella che risulta dai document! studiosamente ricer-

cati e debitamente vagliati. E quando si pensa che 1'A. e di

nazione russo e il dettato e tale che ogni scrittore italiano se ne

terrebbe soddisfatto per la correttezza, se non sempre per la

purezza della lingua, e si aggiunga a tutto il resto la ricca

edizione del volume interpolate qua e la di preziose tavole,

non occorre di piu per pronosticare al dotto libro 1'accoglienza

che merita e per augurare alia nostra letteratura ancora molti

saggi pari a questo dell'egregio studioso Wladimiro Zabughin.

III.

IL GIORNALE DI STORIA AMERICANA.

Un sempre piu fecondo rigoglio di vita si manifesta tra gli

American! del Nord. Non e piu come un tempo, allorche d'al-

tro quasi non si trattava che di movimento e di traffico, d'in-
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dustria e di commercio, d'iavenzioni e d'applicazioni pratiche;

oggi anche i piii nobili studii trovano fautori e coltivatori

sempre piu numerosi. La giovane confederazione si sente salda

e vegeta nella sua promettente primavera ;
il buon seme e get-

tato, e certo germogliera e fruttifichera largamente. Basterebbe

a fame prova, sotto il rispetto religiose, le feste centenarie dei

vescovadi di Nuova York, di Boston e di Filadelfia, i diffusi

e potenti istiiuti cattolici di educazione, gli articoli su materie

religiose n*irEcclesiastical Review, nell'America, nel Literary

Digest, e in altre pubblicazioni: piu, le tante scuole ed univer-

sita, 1'Enciclopedia cattolica cosi genialmente concepita, le opere
di storia ogni giorno piu numerose e scientiflcamente elaborate.

E novella prova ce Toffre il Giornale di storia americana \

gia favorevolmente conosciuto anche fuori per le sue artistiche

e ben imitate copertine storiclie, 1'ottima carta, la nitida stampa,
le splendide illustrazioni. Non avendo alia mano il primo volume

non possiamo dire, se i suoi compilatori v' abbiano premesso,
come puo ragionevolmente supporsi, il loro programma e i prin-

cipii direttivi per isvolgerlo ; ma, ad ogni ruodo, 1'argoraento

generale sta espresso nel frontispizio di ciascun fascicolo (fatta

eccezione del terzo), e cioe : Biografie d' uomini e narrazioni

d'eventi, che hanno contribuito alia formazione del l\uovo Hondo;
vicende originali in fonti autentiche; archivii americani, britan-

nici, europei; notizie storiche private, diarii, e documents ine-

diti; fogli volanti, memorie, av venture; leggende popolari e

tradizioni; riproduzione d'opere d'arte e di stampe rare. In con-

formita di tale programma leggonsi, come si rileva dall'mdice

posto in fronte d'ogni quaderno, nel primo numero 56, nel se-

condo 53, nel terzo 57, nel quarto 66 articoli di genere e me-

rito vario, comprese le fotografie ed altre illustrazioni. A cbiusa

del quarto fascicolo del secondo volume sta un ir\dice analitico

di 16 pagine, alfabetico, molto ben fatto.

II primo numero del terzo volume, e uscito per il centenario

della morte del Lincoln (12 febb. 1809), con bei fregi marginal!

e con un fac-simile di tutta la sua autobiografia. Contiene poi

78 diverse pubblicazioni, e una prefazione a iutii i veri ame-

ricani, nella quale, fra 1'altro, si dice di questo nuovo perio-

dico : E questo il primo e ben ordinato avviamento alia cul-

1 The Journal of American History. First to fourth Numbers; second

volume. First Number, third volume. New Haven (Chapel Street 671-179),

1908, 1909, 4 di pp. 716 e 150, Subscription: Tow Dollars annually.
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tura degli studii stotici in ogni parte del inondo; qui ad ogni

Americano, che col suo eroismo ha conquistato 1'affetto del

proprio popolo, si alzera degno monumento. Ove il nostro gior-

Dale ottenga appieno anche solo questo scopo ed io mi penso
che sia quanto di meglio pud farsi ora per il popolo ameri

cano avra certo dato impulso ad una nobile impresa. Esso,

volto aH'affratellamento dei popoli e delle nazioni, non conosce

pregiudizii. E il primo periodico storico americano, che pronmova
ricerche negli archivii d'altre nazioni, per render note fra noi

le opinioni degli stranieri, e porvi imparzialmente a raffronto

i risultamenti degli studii americani. E il primo periodico sto-

rico americano, che ricerca 1'approvazione dei dotti, delle civilta

piu antiche e la loro cooperazione... Tutti quelli che amano il

nostro periodico, son vivamente pregati di contribuirvi con pro-

prii lavori. Allo scopo di assicurare la conservazione delle me-

morie nazionali, e nostra intenzione di incominciare anche una

serie di erudite ricerche genealogiche, e di raccogliere percio

nei fascieoK seguenti i manoscritti che vi si riferiscono, ora in

mano di varie famiglie e di cultori di genealogia del paese .

Tra le materie piu important! meritano d'essere segnalati i se-

guenti documenti: la prima lettera, 1494, scritta in America dal

Dr. Diego Alvarez Chanca, medico della nave di Colombo (vol. Ill,

n. 1, pp. 59-80) ;
il gioruale del luogotenente William Starr, 1762

(p. 113, 117): il giornale d'un ecclesiastico americano, 1748

(p. 119, 127); nel volume II: gl' inizii del commercio con paesi

stranieri, o memorie del capitano Samuele Hoyt nato nel 1744,

con avventure d'ogni genere (p. 64-73) ;
la lettera del p. John

Pierron S. I., scritta nel 1667 al Fort S. Anne nell' isola La

Motte del lago Champlain (p. 43-47;, nella quale egli dice che

la Francia non possiede paese altrettanto bello; 1'autobiografia

del dott. Christian Borstlers, emigrato il 1784 in America dalla

Baviera (p. 265-276), uri vero romarizo. Assai importante e la

vita nella regione di confine delVantico North west, lavoro di

Klara Paine Ohler (p. 297, 314). Tra le illustrazioni meritano

lode speciale le due (vol. II, p. 216-7 e 232-3), che rappresen-
tano la nascita dello stato del Minnesota, e questo medesimo
Stato come granarium mundi. Le pitture murali originali di

Edwin Howland Blashfield, di cui le dette illustrazioni sono

riproduzioni fotografiche, si trovano n. 1 Campidoglio del Min-

nesota a St. Paul. Appresso la bella porta di bronzo a due bat-

tenti di Annapolis (Maryland, ivi, p. 256), e la statua colossale
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dell'Alma Mater e dell'universita Columbia a New York (p. 237)

Dopo di queste, possiamo rammentare le porte di bronzo a p. 23,

e poi a p. 26, delle quali in due successive illustrazioni ven-

gono riprodotti i particolari. Come curiosita segnaliamo il primo
ediflcio scolastico sul confine americano nel Kansas, disegnato
e descritto a p. 248, ed eretto nel 1865, quando cioe costituiva

Tunica scuola esistente in un territorio di 31,734 miglia qua
drale, la ove oggi si hanno 2120 edifici scolastici con piu di

80000 alunni; poi il fac-simile del primo giornale americano:

The Boston New Letter. Numb. 1. From Monday April 17 to

Monday April 24, 1704 (vol. If, p. 496-497). Nel medesimo vo-

lume (p. 220-221), si trova una carta spagnuola, assai ben trac-

ciata, di Cartagena, dell'anno 1735, come altresi (p. 235) il fac-

simile della convenzione segreta del 1775, nella quale ogni
membro dell'assemblea s'impegna in nome della propria virtu,

del proprio onore, del proprio amor di patria, a tener nascoste

le pratiche del congresso per Facquisto della liberta.

A dare adeguato giudizio del sicuro valore del giornale e

di qualche suo difetto, converrebbe aver agio di studiare

a fondo e di esaminare criticamente i singoli articoli, almeno

d'un intero quaderno. Noi ci limiteremo ad un paio di punti,

come casualmente ci sono caduti sott'occhio. Sembra che gli

editori abbiano per massima, che tutti i passi da inserirsi nel

loro giornale debbano esser scritti nella lingua del paese, ossia

in inglese, anche quelli scritti originalmente in altra lingua.

Cio varra a rendere il giornale piu popolare; ma non gia, al-

meno a nostro avviso, piu scientifico. Una traduzione per quanto
sembri o anche sia in realta ben fatta, non basta a un dili-

gente cultore degli studi storici; e un sussidio in mancanza

deH'originale. Ma quando il testo primitive esista, il critico

vuole e deve vederlo neH'originale o in una esatta^ trascrizione,

e trarre di la le sue conclusion!. Una versione anclie fatta colla

miglior volonta lascia troppo largo campo ad intlussi soggettivi.

Nell'indagine storica la firma verbale non ha meno importanza
che nelle questioni giuridiche. Ne pertantointendiamocondannare
senz'altro la stampa d'una buona traduzione, per esempio quella

della prima lettera scritta in America, che leggiamo nel vol. Ill,

n. 1 (p. 59-80), accompagnata da non ispregevoli annotazioni;

ma avremtno avuto caro di trovarvi accanto il testo originate.

Ch'essa fosse scritta in ispagnuolo si vede dall'introduzione

alia versione stampata; ma in che lingua sia stata scritta la



DI STORIA AMERICANA

lettera del 1667 tradotta nel vol. II, p. 43-47 non v'ha proprio

nulla che ce lo faccia sapere, se non quanto dalla parola ca-

pitaine posta fra parentesi si puo dedurre ch'essa fosse fran-

cese, non latina o altro. Pur troppo neppure il nome dello scri-

vente e reso con tutta esattezza; quel missionario si ehiamo

Giovanni Pierron non Pierrou, della Gompagnia di Gesu. (Gf.

CAMPBELL S. J., Pioneer Priests of North America 1642-1710,

p. 205s.).

Per converso ci ha fatto non poca meraviglia il vedere, come

sotto i ritratti raandati al giornale dal re di Sassonia, dal gran-

duca d'Assia e dal granduca d'Oldenburg, la dedica annessavi

in loro nome si trovi scritta (vol. II, p. 4, 7, 10) in tedesco,

ma con errore nel segno ortografico deH'addolcimento di certe

vocali proprie di questa lingua. Cosi a p. 10 e stampato: koni-

glich-e, fur, Jubilamns, geausserten, Hochstseine, invece di: ko-

nigliche, fiir, Jubildums, gedusserten, Hochstseine; stesso incon-

veniente a p. 4 e 7. Ma di fronte agl'insigni pregi di questo

periodico si fatte piccolezze svaniscono. E fa piacere il vedere

come Francis T. Miller, presidente della societa editrice, pro-

clami egli stesso (Proemio al 1 numero del vol. II) la veris-

sima massima: Un giornale e come Vuomo; impara e si per-

feziona durante Vesperienza. Pertanto alia nobile intrapresa,

degna dell'attenzione anche degli specialist! d'ogni terra e na-

zione, noi diciamo di tutto cuore: Coraggio e avanti!

JAHEESBEEICHT der Gorres-Gesellschaft zur Pflege der Wissen-

schaft im katholischen Deutschland ftir das Jahr 1908. Koln,

Bachem, 1909, 8, 56 p.

Abbiamo qui Y Annuario della molti nuo^7 i socii vi si inscrivano.

Gs>rresge$ellschaft. Vi si paria anzi- Oltre alle diverse sezioni, istituzioni

tutto del confortante rigoglio che e pubblicazioni scientifiche gia esi-

questa societa scientifica ha preso stenti, si ha oggi in mira la fonda-

dall'anno 1906, sehbene non tale an- zione a Gerusalemme di un istituto

cora che corrisponda appieno alle d'archeologia orientale, al che certo

speranze degli amici. L' increinento fa. d'uopo di una somraa non pic-

nel 1908 fu di due membri onorarii, cola di danaro. Ad iliimlrare il ca-

tre membri a vita e 498 nuo\-i socii. raltere delJa Gfirresgesellschaft op-
Ma le pubblicazioni sempre crescent! portunamente si allegano a p. 9-11

richiedono fondi ognora maggiori, e le parole del {.rofessore protestante

pero caldamente si ruccomanda che dott. Gualticro Kobler.
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L'adunanza annuale si tenne il

12 14 ottobre a Liraburg sulia Lahn,

inaugurata da un notabile discorso del

presidente dott. von Hertling intorno

allo scetticismo del mondo moderno

e all'enciclica Pascendi. E starapato

per intero a pagg. 40-47. II revmo

vescovo di Limburg in una allocu-

zione lodo i socii della Gorres, giu-

Dr. ERN. COMMER, o. o. Prof.

Wien. -- Die jiingste Phase

auf die Verteidigung Schells

Herrn Dr. Henneraann. Wien

II prelate dott. Commer col suo

libro Ermanno Schell e il cattclici-

t>moprogressivo(primaedizioiie 1907,

seconda 1908) aveva gia esposto per

disteso le dottrine del defunto Schell,

professore all'universita di Wiirzburg,

mostrando quanto fossero pericolose

e degne di riprovazione. In questa

nuova opera egli risponde ad uno

scritto polemico del prof. dott. Kiefl,

il quale s'e proposto difendere lo

Schell. E noto come quattro opere

dicostui furono condannatedalla Con-

gregazione dell'Indice (14 dec. 1898)

e da un rescritto pontificio del 14

giugno 1907, per cagione degli errori,

che contengono relativamente al con-

cetto di Dio, alia dottrina della gra-

zia, alia teoria del peccato mortale,

aH'eternita dell'infemo (cf. pagg. 189

e 269-274). 11 Kiefl (cosi scrive il

Commer nel suo giudizio riassuntivo)

s'ingegna d'abbuiare la condanna

dello Schrll, di sconfessare le auto-

rita romane o di giudicare prenden-

do a norma il principio della liberta

della scienza. La sua polemica ab-

bonda di avventate afferrnazipni, di

svisamenti ed insinuazioni poste sen-

za fondamento a carico degli avver-

sarii, per dare un po' di colore alia

manchevole dimostrazione . Chi ab-

bia letto le cinque sezioni del libro :

sta una frase di S. Bernardo, come

persone qui scire volunt ut aedifi-

cent, et ut aedificentur'. Molto istrut-

tive furono le conferenze e le di-

scussioni nelle adunanze delle \arie

sezioni: scienze naturali, fllosofia,

scienze giuridiche e sociali, di cui

si da nell'Annuario paiticolareggiata

notizia.

der Dogomtik an d. K. K. Univ. in

des Schellstreites. Eine Antwort

durch Herrn Prof. Dr. Kiefl und

Kirsch, 1909, 8, VIII 414 p.

1 Principii del Kiefl, 2 Metodo del

Kiefl, 3 Polemica del Kiefl, 4 Con-

cetto di Dio secondo lo Schell e di-

fesa fattane dal Kiefl, 5 Commen-
tario del Kiefl allo scritto pontificio

Summa nos voluptate, riconoscera

quanto siano giusti i citati giudizii.

Nella 6a sezione 1'autore discu-

te la cosiddetta ritrattasioue dello

Schell, seguendo le tracce dell'Hen-

nemann cho pote consultarne diret-

tamento gli atti autentici. Questi ne-

ga che dallo Schell sia stata fatta

una ritrattazione; 1'A. invece passa
in rassegna tutte le 12 tesi, contrap-

poste ad altrettanti errori, che il ve-

scovo di Wiirzburg propose a rico-

nos^ere al professore, e da giudizio

sulla risposta che questi diede per o-

gni singola tesi. Stando a cio, lo

Schell riconobbe, per lo meno este-

riormente, nel primtt, protocollo (24

genn. 1904) gli errori attribuitigli, e

quindi esteriormente fece anche una

materiale ritrattazione. Nel secondo

protocollo (6 dec. 1905) invece, non

riconobbe piu questi errori, fatta ec-

cezione della teoria sul peccato mor-

tale, e quindi non li ritratto piu, ma
si richiamo all'infallibile giudizio del-

la Chiesa. Egli per tal modo se non

formalmente nel protocollo, certo ab-

bastanza chiaramente nella sua pro-
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tes'a, si e appellate al supremo ma-

gistero, e in conseguenza ha negate

la giusti/sia delle censure comunica-

tegli nei cosiddetti motivi dell'lndice,

e non ha voluto sottostarvi (p. 188).

Le fast della polemica schelliana

pnrgono una islrutliva, sebbene con-

cisa descmione del movimento cosid-

detto schelliano durante la vita del

professors, e dalla sua morte repen-

tina (31 maggio 1906) sino ad oggi,

rappreaentandoci al vivo i metodi di

loLla dei suoi fautori e la ioro esa-

gerata venerazione pel maestro. I

gruppi dei cattolici progressist! im-

bevuti di tendeiize modernistiche

s'afferrarono con ardore ai motivi

offerti dalla questione del mo/iurnento

da erigersi sulla tomba dello Schell,

e cusi la questione venne trascinata

e st'ruttata contro I'autorita ecclesia.-

btica anche in Francia, dove il de-

funto aveva stretto moite relazioni

personaii, e in Italia . Aliora come

protesta usci nella Pasqua del 1907,

la prima edizione del libro del Corn-

rner, Ermanno Schell e il cattoli-

cismo yrogressista, scritto per dar

me^zo ai buoni cattolici di veder

chiaro nella cosa.

Fu questa un' opera veramente

opp >rtunj,, lodata nella lettera papale

del 14giugno 1907, inviata all'autore

e poscia nelle diocesi di Germaiiia

uificialmente notiticat.i ;il cleio e al

popolo. Ma talc puhblic.izionc alliro

suh'autoie un' odio^a pcrstcuzione

da purte dei gruppi modernistici.

\rennero poi, il 4 giugno, il decreto

Lamentabili sane di Pio X che con-

danoava 65 proposizioni erronee, e

18 decerabre la nota enciclica Pa-

scendl contro il modernismo. Che in

Germania il modernismo abbia an-

che oggi, pur troppo, accesi fautori.

10 dimostra ben chiaramente la se-

zione 8a : Itnportanea delta queslione

Schell. Prova ne sono i molti scritti

inodernistici allegati dal Commer. I

cattolici devono essere riconoscenti

all'A. per 1'opera sua
; perche essendo

cosi schiarita la questione, ognuno
ha dovuto nettamente mettersi da

una paiie o dall'altra. E poiche la

Chiesa ha pronunziata la sua autore-

vole parola, ogni fedele sa comeconte-

neisi di fronte al movimento che

nella propr^a bandiera reca il nome

dello Schell, e di fronte al moder-

nismo che n'e il velenoso rampollo.

Fmalmente sotto il numero 9 tro-

viamo riprodotte in appendice sedici

diverse relazioni pro o contra il mo-

vimento schelliano, qui raccolte perche

11 lettore ne sia debitamente e pie-

namente informato.

P. SADOG SZABO U. P. S. theol. magister.
-- Albert Elirhards

Schrift: Katholisches Christentum und mcderne Kullur . Graz

Moser, 1909. 10, VI-208 p.

Lo scritto del prof. Ehrhard Cri-

stiancsimo catlolico e clviltd mo-

dern t, usci to senza approvazione ec

clesiastica, viene sottoposto in questo
libro ad una critica non meno acuta

che ben meritata. In cinque sezioni

il p. Szabo disamina, 1'essenza della

civilta, il carattere specittco della ci-

villa moderna, i presupposti degli

avvcrsarii e la Ioro irragionevolezza,

1909, vol. 3, ffisc. 1421.

la relazione fondamentale fca il cat-

tolicifemo e la civilta moderna, e i

principii dominant! e le Ioro cause .

Da quel profondo pensatore e teo-

logo ch'egli e, 1'autore s'industria, in

linguaggio piano e popolare, di solle-

vare il velo, sotto il quale tanto *i

cela di teorie malsane e difformi dallo

spirito cattolico.

L'Ehrhard prende le mosse dal

38 28 agosto 1909.
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fondamento assolutamente irreale di

un cristianesimo fittizio (p. 110); si

sforza di conciliare insierne raanifeste

contraddizioni
;
la religione e per lui

qualche cosa di meramente sogget-

tivo; solo le veriia di fede espressa-

raente definite sono da rispettarsi ;

ma i limit! del domma non si pos-

sono oltrepassare (pag. 96, 125). Que-
ste sono alcune delle tesi, che 1'A.

ha cavato dallo scrilto deU'Ehrhard.

Nel riassunto sintetico (png. 186-

205) il p. Szabo dkhiara, che 1'im-

pre?a dell' Ehihard di conciliare la

civilta moderna col cristianesimo cat-

tolico * e in tutto e per tutto caduta

a vuoto, tanto per ragione di princi-

pio, quanto per ragion di metodo .

Quanto a principii, egli dice, 1'Ehr-

hard richiede una illimitala liberta

d'esame e di scienza, non riconosce

una Ghiesa corapiuta e stante a se,

vuole che la Chiesa si sviicoli dal

medio evo, ossia dalla scolastica.

Quanto a metodo, la sua impresa e

fallita, perche egli ignora il Papi, il

quale solo puo autenticamente giu-

dicare la religione della Chiesa cat-

tolica risprtto alia civilta moderna;
e 1'ha di fatto giudicata nelle enci-

cliche e nel sillabo. Percio anche 1'af-

fermazione deU'Ehrhard, che il suo

scritto stia sul terreno cattolico

e da riputarsi infondata.

E certo deplorabile assai che un

Facerdote cattolico, professore di sto-

ria ecclesiastica nella facolta catto-

lica di Strasburgo, ponga in iscritto

e divulghi idee che stanno piu o meno
in contraddizionecon dommi defmiti,

con la dottrina cattolica tradizionale,

col sillabo e con diverse enciclichedi

Pio IX, Leone XIII e Pio X.

L'Ehrhard potra forse lagnarsi

d'essere stato frainteso dallo Szabo.

Ma questi ha gia pronta una buona

risposta (p. V, VI): Se un autore

in question! teoretiche di prirn' or-

dine, nelle quali deve regnare la mas-

sima chiarezza, in question! alle quali

non e difficile rispondere coi principii

della dottrina ecclesiastica, si lagna

d'essere stato frainteso, non dovra

certo darsene al critico tutta la colpa.

In casi di questo genere 1'autore e

tenuto ad essere tanto chlaro, da to-

gliere il perlcolo d'una falsa inter-

pretazione delle sue parole, anche da

parte dei lettori non dotati d'una

cultura maggiore delTordinaria .

H. PESCH S. I. -- Lehrbuch der Nationalokonomie. ZweHer Band,

Allgemeine Volkswirtschaft&lehre. Freiburg i. Br. Herder,

8, X-808 p. M. 16.

Dopo avere svolto nel primo volu-

me di questa grande opera di econo-

mia politica (V. Civ. Catt. 1905, 4, 73)

le dottrine fondamentali della scienza

sociale e i principii cardinali del so-

ciale ordinamento, per dedurne il con-

cetto, 1'essenza, Foggetto, le leggi e

i metodi dell'economia politica; in

questo secondo volume il ch. autore

discorte dei varii sistemi economic!,
con riguardo al pubblico benessere

(Volksrvoklstand), alia ricchezza na

zionale, ai criterii e alle condizioni

del suo sviluppo, e agli elementi che

concorrono a determinarla. Illustrate

pertanto in ogni sua parte il sistema

sociale del lavoro (Sosiales Arbcits-

system) in opposizione al mercanti-

lism, alia fisiocrazia, all'industria-

lismo e al collettivismo, e coll'appli-

cazione alle condizioni concrete del-

IVconomia politica in Germania, si

risale ai fattori o ultime cause eco-

nomiche, cice clima, suolo, posizione

ed estensionegeografica, popolazione,

schiatta e nazionalita, sanita, coltura,
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ceto e classe; e si conchiude che Fu-

nico vero sistema di economia poli-

tica, contro le aberrazioni deli'indi-

vidualisrao e del socialismo, e ap-

punto quello del lavoro sociale, fon-

dato snlFunita morale delF organix-

zazione economica, colla cooperazioj
-

e peifetta solidarieta di tutti gli ele-

ment! della societa politica, per 1'ac-

quisto dei beni material! mediante il

lavoro e la loro equa distribuzione

ira le varie classi sociali.

Questo sistema economico, il cui

germe prezioso e contenuto nella dot-

trina evangelica e il cui germoglio
si trova nell'etica cristiana applieata

attraverso i secoli alle condizioni del

lavoro, viene ora pienamente svilup-

pato e scientiftcamente illustrate dal

ch. p. Pesch, che ci ha quindi of-

ferto nel suo libro un' opera vera-

mente originale e di grande onore

alia lotteratura cattolica economico-

sociale. Mirabile e speciaimente Falto

concetto che in percorrere il dotto

lavoro si acquista dell'unita organica

sociale, fondata sulla solidarieta cri-

stiana anche nel campo pratico degli

interessi materiali.

Possa il ch. autore compiere fe-

licemente il suo disegno e darci presto

in un terzo volume lo sviluppo del

processo economico nelle sue cause

efficienti : individuo, associazione, co-

mune e Stato, per la produzione, di-

stribuzione ed uso della ricchezza.

MANUALE della Unione popolare cattolica svizzera (Sezione canto-

nale ticinese), pubblicato per cura del comitato centrale ticinese.

Natura. Storia. Statuti, Lugano, Grassi, 1908, 8, 90, 60 p.

Diviso in quattro parti, questo ma-

nuale spiega nella prima 1'utilita e

necessita delle societa cattoliche;

nella seconda svolge storicamente

1'origine e lo sviluppo delTUnione

popolare e della sua organizzazione

centrale e cantonale; nella terza il-

lustra i mezzi di azione e propa-

ganda con cui dar vita e incremento

alle varie sue opere e sezioni
;
final-

mente nella quarta espone i varii

statuti e regolamenti che ne deter-

minano e assicurano felicemente Fan-

damento. E un vero Vade mecwm
dei cattolici svizzeri, per addestrarli

a combattere pro arts et foots; gli

auguriamo quindi la piu larga diffu-

sione e copiosi frutti.

GUIDE d'action religieuse.

16, XVI-504 p. Fr. 3.

Incominciato nell'anno passato,

questo annuario di azione religiosa

ha trovato in Francia un'accoglienza

tanto favorevole, che ben 60 vescovi

hanno espresso alVAction- populaire
la loro piena soddisfazione, e nel

corso delFanno se ne sono spacciate

7000 copie. Animata da tale favore,

la direzione ha fatto del suo meglio

per dare ai lettori nel presente secondo

annuario un lavoro accurate che, con-

annee. Reims, Action populaire. 1909,

tinuando il prime, formi con esso un

tuttr, complete. E vi e certamente

riuscita; talche, non potendo conti-

nuarne la serie negli anni seguenti

senza ripetersi, essa ha stabilito, con

quel criterio pratico che la distingue,

di compendiare i due annuarii in un

Manuel pratique d'action religicnx<>,

simile al suo Manuel social pratique,

gia pubblicato. Ottimo divisamento,

a cui auguriamo ottimi frutti.

ANDRE LE-GOCQ. -- La question sociale an XVII1 C siecle (S. et

R. 522-533). Paris. Blond, 1909, 16, 126 p.

Colla scorta degli autori piu com- ger, FAutore ritrae in compendio la

petenti, speciaimente del Lichtenber- storia della questione sociale nel se-
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colo XVIII, descrive le condizioni in-

dustriali ed agrarie di quei tempi,

espone i sistemi dei romanzieri e del

geografl, dei critici e dei fisiocrati,

degli econoraisti e degli enciclopedisti,

le utopie e stravaganze del Morelly,

del Rousseau, del Mably, del Neckert,

del Babeuf e di altri; per dedurne

giustamente che, sebbene allora non

esistesse una questione sociale, agra-
ria o industriale, nel senso moderno,
tuttavia il malessere economico del

secolo XVIII, colle critiche e utopie

comunistiche dei suoi fllosofi, appia-

narono la via al soeialismo del secolo

seguente.

PH. DE LAS GASAS, doct. en droit, avocat a la Cour d'Appel. -

Le Chomage. (Economic sociale). Paris, Lecoffre, 1909, 16,
XVI-192 p. Fr. 2.

Nel quadro della misevia, dice

il Carlyle, non si ha nulla di si odioso

e di si ripugnante alia coscienza uma-

na come il fatto di un uomo che, aven-

do bisogno di lavorare per difendersi

dalla miseria, cerca lavoro e non lo

trova . Ma il fenomeno della disoc-

cupazione nei tempi moderni e diven-

tato piu terribile e disastroso, perche

la cambiata condizione della produ-

zione da individuale e parziale lo

hanno reso piu o meno collettivo e

generale. Di qui lo studio intense

degli economist! in investigarne i ca-

ratteri, le cause e i rimedii, con tante

opere e riviste che ne trattano, in-

chieste ufflciali, congress! e provve-

dimenti molteplici per prevenirne i

danni e renderne meno fuueste le

conseguenze. II ch. Autore ha affron-

tato colla competenza di un tecnico

specialista il grave problema, ha per-

corso e vagliato accuratamente 1'am-

pia letteratura che vi appartiene, ag-

giungendovi una eerie d'inchieste da

lui fatte personalmente in Francia ed

all'estero, e colla chiarezza sintetica

del perito francese ci da il frutto e

le conclusioni dei suoi studii in que-
sto libro, il cui valore fu conosciuto

e premiato dall'Accademia delle Scien-

ze morali e politiche. Abbiamo quindi
nel presente volume un manuale ec-

cellente intorno ai caratteri, alle

cause e ai rimedii della moderna di-

soccupazione.

ADRIEN FORTIN. -- Les Croisades. Paris, Bloud et C., 1909, in-

16, p. 63. Fr. 0.60.

E un quadro breve e chiaro della

sempre interessante storia delle cro-

ciate. Dopo uno sguardo aH'oriente

nel sec. XI (c. I), e una sommaria

ricerca delle cause delle crociate

(c. II), 1'A. narra i principali avve-

nimenti svoltisi durante i quattro

anni (1095-1099) che duro la prima

crociata, e il costituirsi dei princi-

I ati franchi in oriente (cc. III-IV).

II c. V e dedicate alle due crociate

(seconda e terza) del sec. XII; il VI

a quelle del XIII (dalla quarta all'ot-

tava). Da ultimo (c. VII) tocca della

fine delle crociate, con un breve rias-

sunto dei frutti ottenuti.
%

Con brevi tocchi 1'A. ci fa sfi-

lare dinnanzi grandi figure, ed eventi

molteplici, ora prosperi ed ora do-

lorosi, di quelle imprese, dove 1'en-

tusiasmo piu ardente, e la fede piu

viva si alternarono non di rado con

debolezze ed erroii non lievi.

Inesattissimo pero e il linguaggio

che si adopera a p. 8 a proposito dei

paesi di schiatta greca, dei quali si

dice che Us conservent encore (al-

1'epoca delle crociate) des coutumes
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de la religion primitive, par exem-

ple le mariaye des pretres. Come
e stato tante volte dimostrato, nella

Ghiesa primitiva, anche senza una

legge uni versa le, strettamente delta,

del celibato, ne esisteva pero lo spi-

rito. Una prova, come osserva anche

un reeente scrittore, se ne ha nel fatto

che la maggior parte del sacerdoti

lo praticava (VACANDARD, Etudes de

critique, p. 78), come cosa piu con-

forme alia purezza del sacerdozio di

G. Cristo. In conformita di questo

spirito S. Paolo (I Cor., VII, 7) avea

desiderato che in cio tutti lo imi-

Volo enim omnes vos esse

sicut me ipsum. Malamente, dun-

que, 1'uso contrario a questo spirito

e considerate come un costume delta

religione primitiva.

Infelice, poi, e contrario alia

storia, e il giudizio che PA. da ri-

guardo al culto dei cristiani nel

medio evo. Parlando del culto del

musulmano, dice (p. 61) : pent - etre

etait-il moins entachd de supersti-

tions mesquines que celui du chrd-

Hen naif du moyen age, Forse le

parole avranno tradito il pensiero

dell'autore
;
ma ad ogni modo, in una

ristampa, un giudizio cosi ingiusto

dovrebbe essere senz'altro eliminato.

ARE ELIAESON. --
Beitrage zur Geschichte Sardinians und Gor-

sicas im erstem punischen Kriege. Quellen-kritisch-geschichtli-

che Untersuchungen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der

Doktorwurde... in Uppsala 28 Mai 1906. Uppsala, 1906, Almquist
& Wiksell, 8, X 119-p.

Senza alcuri dubbio questo scritto

getta una luce nuova sulle operazioni

militari si de' romani che de' carta-

ginesi, che ebbero per lor campo la

Sardegna e la Corsica al tempo della

prima guerra punica, ancorche qual-

che sua conclusione non trascorra i

termini della semplice probabilita. II

ch. A ha studiato assai profondamente
lefonti elehaesposte con abilita e con

successo
;
ne gli fa difetto 1'arte di

ben discutere e sostenere i suoi as-

son possiede bene la lingua germa-
nica. Ma non sarebbe stato male sot-

toporre le bozze ad una rainuta re-

visione e correzione da parte d'un

tedesco native; si sarebbero cosi evi-

tate tante disuguaglianze di stile eel

anche errori veri e proprii, che ad

uno straniero sfuggono facilmente.

Avremmo anche desiderato che i

titoli dell'indice posto a p. X appa-

rissero altresi nel corso della tratta-

zione in capo di ciascun paragrafo,

e che le conclusioni dell'autore ve-

nissero tutte succintamente riassunte

alia fine dell'opera.

sunti. L'opera stesa in tedesco dal

1'autore, ch'e uno svedese, si legge

volentieri e mostra che il sig. Eliae-

BIBLI02HEQUE de la Compagnie de Jesus par les peres A. et A. DE

BACKER, A. CARAYON. Nouvelle ed. par CH. SOMMERVOGEL S. I.

Tom. X. Tables de la premiere partie par le P. BLIARD. Paris,

Picard, 1909, 4, XL-1914 col.

morte la sua vita attivissima il 4 mag-
gio 1902. II lavoro cominciato passo

quindi nelle mani del ch. p. Bliard,

11 compianto p. Carlo Sommer-

vogel, mentre stava preparando gli

indici metodici dell'opera grandiosa
che e la Bibliografia della Compa-

gnia di Gesfi, coronava con una santa

che ora lo presenta compiuto in parte

per le cinque materie : teologia, giu-
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risprudenza, scienze ed arti, belle let-

tere, geografla e storia. Premessa la

biografia del p. Sommervogel, si apre

il volume con due utilissimi indici

die agevoleranno di gran lunga ogni

ricerca : 1'indice del titoli di tutte le

division! e suddivisioni per ordine di

materic, e 1* indice per ordine alfa-

betico delle rnaterie stesse. Seguono
]e tavole, compilate con un ordine

logico, con una chiarezza, brevita ed

accuratezza, degni veramente del piu

.caldo e sincere encomio. I nove grossi

volumi della Bibliografla col sussidio

di queste tavole sono un tesoro, non

solo com'era prima quanto mai ricco

in se stesso, ma oraraai messo in

mano a tutti, anche dei meno esperti

nelle ricerche bibliografiche e 1'opera

intera si avra con miglior diritto la

lode che ai primi volumi della se-

conda edizione dava, fin dal 1895,

Leopoldo Delisle, 1'autorevole ed eru-

dito direttore della Biblioteca nazio-

nale di Parigi (p. XIII) : La recher-

che et la notice de toutes ces pro-
ductions n'interesse pas seulment les

religieux de 1'ordre : elle est indispen-
sable a tous ceux qui etudient serieu-

sement 1'histoire litteraire et qui veu-

lent se rendre compte du gout public,
du mouvement de la librairie et de

la direction des esprits dans les pays

catholiques de 1'Europe, comme aussi

de la diffusion des idees et des moeurs

europeennes en Asie, en Afrique et

en Amerique au XVH e et au XVIII8

siecles... La BiblioUiegue de la Coin-

pagirie de Je'sus reste definitive-

ment classee parmi les meilleurs re-

cueils bibliographiques de la seconde
moitie du XlXe siecle.

P. GIUSEPPE CIAVATTONI da Sulmona de' frati minori. II

convento di S. Nicola di Sulmona dalle sue origini ai giorni

nostri. Lanciano, Masciangelo, 1909, 8, 343 L. 1,20.

La ehiesa e il convento france-

scano di S. Nicola in Sulmona sono

ritenuti comunemente come una fon-

dazione fatta nel 1443 dai cittadini,

riconoscenti verso S. Giovanni da

Capistrano per la pace da lui resti-

tuita alia loro patria, lacerata da ci-

vili discordie. Dopo diverse vicende

e trasformazioni patite pel terremoto

del 1706, indi per i guai politici al

tempo del Murat, e della soppres-

sione del 1866, quell'antico soggiorno

di religione e finalmente risorto a

vita novella. Ma in cambio del pri-

mitivo convento, che sorgeva a de-

stra della ehiesa ed oggi serve di

carcere giudiziario, un nuovo chio-.

stro e sorto alia sinistra, dove gio-

vani frati attendono allo studio della

teologia, e dove insieme ha sede il

governo della provineia dell'ordine e

il definitorio.

Tale in succinto la storia del con-

vento descritta dal p. Giuseppe da

Sulmona, lettore generale di teolo-

gia, e ricavata soprattutto dall' ar-

chivio della provineia in S. Giuliano

d'Aquila. Egli v'ha aggiunte alcune

appendici relative alia ehiesa e al-

1'opera dei frati minori in Sulmona,
e tutta una parte del volume ha giu-

stamente consacrataalla pia menio-

ria di * Religiosi che colla virtu, il

sapere e la prelatura illustrarono il

convento di S. Nicola*.

E uno di quegli studii di storia

locale, che mentre rendono il debito

onore all'attivita feconda esercitata

dall' inelito ordine seraflco anche nei

luoghi meno vistosi, contribuiscono

pregevoli elementi alia storia gene-

rale.
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Sac. Prof. G. D. SCOTTO DI PAGLIARA. Di/ionarietto dell'ur-

banila ad uso del chierici. Napoli, Tocco, 1909, 16, 100 p.

La gentilezza del costume e il

flore della carita, e cio solo dice 1'ec-

cellenza cli essa e la convenienza pel

sacerdote di farsene modello.

II libretto die qui annunziamo

mira a cio: e si distingue dagli altri

lavori consimili per la forma di di-

zionarietto che il ch. A. gli ha dato.

Le raaterie quindi non sono qui clas-

siflcate secondo quei razionali criteri

di distribuzione,che vediarao inMons.

della Casa, maestro di color che san-

no, e nei tanti che al suo esempio

si ispirarono, ma prendono un ca-

rattere tutto popolare di manualetto

di riscontro, che ha anch'esso i suoi

vantaggi. E del manuale questo di-

zionarietto ha anche la semplicita.

Tl ch. A. non ha pretese ne lettera-

rie ne didascaliche, nel senso dotto

della parola. Sono spiegazioni alia

buona, che se non dicono cose stra-

ordinarie o recondite sono utili per

quel qualsiasi indirizzo che posson
dare agl'inesperti, e soprattutto per

1'idea che inculcano, col solo loro

essere, della necessita delle buone

creanze. Le quali se sono un pregio

per tutti, lo sono piu che mai pel

prete, in quanto giovano al suo one-

sto d'ecoro e al pre.stigio di quella

morale evangelica, da lui predicata-

Sac. Dott. EN. BRIANZA -- L' abulia moderna. Le sue cause, i

suoi rimedi (pagine viventi). Milano, Ghirlanda, 1909, 8, pag. 344.

II ch. A., riflettendo che d'un uomo
senza volonta tutti possono diven-

tar padroni e condurlo la dove vuole

forse il senso comune, ma non gia

il buon senso, che e ben altra cosa
;

e che cio e da dirsi an<?he di co-

loro che di volonta ragionevole non

sono completamente destituiti, ma che

ne hanno una flacca sulla quale

vince il comando dei piu disinvolti e

sfacciati, che puo esser brutale come

1'istinto di un orso affamato
;
e in-

somma che 1'abulia e un gran male,

per giunta, e proprio quello che ap-

pesta le individuallta moderne
,

ri-

tiene che bisogna mettersi a cono-

scerne, con un certo dettaglio, la na-

tura e la portata, poi a far un'inchiest a

per verificare se realmente 1'abulia pos-

sa qualificarsi come il demonio dei no-

stri tempi ;
finalmente a decifrarne

le cause .

Cosi esposto il disegno, il ch. au-

tore distribuisce il suo volume di

344 fitte pagine, in due parti, di cui

la prima dal titolo generale : Osser-

vazioni diagnostiche* s'inizia col ca-

pitolo : il Satana dei nostri tempi ,

da noi accennato or ora, e lo dimo-

stra con molte prove ab extra e

con una prova ab intra
,
la quale

consiste nel la natura del consenso

moderno alia prepotenza delle pas-

sioni .

In susseguenti capitoli poi indaga

prima le cause moral! dell'abulia che

riduce a due, cioe la crisi religiosa

e la carestia per la volonta . Che

se questa seconda riuscisse men

chiara, egli aiuta ad intenderla quan-
do scrive : Oggigiorno per la forma-

ziono delle volonta spira un vento di

carestia eccezionalmente fatale. Una
carestia che per rapporto allo spirito

ha proporzioni cosi gravi e disastrose ,

come quella che ha preceduto e ac-

compagnato i tempi della peste, cosi

mirabilmente descritti dal Manzoni.

Poi viene alle cause flsiche, e prima
fra esse egli pone il surmenage, alia

francese, che gli sembra piu spiccio.

E flnalmente in un uitimo capitolo
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riassume tutta questa j>rima parte,

dove riconferma che il male prin-

cipe del tempi nostri, quello che co-

stituisce il ganglio di tutte le terri-

bili aberrazioni o superficialita mo-

rali e 1'abulia...
,
e passa a dire del

modo come provvedervi e conchiude.

Segue la seconda parte dal titolo ge-

nera'e direzioni terapeutiche e di-

stribuita in due sezioni : 1 attorno al

corpo ;
2 attorno all'anima, e inftne

un'appendice, dove ritorna sul sur-

menage, e fatto a suo carico il que-

sito : come il surmenage pud offen-

der Dio? lo colloca nella categoria

del peccati d'intemperanea.

Ma di questa seconda parte, non

menocopiosadella prima, bastiquesto

semplicecenno. Tantopiu cbe 1'autore

stesso confessa d'aver fatto, gia nella

prima parte, colle osservazioni dia-

gnostiehe, anche molta terapeutica,

per la semplice ragione che non

era possibile pronunciare il nome di

una piaga, constatarne 1'esistenza,

sentirne il lezzo, ed aspettare a fame

almeno 1'antisepsi . Ne a noi e pos-

sibile entrare nelle osservazioni mi-

nute, che le idee, la lingua e lo

stile del ch. A. suggerirebbero, ne

all' intelligente lettore occorre piu

altro a sapere.

THE CATHOLIC Educational Association Bulletin. Vol V. N. 1.

Report of the Proceedings and Addresses of the fifth annual

meeting. Cincinnati, Ohio, luly 6, 7, 8, 9, 1908 (Office of the

Secret. Gen., 1651 East Main Street). Columbus, Ohio, 8. XII1-480.

Per farsi un' idea di quello che

valga 1' Unione cattolica americana

per I'educazione, basta dare un'oc-

chiata, anche solo di sfuggita, al pre-

sente bollettino.

Seopo principale dell'associazione

e I'educazione cattolica della gioven-

tu, intorno a cui in questa quinta

adunanza annuale, si raggirarono e

si discussero tre importanti relazioni.

Ma anche ogni altra cosa, che

riesca di utilita ad una buona scuola

e quivi rappresentata e amorosa-

mente curata. Percio 1* Unione edu-

cativa risulta di tre grandi sezioni:

la prima riguarda i seminarii catto-

lici, la seconda i collegi e le uni-

versita cattoliche, la terza le scuole

popolari. Che il sistema scolastico,

la materia d' insegnamento, 1'ordine

delle lezioni non possano in America

essere quelle di Europa s'intende da

se
;
come ben a ragione fu messo in

rilievo dal p. Poland S. I. nel suo

notabile discorso circa 1'ordine e la

partizione degli studii. Intorno all' at-

tuale stato clell'educazione negli Stati

Uniti ci da ragguagli il discorso del-

Tillustre sig. E. A. Pace; sulla con-

dizione degli studii latini tratta il p.

Moulinier S. I., sulla formazione di

maestri di latino il ch. sig. Giorgio

I. Marr. Fra 1'altre importanti rela-

zioni segnaliamo ancora le seguenti:

Metodo delP insegnamento religiose ;

cura flsica dell'infanzia; necessitadi

promuovere le vocazioni agli ordini

religiosi insegnanti ;
biblioteche sco-

lastiche; istruzione dei sordomuti. In-

torno alia direzione, all'ordine, agli

studii e all'educazione dei seminarii,

si hanno in questo libro ben cinque

scritti molto istruttivi.

Molti ecclesiastic}, tra i quali due

vescovi, una folia d'insegnanti e di

membri delJ'associazione convennero

all'assemblea, aperta daU'eccmo mons.

Enrico Moeller, arcivescovo di Cin-

cinnati, con una messa pontificate e

una breve allocuzione. NeU'iwfrodtt-

stone del bollettino si mettono in ri-

lievo i felici successi, 1' importanza,
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gli scopi dell' Unione. L' Unione

cattolica per T educazione, cosi v' e

detto sul terminare (p. 3), e 1'espres-

sione della concordia di principii in

tutti gli educatori cattolici. Gi po-

tranno esser sempre discrepanze d'o-

pinioni e contrast! d' interessi ; ma

quanto al principio siamo concordi.

Una schietta solidarieta nei nostri

sforzi per 1'edut azione cattolica e as-

P. BERNARDINO LUCANTONIO

solutamente necessaria. Come indivi-

dui non contiarao che poco; ma come

corpo unito noi possiamo mantener

saldi i vantaggi della nostra posizione,

ed esercitare un influsso potente nella

vita americana.

A cagione delle molto belle ed

utili relazioni che contiene, questo

bollettino merita d'esser ehiamato un

vero gioiello di pedagogia.

da Monticchio, capp,
-- Cristo

e il Papato nella scienza, nella civilta e iiell'arte. Scritti varii

apologetici. Manoppello, tip. del Volto Santo, 1908, 4, XL 656;

456 p. L. 10,50.

E una raccolta, dedicata a S. Em.

il Cardinal Agliardi, di scritti giapub-

blicati in forma di articoli e di opu-

scoli intorno ad argomenti svariati

d'indole scientiflca e pratica, storica,

artistica, letteraria ed ascetica ; onde,

in percorrere i due grossi volumi
,
si

passa da una conferenza accademica

a una tesi teologica, da una disser-

tazione archeologica ad un trattatello

sulla igiene alimentare, da una bio-

grafla ad un articolo di diritto cano-

F. BALSIMELLI, can. Compendio

nico, e via dicendo. Ce n' e quindi

per tutti i gusti in questa poliantea

enciclopedica, fornita per maggior
comodo di buoni indici e sommarii.

Tutte le varie materie sono poi

annodate insieme dal fllo spirituale

di un grande amore a Gesu Cristu e

al Papato, che percio I' autore ha

preso a titolo sintetico dell' opera.

II che vale anche a scusare qualche

apprezzamento meno felice di per-

sone e fatti contemporanei.

di storia del Vecchio e del

Nuovo Testamento. Bologna, tip. Mareggiani, 1908, 16, 192 p. L. 1

Esporre i falti della storia sacra in

modo da soddisfare alle esigenze dello

spirito contemporaneo, con serenita e

grazia, ecco cio che occorre, ecco cio

cheadornail presentecompendio, vero

manuale della Storia del Vecchio e

Nuovo Testamento, ben ripartita nei

suoi periodi, e corredata con oppor-

tuna tavola cronologica e indice ge-

nerale.

FR. XAV. RECK, direktor d. Wilhelmstifts zu Tubingen. -- Das

MissalealsBetrachtungsbuch. Vortrage iiber die Messformularien.

Freiburg i. Br., Herder, 1909, 8. I. Vom ersten Adventssonntag
biszum6. Sonntag nach Ostern : X-516 p. M. 6. II. Vom Pfingst-

Sonntag bis zum 24. Sonntag nach Pfingsten : VI-389 p. M. 460.

11 ch. A. ha raccolto in quest'o-

pera le conferenze spirituali, che da

piu anni andava facendo ai teologi

dell'istituto da lui diretto, ed il libro

e riuscito una perla rara, fulgida di sa-

na e opportuna dottrina, attraente per

sentimento profondo di pieta ed un-

zione spirituale. Quantunque desti-

nato principalmente a' giovani leviti

e ai sacerdoti, ai quali, fra 1'altro,

porge acconcia materia d'istruzioni e

prediche, e stimolo a consimili ri-

cerche ed applicazioni su testi scrit-

turali e patristici, riuscira certo
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a farsi larga strada presso ogni

sorta di persone, desiderose di cono-

scere un po' piu a fondo il signifi-

cato delle diverse parti, lette o can-

tate, della santa raessa. Qui trove-

ranno tutti gli introiti, orazioni,

epistole, vangeli,offertorii, comunioni

di ogni domenica dell'anno spiegati

e adattali ai bisogni delle anime.

Dopo di avere avuto un cenno del-

1'intima connessione tra le varie for-

mole di una messa, viene poi a rae-

ditare sopra ciascuna in particolare,

dando maggior estensione alle epi-

stole ed ai vangeli, e di consueto

anche agli introiti, straordinaria-

mente ricchi di fecondi pensieri. La

passione del Signore e esposta in

quattordici meditazioni, quale esposi-

zione del Passio di S. Matteo che

ricorre la domenica delle palme.

Leggendo le spiegazioni dei testi,

alcuno forse osservera che sarebbe

stato piu opportune dare maggior
rilievo al senso letterale dei passi

scritturali ivi citati, Che signiflca,

per esempio, nell' introito della terza

domenica dopo pasqua la frase: Men-
tientur tibi inimici tui? Riuscirebbe

poi assai piu maneggevole il libro.

se rabbondantissima materia d'ogni
domenica venisse ripartita in piu me-

ditazioni, che stessero come da se ed

avessero un titolo proprio. Del pari

avremmo bramato che non solo negli

introiti, nelle epistole e nei vangeli,

ma anche nelle altre parti della messa

si citassero i libri della Ssrittura, da

cui sono stati desunti i testi biblici

corrispondenti: cosa molto agevole a

farsi oggi dopo la pubblicazione del-

1'utilissima opera Carmina scriptu-
rarum di mons. Mai bach (Gfr. Civ.

Catt. 1908. 1, 74). Infine gioverebbe as -

sai un indice generale delle materie

trattate ne' due volumi
;
esso da solo

dimostrerebbe la ricchezza e solidita

di quest'opera, meritevole per ogni

conto di passare in buone traduzioni

oltre i confini della Germania.

G. LINTELO S. I. Triduo eucaristico. Istruzioni sulla comu-

nione quotidiana secondo i decreti di S. S. Pio X. Traduzione dei

7 migliaio, 2a ediz. francese. Roma, Desclee, 1909, 32 p. 8, 23. p.

Abbe F. HOLEMANS. --La communion frequente et quotidienne.

(Extr. de La vie diocesaine de Malines). Louvain, 1908, 8, 32 p.

1. L'A. ha voluto offrire, prima priamente dette, non gia a modo di

ai sacerdoti, ma poi in genere a tutti

i fedeli, soda ed abbondante materia

d'istruzione, sia ch'essa debba propor-

siinpubblico,specialmente nei Tridui

eucaristici, raccomandati ed incul-

cati all'episcopate in nome del Santo

Padre nella circolare 10 aprile 1907

dalla S. Congregazione delle Indul-

genze, sia che si prenda quale materia

di meditazione o di lettura privata.

Riportati nella prima parte i docu-

menti tutti che riguardano la comu-

nione quotidiana con una breve ma
efiicace loro dilucidazione, la parte

seconda contiene le istruzioni, pro -

predica, ma in forma di breve trat-

tato, sodo assai nella dottrina, fe-

condo nello svolgimento, anche per

le opere da consultare che vi si

citano di continue, e grandemente

persuasive, in ispecie nelle risposte

alle difficolta o pretesti che si vanno

proponendo centre la santa pratica

quotidiana. Important! sono i capi-

toli sulla comunione quotidiana dei

fanckulli (p. 139-144) e degli uomini

adulti (p. 149 154). Nella terza parte

si raccolgono alcuni avvisi pratici,

rivolti particolarmente al clero, per

meglio promuovere la comunione fre
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quente e la celebrazione del Tridui

eucaristici. E qui da notare il bel

capitolo sul Tricluo e la comunione

freqtiente nelle case di educasione.

Come osserva molto bene il tra-

duttore nella prefazione, chi legge

questo libro, non se ne stacchera

cosi facilmente ;
lo trovera amico pre-

zioso, che apporta consolazione al-

1'anima e vivo desiderio di cibarsi ogni

giorno della S. Eucaristia.

2. 11 ch. Holeraans espone Far-

gomento della frequente comunione

in tre letters ad un confratello di sa-

cerdozio: line ere nouvelle, Coup
d'oeil retrospectif, Le mot d'ordre

du Pape, con molta erudizbne bi-

bliografica e non minore aifetto

Yen. P. LUDOVICI DE PONTE S. I. meditationes de piaecipuis

fidei nostrae mysteriis de hispanico in latinum translatae a MEL-

CHIORRE TREVINNIO S. I., de novo in lucem datae cura AUGUSTINI

LEHMKUHL S

Partes Mil,

XXVITI-370;
fr. 2,85; vol

II ven. Ludovico Da Ponte (1554-

1624) rimane e rimarra sempre 1'au-

tore classico della teologia mistica e

deU'ascetica, particolarmente in que-

sto suo corso di meditazioni sui mi-

steri della nostra fede, esposti se-

condo il metodo e 1'ordine degli E-

sercizi spiritual! di S. Ignazio di

Loyola. Uorao di straordinarie virtu

religiose, speriraentatissimo nella vita

ascetica, profondaraente versato nella

teologia scolastica e nel maneggio
della S. Scrittura e dei Padri della

Chiesa, egli ha dato a quest'opera una

tale impronta, che nessun altro di

poi seppe pareggiarla. Ne abbiamo

1'esperienza continua: si passa di

libro in libro e poi si torna alia

fonte dalla quale per solito gli altri

hanno attinto. In Italia corre la

buona versione italiana del Braccini

riveduta e corretta dal Bonaretti
;
la

latina era stata fatta dal p. Trevin-

nio, vivente ancora il Da Ponte, es-

sendosene pubblicato il primo volu-

me nel 1611 a Golonia. Essa puo ben

dirsi versione autentica, ed e di fatto

condotta si bene sull'originale casti-

gliano ed in lingua si fluida e cor-

retta, che il p. Lehmkuhl non du-

I. (Bibliotheca Ascetica Mistica). Editio altera,

Voll. 3, Freiburg i. Br., Herder, 1908, in- 16,
XXVI-666 ; XLII-530. Vol. I, fr. 3,75; vol. II,

Ill, fr. 5.

bito di preferirla per questa sua edi-

zione a qualche altra posteriore. L'ha

pero voluta rivedere di nuovo sul

testo originale, ed in particolare
voile riscontrare di nuovo i testi della

S. Scrittura e rivedere sul Migne
tutti i testi dei SS. Padri. Vix ta-

men, quae corrigenda essent, occur-

rerunt, eaquepauca verbulatantum*,
dicel'editore: tanto autore che tradut-

tore sono stati sempre accurati. 11 p.

Lehrakuhl vi haaggiunto qualche rara

noticina per meglio spiegare qua e

cola 1'una o 1'altra espressione ; pero
avverte una volta per sempre nella

prefazione, che non ha creduto di

modiflcare nulla, la dove il Da Ponte,

specialmente nelle meditazioni della

VI parte, parla delle opere della crea-

zione e res illas exponit secundum

sui temporis opiniones in scientia

natural!, quae sane obsoletae sunt .

In vero tali opinion! s'incontrano di

rado e non toccano direttamente le

applicazioni e gli affetti del medi-

tante.

L'opera si raccomanda pure per

la sua elegante edizione in-16, as-

sai maneggevole, e divisa in altret-

tanti volumetti quante sono le parti.
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ELDER MULLAN S. I. Sodality of our Lady. Hints, and helps for

those in charge. Xew York, Kennedy 1907, 16e
, XV-242 p.

Un manualetto pratico su le con-

gregazioni mariane, com'e il presente,

steso da uno zelante conoscitore e

propagatore loro, non si raccoman-

dera mai troppo, specialrnente ai pre-

fetti delle congregazioni medesime, ai

quali 1'operetta fin dal titolo e dedica-

ta.E bastaanche un'occhiata all'indice

(p. IX) per convincersi qual tesoro

di pieta e di prudenza essa racchiuda,

e quanta utilita prometta achiunque
dovra e vorra adoperarla. Particolar-

mente utile torneraachi si accinge a

fondare una tale congregazione. Se-

guendone fedelmente le norme, sara fa-

cile evitare non pochi abbagli e falsi

concetti riguardo alia natura e allo

scopo dell'istituzione e non si cor-

rera rischio di dare per congrega-
zione mariana quel che di fatto non e.

Quanto poi alle congregazioni gia isti-

tuite, esse acquisterebbero largo svi-

luppo e conseguirebbero a cento doppi
i frutti loro proprii, se tutti gli av-

vertimenti dell'operetta fossero dili-

gentemente posti in pratica.

E. DUPRAT. -- Les litanies de la tres sainte Vierge avec une in-

troduction sur 1'origine et 1'antiquite de ces litanies ( La digne
fille de Marie , Meditations, 3 e

serie). Paris, Oudin, 1909, 16,

XX-174 p.

Da un'anima ardente di affetto

e penetrata sino all' intimo delle su-

preme beilezze della Vergine che la

Chiesa celebra nel cantico delle li-

tanie lauretane, sgorgano di un getto

solo le meditazioni di questo librc.

Sono brevi, in forma piuttosto di pie

allocuzioni alle Figlie di Maria, ma
feconde di pensiero, spesso nuovo,

sempre attraente. Si veggano ad e-

serapio i commenti alle invocazioni

Mater amabilis, Mater boni consilii,

Virgo fldelis. La dottrina teologica

mariana vi e opportunamente espcsta

a seconda deirargomento; invero, le

Jitanie di Loreto. scrive il ch. A.,

sono come una corona di gloria, in-

trecciata dalla pieta dei fedeli, dove

i secoli hanno incastonato i diamanti

piu fulgidi. Ogni invocazione e come

un gioiello intorno alia fronte della

nostra madre, che mette in viva luce

una delle sue grandezze od una delle

sue virtu > . L'introduzione suH'ori-

gine e Vcwtichitd delle litanie lau-

relane e un breve ma accurate corn-

pendio del noto lavoro su tale ar-

gomento del p. A. De Santi. Gra-

zie aquesta lettura, dicel'A. (p. XIX),

conosco meglio le litanie della SS.

Vergine, e cosi pure le amo meglio

e piu di prima. Per adoperare un

termine caro agli autori delle litanie.

esse sono un flor di pieta. Ed in vero,

non sono esse I'espr&sfiione piu gra-

ziosa della pieta del medio evo verso

Maria, Rosa mistica ?



IL SECONDO CONGRESSO CATTOLICO

DELL'UNIONE DELLE CHIESE

VELEHRAD (Moravia). 15 agosto 1909.

Velehrad, 1'ameno villaggio delU Moravia, alia frontiera del-

rUngheria, che si gloria di possedere il santuario piu famoso e piu

venerato degli slavi meridionali, si e acquistato nuovi titoli di be-

nemeren/a con la generosa ospitalita offerta ai membri del secondo

congresso cattolico dell'wmowe delle Chiese. II grandioso monastero

cistercense, che nel 1198 vi eresse il margravio Vladislao Enrico,

sin dal 1890 venne affidato dal cardinale Fiirstenberg, principe-arcive-

scovodi Olmiitz, ai Padri boemi della Compagnia di Gesu, i quali vi

hanno aperto un fiorente noviziato, e sperano d'istituirvi ben presto

un ginnasio. Grazie alia squisita boula, ed alio zelo apostolico del

Padri, i membri del congresso hanno trascorso quattro giorni (31 lu-

glio 3 agosto) nella preghiera, nello studio e nella discussione dei

mezzi piu atti a favorire il ritorno dei dissident! aH'unita romana,

a continuare quell'apostolato, che tanto sta a cuore dei romani

Pontefici, a mostrare all'oriente i benefhii che la cessazione di uno

scisma secolare produrrebbe alia cristianita.

Presiedeva il congresso Francesco Bauer, principe-arcivescovo di

Olmiitz, e Mons. Andre Szeptycki, metropolita della Ghiesa ruteno-

uniata della Galizia. Vi hanno aderito quasi tutli i vescovi cattolici

della Boemia, Groazia e Dalmazia, prelati, teologi, scrittori cat olici,

seminarii ed associazioni cattoliche, in tutto circa ducento congres-

sisti. Tra i piu noti mentoviamo ii p. Franco, scrittore della Bi-

blioteca Vaticana, il rev. Gracieux, corrispondente dell' Univers di

Parigi, il p. Aurelio Palmieri agostiniano, i padri Jugie e Salaville,

assunzionisti, corrispondenti della Croix e degli Echos cV Orient, il

r. A. Okolo Kulak, parroco a Pietroburgo e direttore del priino pe-

riodico russo-cattolico, Viera i Jizn (La fede e la vita) ;
il rev. Ba-

silio Suciu, il piu rinomato teologo della Ghiesa rumeno-uniata della

Transilvania, il dr. Francesco Grivec, professore al seminario di

Lubiana, egregio conoscitore delle chiese ortodosse, il rev. F. Soko-

lowski, professore di teologia al seminario di Varsavia, e molti altri.

Tutte le nazioni slave vi erano degnamente rappresentate. La Chiesa

ruteno-uniata vi aveva inviato i suoi piu dotti teologi, sia basiliani,

sia preti secolari : numerosi i rappresentanti del clero polacco, spe-

cialmente venuti dalla Russia, tra i quali i corrispondenti del Frseglad
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porvseechmj di Cracovia e della Gazeta kosciehia di Leopoli. La Boemia
cattolica vi era degnamente rappresentata dal fiore del suo clero e

dagli alunni del suoi seminar!!. Numeroso eziandio il clero croato,

sloveno, slovacco, bosniaco, rumeno. Tra gl'intervenuti, molti reli-

giosi, agostiniani, benedettini, basiliani, premostratensi, francescani.

La Compagnia di Gesu aveva inviato i dotti teologi Straub, Bukuwski,
Rozstorowski. Koncar, Spaldak. II clero ortodosso russo, che per la

prima volta intervenne ad un congresso cattolico, vi era rappresentato
dal protoiereos Alessio Maltzev, cappellano dell'ambasciata russa di

Berlino, liturgista insigne e, aggiungiamo, sincero fautore di una
unione delle chiese dissidenti col cattolicismo.

II congresso ha voluto inaugurare i suoi lavori con la preghiera
e con la benedizione del Romano Pontefice, domandata dagli arcive-

scovi Bauer e Szeptycki, a nome del congresso, con un telegramma

d'ossequio al S. P. Pio X.

11 primo luglio, sovra una tribuna eretta nel vasto piazzale della

chiesa, alia prisenza di una folia considerevole di fedeli slavi nei

loro caratteristici costumi, mons. A. Szeptycki, assistito da molti

preti ruteni, e da vari preti di rito onentale (greci, russi cattolici,

bulgari, e rumeni), celebro una messa solenne. I bellissimi canti

liturgici slavi furono eseguiti con rara maestria dagli studenti di

teologia del seminario di Olmutz. Dopo la solenne liturgia, mons. Bauer

saluto con commoventi parole i congressisti delle varie nazioni,

che animati da zeto apostolico, erano convenuti alia tomba di S. Me-

todio, per richiamare in vita tra gli slavi separati dal centro del-

I'unita le obliate tradizioni dei loro santi apostoli. Egli ha bellamente

intrecciati i nomi di S. Clemente I, Papa e Martire, le cui reliquie

furono scoperte dai santi Cirillo e Metodio, e di S. Clemente Hof-

bauer, 1'illustre figlio della Moravia, da Pio X teste elevato ai su-

premi onori degli altari.

In uno splendido discorso mons. Szeptycki, presidente onorario del

congresso, ha messo in chiara luce gli ottimi risultati del primo

congresso di Velehrad, tenuto nel 1907. Esso ha contrlbuito ad uno

studio piii serio, e piu proficuo della questione dell'unione delle

Chiese, a ad una piu grande diffusione del periodico latino Slavorum

litterae theologicae. Gli ortodossi di buona fede hanno riconosciuto

che il congresso di Velehrad non e soltanto un comizio di missio-

narii, i quali si propongono lo studio dei mezzi di propaganda reli-

giosa, ma e un convegno di dotti e di teologi, i quali vogliono dis-

sipare i pregiudizii della teologia ortodossaa riguardo del cattolicismo,

vogliono dimostrare con la piu scrupolosa lealta letteraria quanto la

dottrina cattolica sia conforme alia primitiva tradizione cristiana,

vogliono ascoltare le obiezioni degli ortodossi e rispondervi con fra-
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terna carita. Egli ha difeso il congresso contro coloro, i quali lo hanno

qualificato di combriccola panslavista o panrussista. La semplice

enumerazione dei suoi membri, e la prova piu manifesta del suo

carattere internazionale, vale a dire cattolico. Vi prendono parte

italiani, francesi, tedeschi, rumeni, ungheresi, polacchi, ruteni,

russi ecc. Niente di piu alieno dal congresso che le mire politi-

che, o nazionali. II congresso comincia con la preghiera, e ter-

mina con la preghiera: esso incuica la preghiera come il mezzo piu

alto alia cessazione dello scisma. I temi che si svolgono nelle sue

sessioni plenarie o nelle controversie delle sezioni particolari, sono

esclusivamente teologici. Lo spirito di fraternita vi regna tra i rap-

presentanti delle varie nazionalita slave che fanno parte del congresso,

e questo spirito dimostra che gl'interessi superior! del cattolicismo

impongono silenzio alle passioni ed agli attriti politici.

II bellissimo discorso di mons. Szeptycki fu salutato con una vera

ovazione. Goloro che erano presenti al congresso restarono realmente

convinti della verita delle eloquenti parole dello zelantissimo metro-

polita. II secondo congresso di Velehrad non esitiamo a dirlo -

riusci una solenne manifestazione della vita, dell'operosita, dello zelo,

della dottrina della Chiesa cattolica, di fronte all'inerzia, all'apatia,

alia dissoluzione delle Chiese ortodosse.

II congresso fu anzitutto una solenne affermazione di dottrina

cattolica. I dotti lavori letti dai suoi membri miravano a rischiarare

le controversie teologiche tra 1'oriente e 1'occidente. Nel suo studio

sull'Immacolata Concezione e 1'Accademia ortodossa di Kiev, il p. A.

Palmieri 0. S. A. dimostro che dal 1700 al 1750 la piu celebre delle

accademie teologiche ortodosse russe si era pronunziata in favore

del domma cattolico. Tra i molti teologi citati in questo studio, no-

tevole e la testimonianza d'Innocenzo Popovski, che nel suo corso

di teologia ortodossa scritto in latino (1704-1707), dice testualmente :

Fidem de immaculata Conceptions Virginis Mariae semper sacrosanta

orientalis Ecclesia, imo et occidentalis tenet. Si Beata Maria Virgo

originali vitio fuisset deturpata, caderet hoc in magnam ignominiam

et dedecus Christi. La maggior parte di quesli testi erano sinoradel

tutto ignorati, e quindi offrono un utile contribute alia storia teo-

logica del domma cattolico. Un tema affine a quello del p. Palmieri

fu svolto dal p. Martino Jugie, assunzionista di Costantinopoli, il

quale con una serie di scelte testiraonianze, sinora poco note, mise

in chiara luce che gli scrittori bizantini dal secolo X al XV hanno

piu volte affermata la verita delTImrnacolata concezione di Maria.
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Altri membri del Congresso hanno svolto parecchi argomenti re-

lativi al primato dei Romani Pontefici, ed alia nozione della Chieaa.

II dotto P. Antonio Straub S. I. in una splendida conferenza analizzo

il principio essenziale dell'unita della Chiesa cristiana, mettendo in

rilievo, come questo principio sia la S. Sede romana. II p. Severiano

Salaville, assunzionista, ha raccolti e sintetizzati quei testi di S. Teo-

doro Studita, che luminosamente confermano la credenza della Chiesa

orientale al primato del Papa, notando che gli stessi scrittori russi che

hanno trattato dello SLudita, non esitano a dichiarare che egli e uno

dei testimoni piu espliciti della suprema autorita dei Romani Pontefici

sulla Chiesa universale. II rev. Gracieux espose le dottrine del grande

teologo russo Aleasio KhomiakoAv sulla nozione della Chiesa, che egli

definiva il connubio della liberta con 1'unita. Sventuratamente questa

uniia difetta alle Chiese ortodosse, ed e causa dei loru mali. II

dott. Svetozar Rittig, professore di teologia al seminario di Giakovo,

parlo delle relazioni tra Vladimiro Solovew ed i Croati, facendo ri-

saltare la bellissima fisionomia del grande pensatore russo, il quale

ha composto pagine ammirabili in difesa della Chiesa cattolica. Non

meno imporlante e stato lo studio del dott. Koncar, professore di teo-

logia al seminario di Serajeyo, sugli ostacoli all'imione delle Chiese,

ed i mezzi di eliminarli, e sui vantaggi che il ritorno dei dissident!

all'unita produrrebbe nell'intero orbe cristiano.

II protoierevs Maltzev venne calorosamente applaudito pel suo

lavoro sulle tracce dell'epiclesi nella preghiera del Messale romano

lube haec perferri. II dotto scrittore vi ha fatto prova della sua

piena conoscenza della liturgia occidentale ed orientale, e con ler-

raini felicissimi ha espresso il suo desiderio che, uiediante la santa.

Eucaristia, cessi un giorno la separazione delle Chiese e si ristabi-

lisca 1'unita cristiana.

Ricordiamo eziandio i dotti lavori di F. Snopek, archi vista di

Kromeriz, sui discepoli di S. Metodio e la sede romana, nel quale

con grande erudizione si dimostra la purita della dottrina di S. Me-

todio; le ricerche del p. A. Bukowski S. I. su\le"epitimie t
nelle

loro relazioni con la dottrina cattolica della soddisfazione per le

colpe ;
la conferenza del prof. Zdziechowski sulla filosofiadel Berdiaev

ecc. Tutti questi dotti lavori rivelano quanto sia numerosa, in occi-

dente, la schiera di coloro che si dedicano allo studio delle question!

religiose orientali.
*

* *

Interessantissime sono state le discussioni che si sono svolte

nel seno del congresso, il quale era diviso in due sezioni, sezione

orientale e sezione occidentale, suddivise alia loro volta in sezioni

teorica e pratica. Su proposta del dott. Grivec di Lubiana, fu appro
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vata I'istituzione di una Accademia speciale a Velehiad, con la mis-

sione dello studio delle Chiese greco-slave. L'accademia, che avrebbe

carattere internazionale, dovrebbe favorire lo sviluppo dell'eccellente

periodico di Praga Slavorum Litterae Theologicae, diretto dal P. A.

Spaldak S. I., con la collaborazione di valenti scrittori
;
dare alia

luce il Nomenclator theologiae graeco-russicae del p. Palmieri, ed altre

pubblicazioni importanti, e stabilire relazioni letterarie piu frequent!

tra gli scrittori cattolici e gli ortodossi.

La questione dei riti oriental! fu svolta ampiamente in parecchie

tornate, cui presero parte attivissima i ruteni della Galizia e del-

1'Ungheria, con fecondo risultato. In primo luogo vi si e dimostrato

con dovizia di argomenti che la Chiesa romana ha sempre tutelati e

favoriti i riti oriental! nei limiti della loro giurisdizione. Se quindi,

in varie nazioni, i riti orientali, per motivi politic! o animosita del

clero latino, furono avversati, la responsabilita non ne ricade sulla

Santa Sede, la quale molte e molte volte difese gli uniati e i loro

riti contro i loro avversarii. La Santa Sede impone che i riti orien-

tali siano fedelinente e integralmente conservati, raa lo spirito che

deve animare questi riti e mestieri che sia essenzialmente cattolico.

Nella Chiesa cattolica sorgono, a seconda dello sviluppo della

vita soprannaturale e dei bisogni dei tempi, nuove pratiche di pieta

che, autorizzate debitamente dalla Chiesa, alimentano il cuore cristiano

c lo rendono piu agguerrito nelle lotte contro i suoi nemici spiritual!.

Tra queste manifestazioni della pieta cattolica, sono specialmente da

noverarsi 1'Esposizione del Smo Sacramento, e la divozione al Sacro

Cuore di Gesu. Col pretesto di tutelare 1'integrita del loro rito, alcuni

vorrebbero che queste devozioni cos! proficue alia pieta cristiana non

fossero introdotte nelle Chiese orientali. II congresso ha dimostrato la

puerilila di questi timori. L'esperienza prova che anche i fedeli di rito

orientale ritraggono grande giovamento dal culto del Sacro Cuore,

dalla pratica del mese marlano, e da altre pratiche di pieta usate

presso i latini. Non vi e quindi ripugnanza tra la loro introduzione

nelle Chiese orienlali e la conservazione dei loro riti, e percio il

congresso espresse il desiderio che i fedeli di queste Chiese conti-

nuassero ad amarle. Lo spirito cattolico deve animare tutte le Chiese

orientali, intimamente unite al centre dell'unita, e deve manifestarsi

nella liturgia e nelle pratiche della pieta le quali, pero, conviene si

conformino alle consuetudini peculiar! degli orientali.

11 voto del congresso e stato formulato in questi termini : Cum
non detur oppositio inter ritus orientales ac novas manifestationes

pietatis catholicae, peroptandum est ut huiusmodi manifestationes

vigeant etiam in Ecclesiis orientalibus unitis, dummodo formis litur-

gicis orientalibus adaptentur.

1909, vol. 3, fasc. 1421. 39 28 agosto 1909.



610 IL SEGONDO CONGRESSO CATTOLIGO DEU/UNIONE DELLE CHIESE

Tralasciamo altre discussion! Don meno important! sui metodi

di polemica nelle controversie teologiche con gli orientali. Mentre la

verita cattolica deve sempre esprimersi chiaramente, e le divergenze

dommatiche tra le due Chiese non devono uascondersi o negarsi ;

nella controversia pero deve dominare la nota della carita, esclu-

dendo le volgari espressioni e le indegne invettive. II linguaggio
della carita trova piu facilmente la via dei cuori che le filippiche

irruenti. In uno splendido discorso il protoierevs Maltzev raise in

chiaro che un riavvicinamento tra 1'oriente e Toccidente, fondato

su cordiali relazioni, gioverebbe ad agguerrire vieppiu il cristiane-

simo nella sua lotta contro 1'ateisino e 1'incredulita; e preparerebbe

forse in un lontano avvenire la cessazione dello scisma.

Le discussion! del congresso hanno manifestata 1' inalterable de-

vozione degli Slavi meridional! verso la Santa Sede, verso il centre

dell'unita cristiana. L'Austria possiede tra i suoi sudditi slavi un

clero zelante e istruito, penetrato dei principii piu sani del cattoli-

cismo; il quale e una testimonianza vivente delle mirabili energie

che il cattollcismo infonde al suo sacerdozio. I due rappresentanti

della Chiesa ortodossa russa che furono present!, sono partiti eer-

tamente con la convinzione che le chiese ortodosse, schiave del po-

tere civile, non potranno mai, separate dal centro deH'unita, formarsi

un clero che emuli il clero cattolico nello spirito d'apostolato, e di

zelo pel bene delle anime.

Del congresso si sono occupati i piu accreditati giornali del-

1'Austria e della Russia. La Neue Freie Presse, il grande organo giu-

daico di Vienna, lo ha biasimato come un comizio di panslavisti !

La stessa accusa e stata ripetuta con maligne insinuazioni dallo

Srviat Slowianski. Ma i giornali cattolici ne hanno messo in rilievo

1'importanza e 1' intento spirituale. La cronaca particolareggiata del

congresso e apparsa n ell 'organo cattolico di Olmiitz, il Nasinec. Anche

il Tzerkovny Viestnik, 1'organo del clero ortodosso russo, ha pubbli-

cato un bellissimo articolo (n. 28), facendo voti per la buona riu-

scita del congresso.

II ritorno dei dissidenti al centro dell' unita cattolica e irto di

tali e tante difficolta, che solo un miracolo della divina Provvidenza

potrebbe attuarlo. E consolante tuttavia che il cattolicismo noveri

tra le sue file uomini dotati di una fede ardente, i quali consacrano

i loro sforzi a far rifulgere la luce della verita all'oriente separate

da Roma, e a dimostrargli di quanti beni sarebbe feconda Tunione

della cristianila in un solo ovile sotto un solo Pastore.
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Roma, 14-26 agosto 1909.

I.

COSE EOMANE

1. Ada Sanctae Sedis. 2. Nell'azione cattolica. 3. Benemerenza pub-

blica di un assessore romano. 4. Referendum indetto pel 20 set-

tembre.

1. Tra i document] registrati negli ultimi Acta Sanctae Sedis, no-

tiamo la lettera pontificia che erige in vicariato apostolico la rais-

sione del Kenia nell'Africa orientale inglese. Gia nel settembre 1905,

con un decreto della S. Congregazione de Propaganda Fide, essa fu

eretta regolarmente a missione indipendente ed affidata ai missio-

nari dell* Istituto torinese della Ss. Consolata. Crescendo poi in im

portanza viene ora innalzata a Vicariato Apostolico sotto lo stesso

nome del Kenia.

Notiamo ancora il decreto della S. Congregazione dei Riti rela-

tivo all' introduzione della causa per la beatificazione e canonizza-

zione del servo di Dio P. Paolo Capelloni, Sacerdote professo della

Compagnia di Gesu. II decreto, accolto con gioia a Roma dove il

P. Capelloni nacque il 21 febbraio 1776, e a Napoli, dove mori nel

1857, porta la firma di S. E. Rma Mgr. D. Panici, Arcivescovo di

Laodicea, e segretario della stessa Congregazione dei Riti, il quale

doveva presto raggiungerlo in cielo, poiche spirava al principio di

questo mese in eta di 68 anni, essendo nato in Amaseno nel 1841.

2. Rinnovatisi, secondo 1'uso, gli uffici dei Comitati rionali del-

1' Unions Romana, segui 1'assemblea generale delle presidenze dei

Comitati suddetti per provvedere alia nuova presidenza generale.

Dietro una comuuicazione fattadal presidente rionale auziano commen-

datore Puccinelli, da parte del Comitato centrale, proponente di ri-

mandare ad altro tempo 1'elezione definitiva, e nominare fra tanto

un Comitato composto di tre membri perche attenda prima alia

riorganizzazione dell'associazione, furono eletti il comm. P. Pericoli,

il dott. M. Cingolani, e, ritiratosi il dott. Borroraeo, il dott. L. Co-

chetti.

Nella societa, poi, della G. C. I. veniva eletto presidente del Con-

siglio regionale romano, il dott. M. Cingolani e confermati vice-
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president!, per Viterbo. il comm. C. Monarchi
; per Palestrina il

rag. L. Guerrini
;
assistente ecclesiastico Mons. Cherubini.

Fra tanto si prepara per il 29 corr. un Convegno Laziale in Vel-

letri nel quale, come annunzia I'Osservatore romano, fra gli altri

parleranno il comm. Pio Folchi, Ton. Pecoraro, il comm. Pericoli.

E tutto, auguriamo, riuscira fecondo di conclusioni pratiche.

L'Unione popolare si e fatta di questi giorni promotrice di una

azione Concorde e generale, adattata nei modi, s'intende bene, alle

esigenze dei tempi nostri, contro il turpiloquio e la bestemmia. La

cosa ci pare degna di ogni encomio ed incoraggiamento, non fosse

altro per un certo riguardo a chi ascolta
; pure non ne avremmo,

forse, fatto cenno se non avessimo letto alcune parole che ci stupi-

scono. Scrive un giornale : Dal canto nostro, pare a noi giusto

che ogni libero cittadino debba e possa bestemmiare o dare al proprio

pensiero licenzioso atteggiamenti verbali un po' grassocci o addi-

rittura osceni, ove cio gli riesca grato o gli sia di diletto e di con-

forto . Con chi e stato capace di scrivere parole siffatte, pure accor

dando tutte le attenuanti, non si discute, ne si discorre, perche non

a tutti, sian pure cattivi, piace di udire cio che a lui potrebbe pia-

cere di dire. Solo ci par bene far noto che il giornale dove quelle

parole furono pubblicate non e VAvanti! e neppure rAsino, ma e

rOra di Palermo.

3. Riferiamo noi pure unadecisione poco opportunadi un assessore

comunale; decisione che, riguardando un oggettodi lievissimo interesse,

mostra sino a qual punto si spinga in alcuni lo spirito di avversione

alle cose antiche, alle memorie papali. Un consigliere del blocco, scorse

che dietro il Vaticano, nella via delle Fondamenta cinque fanali porta-

vano alia base Jo stemma di Pio IX. Due giorni dopo quello stemma

veniva strappato e i lampioni restavano deturpati, cou un largo ovale

vuoto in memoria del fatto. Qualche giornale cattolico si permise di

dare la baia al consigliere zelante, per un atto che non meritava altro.

Pure 1'ironia seppe amara a chi andava, e provoco non una difesa,

o una giustificazione, ma questa domanda : Se il consigliere co-

munale, a cui allude il Corriere d'ltalia, ha creduto necessario far

togliere dai suddetti lampioni questi stemmi papali piu sopra sono

detti pochi pessi di ferro
-- che risalivano a Pio IX, vuol dire che

il Blocco cessa di essere benemerito del paese ? Ma a questo con-

sigliere e a chi mette avanti argomenti di benemerenza pubbiica, si

pud ritorcere la domanda dicendo : Se invece di togliere quegli

stemmi,' e di sfregiare quei poveri lampioni, quel consigliere comu-

nale avesse lasciato le cose al loro posto, rispettando o tollerando,

almeno una memoria, sarebbe forse stato per questo rneno beneme-

rito della citta ? Ma che benemerenza? Si vorrebbe dire che 1'amore
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del bene pubblico, quasiche altrimenti fosse in pericolo, ispiro quel-

1'atto ? II fatto e piccino, veramente piccino, pure qualche cosa si-

gnifica, e non e male averlo accennato.

4. A guisa del noto cantore oraziano, che nelle coraraedie dava

il segnale degli applausi, c'era stato chi aveva invitati i cittadini

romani perche si recassero ad applaudire nell'ultima tornata consi-

gliare gli attori capitolini. E i mobili Quiriti, come fu delto nel qua-
derno scorso, andarono, gridarono, applaudirono e... furono invitati

a ripetere gli applausi il giorno 20 settembre sotto il pretesto di un

referendum. Che cosa e questo referendum, che per alcuni giorni e

stato I'argomento di vive discussioni ? E una convocazione del po-

polo, cioe di tutti gli elettori amministrativi, perche intervenga di-

rettamente, non piu mediante i suoi eletti, e pronunzi il suo giudizio

intorno alia municipalizzazione delle linee tramviarie e della Centrale

elettrica.

Generalmente parlando, 1'intervento diretto del popolo in affari

che lo riguardano, nel caso che i cittadini convocati siano compe-
tent! a giudicare, e lasciati liberi nelle h>ro parole, sarebbe segno
di una certa elevazione morale, e non incontrerebbe, crediamo, tante

disapprovazioni. Nel caso concrete, invece, si sono levate approva-

zioni e censure che brevemente riassumiamo, senza, per altro, pren-

dere parte tra gli avversari o .tra i sostenitori della proposta.

La prima censura mossa, e 1'incompetenza del popolo in quelle

materie. Questo punto par chiaro. E vero che i disegni tecnici ed i

piani finanziari sui quali gli elettori debbono dare il loro giudizio,

sono esposti al pubblico nell'Ufficio tecnologico municipale, ma cio

non toglie 1'incompetenza dei piu. Hanno deciso di scegliere tra i

partiti popolari persone idonee, le quali, tenendo adunanze nei vari

rioni, suggeriscano ai loro seguaci cio che debbano dire e cio che

debbano fare. E il rimedio sembra peggiore del male, andando ap-

plicato precisamente a queste riunioni la nota sentenza; chi ra-

duna un popolo, lo corrompe. Che diranno difatti gli oratori de-

signati ai loro amici? Cio che e stato detto
; come, cioe a quest'opera

feconda del municipio fanno opposizione i preti, i capitalist!, e il

guverno ;
e non secondare 1'amministrazione nei suoi atti significa

gettarsi in braccio ai nemici del popolo. E con questo, certo, il po-

polo non sara illuminate sulla questione. L'oggetto di un referendum

popolare dovrebbe essere una questione tangibile da tutti, questione

tale che tra il cittadino ed il suo giudizio non ci sia bisogno che

si metta un altro uomo, molto meno un uomo designate da un par-

tito. Si dira che cio e impossible ;
ma allora non si indice un referen-

dum. Dicono che si potranno chiedere schiarimenti, e cosi verra prov-

veduto ai volenterosi. Difatti il Giornale d'ltalia, amico della pro-
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posta, ne ha domandato uno, sui mezzi concreti per aftuare, ad

esempio, la Centrale elettrica. E bene : in risposta ha avuto uno

specie di rabbuffo con frasi un po' offensive, come I'Avanti ! sa fare.

E il Giornale d'Italia domanda per la millesima volta: Chi e o chi

sara il mutuante?

L'altra censura mossa e la mancanza di liberta da parte del po-

polo. I cittadini romani possouo essere adulati, dicendosi loro che

sono invitati a un atto di sovranita popolare ; pero in sostanza sono

costretti ad un atto di schiavitu e servilisino mascherato. La Ca-

mera del lavoro, e lutti gli iscrilti alle associazioni cosi dette po-

polari sono assoggettati ad eseguire cio che loro si propone, e

loro si propone quel che piace ai capi, perche i capi sanno di averli

sempre sottomessi. Sotto pena di passare per clerical! e antidemo-

cratici sono piu o meno vincolati tutti gli altri a non opporsi alia

proposta dell'amministrazione. Questo toglie la liberta. E sarebbe

malafede il dire, poi, in aria di trionfo che tutta Roma e accorsa

il 20 settembre a dare spontaneamente e liberamente un magniflco
attestato di lode alia sua amministrazione.

Un'altra critica molto acconciamente viene fatta dal Corriere

d' Italia. Esso, osservando la data, i criteri, i modi come si prepara,

si organisza, questo referendum ha rilevato che se ne e fatta una

questions politica e settaria. E il fatto che VAvanti! e La Eagione
si son ievati a negare, sembra piuttosto una conferma

;
e ricorda

coloro che chianiano apolitica la Camera del lavoro, e quegli altri

che con disinvoltura dicono semplicemente areligiosi ed aconfes-

sionali e, peggio, ispirati da rispetto alia religione, certi atti feroci

contro la religione. Quella mentita sembra a taluno un tranello ai

semplici; per ottenere un piu favorevole successo, dal quale si de-

durraano dopo le conclusioni che piaceranno. Questa in breve la

questione che noi riferiamo, senza commentare, su questo referen-

dum che sarebbe, ci pare, il primo in Italia.

II.

COSE ITALIANS

1. Le Convenzioni marittime e le ultime elezioni politiche. 2. Sulla ve-

nuta dello Czar in Italia. 3. Nella nostra magistratura. 4. L'ascen-

sione del Duca degli Abruzzi. 5. Le nuove tasse sui titoli esteri.

6. Illustri defunti.

1. Mentre la vita nazionale si raccoglie piu o meno pacificamente

sulle frescure dei monti, o alle sorgenti di acque salutari, o alle

brezze delle marine incantevoli ;
mentre fervono gare, campionati.
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feste estive per mare, per terra, per aria; fra le stragi dei te.rnpo-

rali e le disgrazie di ferrovie, antomobili, trams; e mentre gli occhi

di molti si volgono a Bracciauo dove, il dirigibile n. 1 bis
si eleva

sempre meglio all'alto, come una speranza italiana
;
non si tralascia

di agitare in tutti i modi le questione delle Convenzioni marittime. Si

direbbe che i nemici del Ministero attuale, avendo compreso che

questa sia un'arma buona per ferire il governo, forse ancha a morte,

temono che col silenzio quest'arma si spunti o si irrugginisca ;
e

percio imitano le nostre milizie intese di quest! giorni nella valle

del Po alle grandi manovre.

Dopo votata alia Camera la sospensiva famosa, il Cornere delta

Sera, analizzando i fatti, notava che contro le Convenzioni erano

quattro ordini di opposizioni: opposizione tecnica ; opposizione di in-

teressi locali ; opposizione di interessi finanziarii ; opposisione politica .

Le prime tre opposizioni dopo la condotta del Ministero, avrebbero

accettato anche esse la sospensiva, riservandosi di intervenire quando
conosceranno le nuove conclusioni ministeriali

;
non cosi 1'opposi-

zione politica. La cosa e oaturale. I partiti esistono precisamente

per questo che e parte della vita drammatica delle societa, secondo

la classificazione dello Schaffle. Pero esperimentiamo sempre piii

quanto sia difficile conservare la serena oggettivita dello spirito,

la dirittura degli sguardi, e la misura delle parole in una controversia

scelta a strumento di partito, a segnacolo di combattimento
;

tra-

sportata in un terreno politico che non e il suo terreno nativo.

E it Mattino di Napoli, prescindendo dal merito della questione,

ha protestato fondatamente contro il sistema di sopraffazione a

base di affermazioni che non erano e non potevano essere sorrette

da alcun documento
;
di accuse per le quali non istava e non po-

teva stare alcun principio di prova ;
di sospetti a cui mancava e

doveva mancare ogni fondamento .

Gomunque siasi, questa agitazione ha dato i suoi primi frutti.

All'onor. Colajanni sono piovute congratulazioni, ordini del giorno

plaudenti, voti,.lodi, inni senza numero e poco meno che un trionfo,

celebrato sul cadavere di due infelici mandati a fondo dalla nave

che trasportava in Palermo il fiero deputato di Castrogiovanni. Quei

festeggiamenti sul pretesto delle Convenzioni finivano all' incorag-

giainento di tutto un programma sovversivo con la solita vieta di-

chiarazione di lotta al clerical ismo, lotta che in un uomo amante

di tutle le liberta e della coerenza logica non si capisce tanto. E

questo fatto accenniumo perche ci sembra come un simbolo di tutta

la controversia combattuta in nome delle Convenzioni marittime per

tutto altro che le Cotivenzioni.

Un frutto piu fecondo hanno raccolto i socialisti nelle ultiine ele-
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zioni politic-he; nelle quali I'agitazione contro le Convenzioni se non

agi direttamente, agi indirettaraente per ripercussione, in quanto che

si era giunti a suscitare il malcontento contro il governo attuale, e si

facea capire che un gran bene alia nazione veniva procurato dai partiti

sovversivi. E quando risultavano eletti Ton. Canepa a Geneva contro

il Parodi
;
il Bonomi a Ostiglia contro il Giannantoni, eilGiulietti contro

il Mazzini a Novara, i socialist! si abbandonarono alia stessa gioia

mostrata nelle elezioni generali quando il loro gruppo era notevol-

mente accresciuto. La gioia pero fu amareggiata dal fatto che il primo

collegio di Verona credette bene di raggruppare i suoi voti sul gio-

vine dottor Messedaglia contro tutte le forze e gli sforzi dei socialisti

diretti al trionfo del famoso Todeschini, che privo delle immunita

parlamentari e costretto a guardare 1'Italia da lontano.

2. Un altro oggetto primario di discorsi e di manifestazioni e

stato 1'annunzio della futura venuta dello Czar Niccola II, in Italia.

Tutte le Camere del lavoro grandi e piccole, cittadine e campagnole
hanno tenuto la loro riunione, e formulato i loro ordini del giorno,

pieni di indignazione artefatta e di qualche minaccia. Per altro il

socialismo italiano abbandonate le concezioni pure del vero socia-

lismo intransigentee coerente (perche 1'intransigenza nasce dalla coe-

renza), e entrato in un periodo pratico in cui si acconcia anche al-

1'ambiente per muovere ai suoi scopi non con le sole sue forze ma
con tutti i mezzi che. pud cogliere siano essi o no in armonia con

i propri principii, non monta. E sebbene in questa via, in cui

si e messo da poco, non si e ancora spinto molto, pure ha desistito

dagli antichi propositi di violenza bassa contro una persona che fu

anche censurata altra volta di favorire il socialismo, quando nel 18 a-

prile 1898 come un raggio di luce in cielo annuvolato apparve nel

Messaggero dell'Impero russo 1'ordinanza di Niccolo II al conte Mura-

wieff per il disarmo e la pace universale. Cosi i pareri non sono

stati concordi. Ed il referendum indetto al proposito dalla Confedera-

zione generale del lavoro e risultato sfavorevole allo sciopero generale.

Anzi abbiamo veduto un fatto inaspettato. In un
foglio

socialists

francese si diceva: Oltre lo Czar vi sono altri rappresentanti della

reazione europea: per esempio il re d'ltalia che ha largamente fu-

cilato gli operai e che ha riempito di socialisti le galere del suo re-

gno. Or bene: contro questa affermazione il primojgiornale a in-

sorgere in difesa del Re d'ltalia e stato 1'organo dei socialisti

YAvanti!

Premettendo che lo scrittore di quelle parole mostra di non sa-

pere nulla delle cose d'ltalia, e che i socialisti italiani non hanno bisogno

che altri insegni loio come debbano difendersi dalle vessazioni, sog-

giunse : Ma bisognerebbe che i socialisti rinunziasse^o all'uso della
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ragione per affermare che delle fucilate corse in Italia contro gli

opera! e i contadini sia responsabile Vittorio Emmanuele. Si dira

forse : la responsabiliUi e del sistema, del quale il re e il simbolo

e 1'esponente? E allora la responsabilita del monarca diventa im-

palpabile e inafferrabile, perche la responsabilita del sistema si dif-

fonde sopra un complesso di uomini, di istituzioni, di fatti, di cose

per cui sarebb ^ infantile voler far fissare la responsabilita nella per-

sona del re.

E sta bene: ma e proprio vero, non ostante le affermazioni del

Bourtzeff, che per lo Czar le cose vadano diversamente? Intanto fac-

ciamo notare che questa risposta violenta dett'Avanti! era fatta anche

per amore dell'Italia , mentre il Morgari mantienei suoi fieri pro-

positi anche nel caso che ali'Italia debba tornarne danno.

3. Un concorso band! to per cento posti nella magistratura ha

avuto un risuUalo miserrimo, ed ha sollevato una larga discussione.

Di duecento trentasei concorrenti solo sessantaquattro sono stati

ammessi agli orali e soli sessantuno approvati ;
e tra questi

alcuni approvati per pieta ed indulgenza, perche, disapprovati nel

concorso precedente, non si ebbe cuore a rimandarli indietro delusi

una seconda volta. II caso e sembrato grave e mentre se ne inda-

gano le cause, e vien fuori la deficienza deH'insegnamento e della

preparazione per cariche gelose, salta fuori una nuova agitazione, e

relativa controversia, per un'associazione tra i Magistrati d'ltalia.

Stanno dunque male al presented Associandosi, staranno meglio?
Chi dice di si, chi dice no. Altri poi chiedono ancora se sia lecito o

dignitoso ii tentative. L 5

art. 2 del loro statute dice : Scopi del-

1'associazione sono: rinsaldare i vincoli di colleganza fra i soci ;

favorire 1'incremento degli studi giuridici, cooperare per la gran-

dezza della magistratura e la tutela degli interessi moral i ed eco-

nomici dei suoi membri. E escluso ogni carattere e fine politico.

Scopo nobile certo. Queste associazioni cominciano cosi
;
ma dove

finiscono? Ci sta presente il ca^o dell'Unione Magistrale.

4. La notizia si e diffusa rapidissima : il duca degli Abruzzi ritorna.

L'annunzio, pero, non ha suscitato tra noi queU'esplosione di en-

tusiasmo che tien dietro ad una grande vittoria, ad una singolare

conquista. Forse si aspetta che il Duca vittorioso si avvicini di piii

a noi per circondarlo di applausi. Pure il viaggio e compiuto, ed

egli, 1'intrepido esploratore, dopo essersi spinto nel punto piu lon-

tano di latitudine nord, ha portato il nome d'ltalia al punto piu alto

a cui siasi mai giunti sulla superficie della terra. Riassumiamo in

breve il viaggio ardito, secondo le scarse e frammentarie notizie

pubblicate finora.

II Duca degli Abruzzi parti va da Marsiglia il 26 marzo, seguito
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dal suo aiutante di campo, il tenente di vascello Negrotto-Cambiaso,
dal fotografo Sella e da un aiutante fotografo, dal dott. De Filippi,

da tre guide e quattro portatori valdostani. 11 31 raarzo giungeva,
a bordo dell' Oceana

,
a Porto Said e nei primi di aprile era a

Bombay, donde prosegui per ferrovia sino a Pindi e, poscia, Shrinagar,

capitaledel Cachemir. Quivi si aggiunsero alia comitiva altri portatori.

indiani, e la carovana, il 21 aprile, muoveva per la valle dell'Indo

verso la sua meta. Con un tempo cattivo, a piccole tappe, giunsero

ai piedi del passo dkBaltal. Superato questo primo scalino, si inol-

trarono sino a Skardu e verso la meta di maggio giungevano al

ghiacciaio del Boltaro, il quale e, forse, il piu formidabile gruppo
di ghiacciai del mondo. Esso, secondo la descrizione del signer

David Eraser, e il punto di incontro di tre ghiacciai i quali furono,

dalla spedizione Conway, chiamati rispettivamente : il Trono, la Vigna
e Godwin-Austen . Quindi si eleva la enorme catena del Caracorum

la cui sommita esercitava sull'animo principesco il fasciuo delle

grandi altezze, come i precipizi esercitano di oriinario sugli altri il

fascino delle profondita. Con forze nuove, attratto da un pensiero

elevato di luce e di poesia, da una vision e superba di maesta e di

dominio, si lancio fra i pericoli delle altezze vertiginose e sconosciute,

a cercare un nuovo titolo per la sua gloria.

Prima di lai, il maggior record, come lo chiamano, delle ascen-

sioni era stato stabilito da Humbolt che nel 1802 raggiunse 5900

metri sul Kimborazo
; poscia dai fratelli Schlagintweit saliti nel 1856

a 6900 metri sull' Imalaja; in seguito da Martin Conway che rag-

giunse, nel 1892, 1'altezza di 7130 metri
;
infine dal dott. Longstoff,

il quale, anch'egli sull' Imalaja, aveva raggiunta 1'altezza di 23,415

piedi (7250 metri).

Tutti sono stati superati dal nostro Duca Luigi di Savoia, che

ha superato i 7400 metri.

II giorno 14 corrente la Beuter, in un suo telegramma, avvertiva

che il Duca degli Abruzzi aveva battuto sul K. 2 il record dell'al-

tezza di 24,600 piedi.

Allora si presero tutte le informazioni sul K. 2 per poter seguire

con la fantasia il viaggio audace. E, mentre i gioraali facevauo a

gara per avere e dare notizie sul K. 2, giungeva quest'altro tele-

gramma da Allahabad, in data del 17. S. A. R. il Duca degli

Abruzzi ha esplorato, nel modo piu completo, 1'insieme del sistema

di immensi ghiacciai, al centre dei quali si trova il ghiacciaio Bal-

toro. Le osservazioni metereologiche e le altre indagini condotte a

termine dal Duca degli Abruzzi, avranno uu'eccezionale interesse

scientifico. II Duca degli Abruzzi partira immediatamente dal Ca-

chemir per portarsi a Bombay passando per Delhi ed Agra . E
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contemporaneamente da Londra : VAgensia Renter ha da Peshavar :

Secondo informazioni da buona fonte, il Duca degli Abruzzi ha

compiuto il record dell'ascensione sul Bride Peak, non sul K. 2.

II Bride Peak (Picco della Sposa) e alto 25,110 piedi (7653 metri).

5. Senza strepito e quasi inosservata, in una delle ultime sedute

della Camera veniva approvata una nuova tassa sui titoli esteri,

argutamente classificata nel genere delle tasse eleganti. Andando
essa in vigore a partire dal 27 corrente, ci par bene far note le

istruzioni emanate al proposito dal Ministro delle Finanze on. Lacava.

Si ricorda anzitutto che la parte prima dell'articolo 1 della legge

assoggetta alia tassa dell'uno per cento, da commisurarsi sul loro

valore nominate, i titoli di jendita, le obbligazioni ed altri effetti

pubblici emessi da Stati esteri
;

e che questa nuova tassa viene a

sostituire il diritto di bollo che finora scontavano i detti titoli in

ragione della dimensione della carta.

Pertanto restano soggetti alia nuova tassa proporzionale dell'uno

per cento i buoni del Tesoro emessi da Stati esteri con scadenza a

einque anni e piu, si escludono quelli a scadenza piu breve.

II secondo comma dello stesso articolo 1 riguarda le azioni, le

obbligazioni e i titoli di qualsiasi specie emessi da societa straniere

o da enti giuridici qualsiasi esistenti all'estero e li assoggetta alia

tassa proporzionale in ragione del due per cento.

Quando pero si tratti di titoli emessi da societa estere assog-

gettate alia tassa prevista dall'articolo 70 della legge di bollo sul

capitale destinato alle operazioni nel Regno, non e applicable la

nuova tassa proporzionale di bollo, e continua ad essere dovuta

sui titoli di questa societa la tassa in ragione della dimensione della

carta. Altrettanto e a dirsi pei titoli delle societa straniere che fanno

nel Regno assicurazioni e contratti vitalizi
;
in quanto sono anche

esse sottoposte a tassa annuale del 2,40 per mille.

Nuove tasse. Le nuove tasse proporzionali devono applicarsi,

a seconda della specie di litoli in ragione dell'uno e del due per

cento senza I'aumento del decimi ne dell'addizionale* del due per

cento stabilita a sollievo del danneggiati dal terremoto, visto che

1'addizionale fu stabilita per tasse e imposte gia in vigore all'epoca

della pubblicazione della legge relativa.

La tassa proporzionale e commisurata sul valore nominate dei

titoli esteri ragguagliato alia moneta italiana. Per gli Stati che fanno

parte coll' Italia della Lega Lattna (Belgio, Francia, Grecia e Sviz-

zera) il valore indicate sui titoli servir di base all'applicazione

della tassa. Per gli altri Stati il ragguaglio sara fatto in base ai

valori indicati nella tabella unita al decreto emesso dal Ministero

del Tesoro, in esecuzione della succitata disposizione della legge.
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La tassa e dovuta per ogni centinaio di lire italiane, o frazione

di ceatinaio, ma se la frazione deriva unicamente dal ragguaglio in

moneta italiana, se ne tiene conto solo quando raggiunga almeno
le lire cinquanta. In sostanza per i titoli provenienti dagli Stati ap-

partenenti alia Lega Latina, le frazioni di centinaio sono sempre
soggette alia tassa come centinaio intero, non essendovi luogo a

fare alcun ragguaglio di moneta; mentre invece per i titoli prove-
nienti dagli altri Stati, se il valore nominate originario e espresso
in centinaia complete o in frazioni di centinaio, le frazioni che ri-

sultassero nel ragguaglio di moneta itatiana si trascurano se infe-

riori alle cinquanta lire e si computano per un centinaio intero se

raggiungono o superano questa cifra. Quando poi il valore origi-

nario indicate sul titolo comprenda anche una frazione oltre il cen-

tinaio, allora la frazione eventualmente risultante nel valore corri-

spondente in lire italiane sara sempre computable per un centinaio

intero.

Le tasse proporzionali, colpiscono i titoli esteri senza alcuna di-

stinzione fra i titoli nominativi e quelli al portatore ;
e colpiscono

pure i titoli gia assoggettati al bollo di dimensione, limitatamente

pero alia differenza fra la tassa gia pagata e quella dovuta secondo

la nuova legge.

Mirando le dette tasse a colpire i titoli in se stessi, cioe il ca-

pitale cbe essi rappresentano, e da ritenersi dovuta la tassa pro-

porzionale anche sui titoli o certificati provvisori che fossero rila-

sciati agli acquirenti o sottoscrittori, salvo ben iuteso il trasporto

del bollo sui titoli definitivi seuza ulteriore pagamento di tassa.

La percezione della tassa proporzionale, fino a nuove disposi-

zioni sara fatta mediante Visto per bollo, da apporsi possibilmente

sulla parte anteriore dei titoli.

Titoli dl Societa Stranlere. -- Q nan to ai titoli delle societa

straniere soggette al pagamento della tassa annua sul capitale la

bollazione sara fatta nei modi consueti, mediante 1'applicazione di

una tassa a marca fissa, in ragioue della dimensions della carta.

Per ottenere la bollazione in questa misura, i presentatori dei titoli

dovranno pero giustificare che la societa emittente trovasi colpita

dalla tassa sul capitale; ed all'uopo gli uffici che riscuotano questa

tassa dovranno, a richiesta degli interessati, rilasciare analogo cer-

tificate in carta libera. Non occorrera il rilascio o la esibizione del

certificato quando 1'ufficio al quale i tiloli debbono essere presen-

tati per la bollazione riscuote la tassa sul capitale della societa

straniera che li ha emessi.

A facilitare poi 1'esecuzione di questa parte della legge, il Mini-

stero si riserva di pubblicare 1'elenco delle societa estere soggette

alia tassa sul capitale.
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L'articolo 2 della legge consente che nel caso di rinnovazione

dei titoli, il bollo rappresentativo della tassa proporzionale sia ripe-

tuto gratuitamente sui nuovi titoli, ma ii beneficio e applicabile in

quanto la rinnovazione abbia carattere meramente formale e non di-

penda da modiflcazioni nei rapporti giuridici fra il possessore dei

titoli e 1'ente cbe li ha emessi.

Restano dunque esclusi dal beneficio i titoli rinnovati peraumento
riduzione del capitale nominale o dell'interesse relativo, per con-

versioni di titoli dall'una all'altra specie, e per altre simili cause.

Ha luogo invece il trasporto gratuito del bollo ogni qualvolta la

rinnovazione dei titoli abbia luogo senza alcuna alterazione della

loro sostanza, come, ad esempio, per esaurimento dei coupons, per

traslazione di proprieta e altre cause consimili. In questi casi, per

altro, il trasporto gratuito del bollo e subordinate alia condizione

che eguale concessione sia fatta dagli Stati esteri da cui provengono
1 titoli rinnovati, ai titoli similari italiani colpiti da tassa negli

Stati medesimi.

Giova avvertire che tale condizione non e invocabile nel caso di

trasporto del bollo dai titoli provvisori a quelli definitivi.

Naturalmente spetta alia parte che richiede 1'applicazione gratuita

del bollo sui nuovi titoli di fornire la prova che i titoli da cui essi

derivano erano stati gia assoggettati al bollo in Italia e che vi era

reciprocita di trattamento nello Stato estero ove furono emessi i

titoli stessi. Al riguardo verranno date in seguito piu precise istru-

zioni qualora ne sorga la necessity.

Per i titoli delle societa straniere assoggettate alia tassa sui ca-

pitale non e applicabile la disposizione dell'articolo 2 della legge,

e quindi qualunque sia la causa per la quale se ne operi la rinno-

vazione e sempre dovuta sui nuovo titolo la tassa di bollo in ragione

della dimensione della carta, senza alcuna riduzione o compensazione

per la tassa pagata sui titolo rinnovato.

Una notevole innovazione e portata dall'articolo 3 della legge.

Finora i titoli esteri erano soggetti alia tassa di bollo soltanto

in caso di uso
;

la nuova legge, invece, impone ai possessed dei

titoli esteri di sottoporli al bollo indipendentemente dal bisogno di

fame uso nel Regno ;
e cio tanto per i titoli soggetti a tassa di

bollo proporzionale quanto per quelli che resteranno tassabili, in

via di eccezione, col diritto fisso, in ragione della dimensione della

carta.

Non occorre percio avvertire che, nei casi di uso previsti dal-

l'articolo 2 della legge sui bollo, i titoli che non fossero stati gia

regolarmente bollati sarebbero in contravvezione
;

e tornerebbe ap-

plicabile 1'articolo 46. del testo unico della legge sui bollo che proi-
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bisce ai giudici, ai cancellieri, ai notari ecc., di fare atti u dare

provvedimenti in base a carte e scritti in contravvenzione al bollo,

di riceverli in deposito o di fame altro uso qualsiasi.

Unica eccezione riguarda la eimnciazione di titoli esteri negli

inventari
;
mentre la enunciazione stessa e vietata negli altri atti

o scritti pubblici e privati, se i titoli non si trovano gi& regolar-

mente bollati.

Sanzioni penali. - Le penal ita stabilite dalla nuova legge in

caso di contravvenzione riguardano non solo i titoli soggetti a tassa

proporzionale ma anche quelli per i quali resta dovuta la tassa in

ragione della dimensione.

A questo riguardo e opportune avvertire che, allorquando da un

atto o da una operazione risulti che il possesso dei titcli esteri non

bollati risalga a tempo anteriore, sara applicabile una penalita a

carico esclusivo del possessore medesimo, per non avere sottoposto

al bollo i titoli acquistati o comunque pervenutigli, ed inoltre sa-

ranno dovute tante altre penalit& quante sono le persone che hanno

preso parte all'atto od alia operazione che ha dato occasione a rile-

vare la contravvenzione, compreso lo stesso possessore dei titoli e

con obbligo solidale fra tutti i contravventori.

L'ultimo capoverso dell'ultimo articolo della legge commina una

pena pecuniaria di lire quindici per le contravvenzioni alle norme

che venissero stabilite per 1'applicazione della legge. Queste norme

poi potranno essere stabilite con regolamento da emanarsi per de-

creto reale e previo parere del Consiglio di Stato, nulla quindi pos-

sono avere di comune con le presenti e con istruzioni congener],

di ordine amministrativo e interne che regolano 1'azione degli uffici

del registro e del bollo e nessun aclempimento impongono ai privati,

ai fuuzionari, agli ufficiali pubblici.

Si avverte infine che sono applicabili anche riguardo ai titoli

esteri di cui trattasi, tutte le disposizioni di carattere generale con-

tenute nella legge organica sul bollo, in qnanto non sono abrogate

dalle disposizioni della nuova legge.

6. La sera del 21 agosto spirava serenamente nel bacio del Signore

S. E. Revma Mons. Luigi Morando. Arcivescovo di Brindisi. Nato il

%\ giugno 1846 a S. Floriano in Volpicella, compi con lodi i corsi

di studi ginnasiali, liceali, ed ecclesiastici a Verona tra gli Stim-

matini nella congregazione de' quali era entrato. Ordinato sacerdote

-nel 1869, insegno con lode ed esercito con frutto il ministero della

predicazione ;
cosicche nel 1893 veniva assegnato a Roma nella chiesa

di S. Maria dei Miracoli. Quivi, caro a quanti lo conobbero, stette

sino al 1906, quando S. S. Pio X, che lo aveva conosciuto a Ve-

nezia, lo nominava Arcivescovo di Brindisi, dove fece il suo in-
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gresso solenne nel 25 niarzo dello stesso anno. Le molte e belle spe-

ranze concepite al suo arrive non furono mai deluse, e partendo di

questo secolo portava seco 1'affetto e il rimpianto di quanti lo co-

nobbero.

Un altro, la cui scomparsa e accompagnata dal rimpianto gene-

rale e di affettucsi ricordi, e il senatore prof. Valentino Cerruti. Qualche
mese fa si erarecaio da Roma, dove viveva da settelustri, professore

e piu volte Rettore dell'Universita, a Croce Mosso (Biella) per rimet-

tersi in salute. Invece la terra che lo vide nascere doveva vederlo*

morire. Ed ivi spiro la mattina del 21 corrente. Ebbe natali umili
;

ma il suo ingegno, il suo studio, il suo carattere furono il miglior

titolo della sua nobilta. Laureatosi nel 1873 a 23 anni di eta in ma-

tematica, entro come assistente nella scuola di applicazione degli

ingegneri, e fu docente di matematica razionale. E in qnell'istituto

veniva con soddisfazione generale nominate direttore, alia morte del

senatore prof. Cremona nel 1903. A 32 anni era socio nazionale del-

1'Accademia dei Lincei
;
al cui riordinamento molto eoopero. Nume-

rose e delicate incombenze furono date a lui a piu riprese; e, seb-

bene non fosse deputato, fu anche sottosegretario di Stato per la

Pubblica Istruzione, sotto il ministro Coppino.

Di animo mite, scrive il Corriere d' Italia, di modi affabili e

signorili, di onesta veramente antica, di insuperabile modestia, Va-

lentino Cerruti e morto serenamente munito di tutti i conforti reli-

giosi, poiche egli era cattolico sincero e professante, nella eta di

59 anni, quando la patria e la scienza potevano ancora attendersi

da lui i piu alti servigi.

III.

COSE STEAN1ERE

(Notizie generali). 1. SPAGNA. La Catalogna tranquilla. Preparativi nel Ma-

rocco. 2. GANDIA. Nuove agitazioni : intervento delle Potenze. 3. DA-

NIMARCA. Nuovo ministero. 4. SVEZIA. Sciopero generale. 5. BO-

LIVIA. Un arbitrate mal ricevuto.

1. (SPAGNA). E cessato lo stato d'assedio nella Catalogna: dura

pero ancora la sospensione dei diritti costituzionali nel regno.
A Melilla la condizione delle cose rimane stazionaria : diversi at-

tacchi dei marocchini contro la fortezza o contro i convogli furono

respinti con pochi danni. I rinforzi mandati al generale Marina co-

mandante in capo ascendono a, circa 40.000 uomini, cioe quattrc di-

sioni di fauteria, tre batterie da monlagna, una batteria di cam-

pagna e una di raitragliatrici, duemila uomini di cavalleria, con tutto
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il personale necessario per i servizi ammim'strativi, sanitari, tele

grafici, ecc. Si crede che il nemico non conta piu di quindici o ven-

timila fucili a tiro rapido : altri ventimila sono mtmiti di vecchie

armi. Ma le difficolta del campo di azione montagnoso tra Melilla e

Zeluan lasciano prevedere una lunga campagna.
Intanto da Fez, Mulay-Hafid vincitore del Eogui suo contendente

ha inviato a Madrid una missione per sospendere le ostilita prc-

mettendo di ridurre a sottomissione i kabili del Riff.

2. (GANDIA). Nelle scorse settimane 1'isola fu in preda a grande

agitazione che minaccio di comunicarsi al di fuori in una guerra

generale. Appena le Potenze protettrici ebbero ritirate le truppe e

abbandonata la Canea, il 21 luglio venne innalzata sulla fortezza

della Ganea la bandiera greca. Di qui proteste della Turchia, la quale

ricorse alle Potenze, accusando la Grecia di sobillare i candiotti e

fomentare la ribellione dei greci anche in Macedonia. Le Potenze fe-

cero intendere al governo dell' isola che avessero ad abbassare la

bandiera greca e contentarsi della propria. Ma i candiotti rifiutarono

di sottomettersi e il governo si dimise. Allora fu risoluto il rinvio

di una squadra da ciascuna delle quattro nazioni per obbligare i ri-

luttanti all'osservanza delle decisioni. Un distaccamento di quattro-

cento marinai delle squadre la mattina del 18 agosto abbatte 1'an-

tenna sul forte della Canea dalla quale sventolava il vessillo greco.

Dinanzi all'apparato delle forze coalizzate 1'agitazione degli isolani

quieto.

Quella della diplomazia non e ancora finita. La Turchia pretende

che il governo greco sconfessi le aspirazioni candiotte, e richiami

gli ufficiali greci sparsi nell' isola e in Macedonia. Intanto le navi e

le merci greche sono rifiutate : i greci dimoranti in Turchia o cola

impiegati sono licenziati e vessati. II partito dei Giovani turchi ve-

drebbe nella guerra contro la Grecia un facile trionfo che ne aumen-

terebbe il prestigio. La Grecia a sua volta v' interpose i buoni uf-

fici delle Potenze, le quali per mezzo dei loro ambasciatori consi-

gliarono maggior prudenza e ricordarono che gli affari riguardanti

Gandia e la Macedonia sono di interesse internazionale.

3. (DANIMARCA). Si e flnalmente costituito un nuovo ministero e

il conte Holstein-Ledreborg che lo presiede e il decano degii uomini

politici danesi e il primo cattolico che occupi tal carica nel paese.

II portafoglio della guerra e marina e stato confidato al capo degli

antimilitaristi, Christensen : le finanze al Neergaerd presidente del

passato ministero: i lavori pubblici a Th. Lansen : gli affari intern i

al sig. Bernsten : gli esteri al conte Ahlefeldt: la giustizia al signore

Hoegsbro : la pubblica istruzione al sig. Soerensen : 1'agricoltura al

sig. Nielsen : il commercio al sig. Hausen.
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4. (SVEZIA). Dinanzi a nuove pretese di rialzo nelle mercedi, la

l^ga dei padroni ai primi di agosto ricorse alia serrata, prevedendo
che quelle agitazioni non cesserebbero se non dopo una memorabile

sconfitta. Vi rispose una dichiarazione di sciopero generale. La prima
settimana si contavano 284.700 scioperanti. Ad essi piu tardi si ag-

giunsero anche i tipografi dei giornali: ma le redazioni di Stoccolma

si organizzarono per continuare le pubblicazioni ridotte a piccolo for-

mato: e protestarono contro la rottura dei contratti di lavoro ri-

chiedendo di essere indennizzati dei danni. Anche i servizi trani-

viari e simili trovarono modo di continuare un servizio assai ridotto,

i ferrovieri non parteciparono al movimento: i servizi marittimi fu-

rono presto ristabiliti. La popolazione danneggiata negli interessi e

privata dei suoi comodi e irritata: 1'opinione pubblica condanna gli

scioperanti; dei quali gia molti gruppi indipendenti manifestano

apertamente il desiderio di tornare al lavoro, a dispetto del comitato

socialista. E da notarsi che dopo tre settimane di sciopero nessun

serio disordine ha turbato il paese.

FHANCIA (Nostra corrispowdewza). 1. Una quindicina burrascosa

Caduta imprevista d'un lungo ministero Chiusura della sessione par-

lamentare L'incontro dello Zar Nicola e del presidente Fallieres a

Cherbourg Nessun cambiamento di politico interna ed estera.

2. \JavveMiinen1o dfl gicrno: Bleriot traversa la Manica in aeroplane.
- 3. Feste per la B. Giovanna d'Arco Citazioni di prelati davanti

ai tribunal}, per pretesi incitamenti a disobbedire alle leggi.
- Con-

gresso dei grandi seminari La seitimana sociale di Bordeaux.

Parigi, 1 agosto 1909.

1. Da sessant'anni a questa parte, la storia della patria nostra

e stata fertile d'avvenimenti assolutameute imprevisti da tutti i par-

liti politici, e che per la loro stessa subitaneita lasciano perplessi i

giudici piu perspicnci circa il loro risultato future. Tali furono la

caduta della monarchia orleanistanel 1848, quelladell'impero nel 1870,

la crisi del ministero Ferry nel 1885 nell'occasione d'uno scacco

poco importante dolle nostre truppe al Tonchino, e proprio ora la

rovina del ministero presieduto dal Clemenceau, dopo circa tre anni :

(33 mesi). La sorpresa maggiore non e stata, oserei dire, del Cle-

menceau, che e stato la vittima di questo colpo di stato parla-

mentare, ma piuttosto dei suoi amici e dei suoi stessi sostenitori,

che non supponevano, emettendo un voto ostile, d'abbattere dal po-

Nota. - La Direzione del periodiro, nel pubhlicare le relazioni de' suoi corrispor-
de ti esteri, come si affida alia serieta delle loro infcrma/iooi ft rispetta la conveniente

ib^rta de' loro apprezzamenti. cosi laseia loro la rpsponsahilita delle notizie e dlle opi-

1909, vol. 3, fasc. 1421. 40 28 agosto 1909.



626 GRONAGA CONTEMPORANEA

tere 1'uomo politico di cui essi tanto spesso, durante tre anni, avevano

approvato gli atti e le tenderize.

A ora molto tarda, ]a sera del 20 luglio, il primo mi-nistro e stato

biasimato, da una maggioranza di 36 voti solamente, a prcposito della

discussione sollevata dall'inchiesta parlamentare ordinata sulla situa-

zione della nostra marina militare. E fu il Deleasse, 1'ex-ministro degli

affari esteri nei due ministeri Waldeck-Rousseau e Combes (1899-1905),

colui che piu di tutti contribui alia repentina caduta del suo av-

versario politico. Egli probabilmente non prevedeva un tale risul-

tato, quando daH'alto della tribuna replicava vigorosamente, ma non

senza una logica severa, agli attacchi impetuosi, ed anche ingiusti,

del Clemenceau, tanto abituato da 25 anni a non risparmiare ne le

opinioni, ne gli uomini. La maggioranza repubblicana della camera

non ha potato in questo mezzo sopportare che Clemenceau, volendo

difendere la sua propria politica estera e il suo personale atteggia-

mento della questione della marina, accusasse Delcasse d'aver con-

dotto la Francia a una wmiliasione nell'intefvento al Marocco.

In breve, avvenne in pochi minuti una vera rivoluzione parla-

mentare. Intendendo di proclamare il risultato dello serutinio che lo

condannava, il Clemenceau esclamo : Va bene! so io quel che clevo

fare! E uscito rial palazzo, accompagnato dai suoi dieci collabora-

tori, porto le sue dimissioni irrevocaMli al presidente della repub-

blica; (20 luglio, alle 10 di sera). Non dimentichiamo d'osservare

che volontariamenfe Clemenceau ha lasciato il potere; poiche piu di

100 membri del parlamento, fra cui 80 suoi partigiani, si trovavano

assenti.

Ma il suo orgoglio e stato ferito per essere stato egli la prima
volta biasimato nella sua onnipotenza ministeriale da parte degli

amici, ed ha preferito di partire piuttosto che subire questa prima

umiliazione! Cio dipinge bene 1'uomo.

V'e nella storia del XVII secolo una famosa giornata che si

chiamo la giornata del gonsi (11 ottobre 1630). Fu quella in cui

i nemici numerosi e potenti del cardinale di Richelieu credevano

d'aver provocato la rovina della potenza di lui e per conseguenza la

sua disgrazia presso Luigi XIII. Egli ricomparve a Versailles piu

potente che mai e resto fermo ed inconcusso fino alia morte, che

avvenne dodici anni piu tardi.

La giornata del 20 luglio 1909 e stata pur essa una giornata di

gonzi, sia per i parlamentari, che non volevano, che non pensavano

a rovesciare Clemenceau, sia per il primo ministro in persona, il

quale non supponeva che le sue parole imprudenti ed irritate sareb-

bero state 1'ostacolo, la pietra d'inciampo, la quale avrebbe provo-

cato la sua caduta.
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I leftori della Cii-Htd sanno gia dai ^iornali quotidian! che al

Briand, il secondo personaggio iniluente del gabinetto Clcmenceau,

1'ex-ministro della Ctimtisia e dei cu,Ui quale ironia nelle pa-

role e neile cose !
- - sono state affidate dal Fallieres la presidenza

del nuovo ministers (formato II 27 luglio) e la cura di scegliersi dei

collaborator! . Costoro -- oceorre ripeterlo
-- sono per la maggior

parte amici politiei del caduto Clemenceau, e saranno i continuatori

dell'opera, con tanto ardore intrapresa, di laicizzazione ad oltranza e

di guerra al cattolicismo.

II Briand ha preso per se la direzione del ministero dell'interno

ed ha conservato quello dei culti (di cui la costituzione non rico-

nosce alcuno). Ha ehiamato ai minister! della marina e della guerra
due ufficiali generali : il vice-amrairaglio Boue de la PeFeyere e il ge-

nerate Brun, ed al ministero delle fmanze il Cochery al posto di

Caillaux, di cui i disegni finanziari (imposta sul reddito, ecc.) ri-

cevono da questo colpo un arresto sieuro, e forse anche un cam-

biamento completo.

Doumergne, Barthou e Piehon rimangono il primo al ministero

dell' istruzione pubblica, il secondo alia giustizia e il terzo agli af-

fari esteri. Questa sistemazione prova che ne la nostra politica,

estera, ne 1'atteggiamento del nostro governo di fronte alia Chiesa

cattolica ed alia liberta d' insegnamento, da essa reclamata, subi-

ranno alcuna modiflcazione.

Sarebbe dunque, da parte dei cattolici, una falsa gioia, imma-

ginarsi che la dipartita del Clemeneeau e di qualcun altro dei suoi

collaborator!, come il troppo famoso generate Picquart, il Caillaux

e quattro altri sara seguito da una debolezza qualsissi, da un ral-

lentamento delle ostilita nella guerra fatta alia gerarchia cattolica,

all' insegnamento libero e alle congregazioni tuttora tollerate !

Nelle dichiarazioni ministerial!, lette il 27 luglio innaozi alle

caraere, prima che queste prendessero le vacanze, Briand ha rifiu-

tato di dare una risposta favorevole alia riforma elettorale legisla-

ttva, richiesta da ben 276 deputati, cui piu che la meta apparten-

gono ai gruppi repubblicani ed anche radicali e socialisti.

Ho detto poco fa, che la nostra politica estera non subira cam-

biamenti. La prova n'esiste nell'avvenimento del giorno: la visita

dello zar Nicola II al nostro presidente Fallieres a bordo della co-

razzata Verite, giunta nella rada di Cherbourg. I ministri degli

affari esteri, Piehon, e della marina, Boue de la Pereyere, hanno

accompagnato il capo dello Stato.

II Briand, che gia un tempo ha violentemente attaccato in diversi

discorsi lo zarismo e i dispotici atti dell'autocrate russo ora

nostro fedele amico ed alleato, dal 1896 in qua ,
non poteva con
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decenza accompagnare in questa visita il presidents Fallieres ed i

suoi collaborator*. Quindi egli e prudentemente rimasto a Parigi,

dove sta occupandosi per rimaneggiare il personale di qualche pre-

fettura e per preparare i lavori della sua maggioranza parlamentare
alia riapertura d'ottobre. Dieci settimane di respiro.

2. Ma i lettori della Civilta stenteranno forse un poco a cre-

dermi mentre io affermo ora che a Parigi almeno, se non in tutta

quanta la Francia, il mutamento di ministero e lo scambio di brin-

disi d'amicizia e d'alleanza franco-russa nella rada di Cherbourg,
fanno minor rumore della famosa traversata della Manica in aero-

piano effettuata dal felice ed ardito costruttore Bleriot. Non v'e in

tutta Europa un uomo, il cui nome sia in questo momento piu ce-

lebre del suo. II 30 luglio, per il suo ritorno a Parigi, due ministri

e un'immensa folia entusiasta 1'hanno acclamato, come un tempo
s'acclamava a Roma, nelle accoglienze &\['imperator vincitore che

saliva al Campidoglio. II consiglio municipale 1'ha solennemente

ricevuto &\Yhotel de ville e gli ha offerto uua medaglia d'oro.

Bleriot, ch'e un antico allievo della scuola d'arti e mestieri, si

propone di rinnovare la sua audace impresa con un apparecchio per-

fezionato, nel quale spera di poter condurre con se due o tre pas-

seggeri ; gia a questo scopo si fanno dei preparativi nelle officine

in cui e stato costruito il suo primo aeroplane, a Neuilly-sur Seine,

ricca citt& dei contorni immediati confinanti con Parigi.

Per terminare brevemente la mia corrispondenza politica, vi fac

cio menzione d'un voto importante del consiglio municipale di Pa-

rigi, che ha chiuso or ora la terza sessione annuale, emettendo un

voto per -un prestito di 900 milioni, all' interesse del 3.60 % e rim-

borsabili in 61 anno (nel 1970), al fine di fare eseguire dei grandi

lavori d'abbellimento e d'utilita pubblica nella capitale. Le vaste

risorse di cui attualmente puo disporre la nostra metropoli le per-

mettono di slanciarsi senza troppi rischi in queste vaste combina-

zioni finanziarie.

Ed ora senz'altro indugio, voglio segnalarvi alcuni fatti impor-

tanti, di carattere religiose.

3. Le feste organizzate in onore della santa eroina che la

Chiesa cattolica ci permette di venerare nelle nostre chiese, Giovanna

d'Arco, si sono svolte dappertutto con incomparabile splendore e con

il concorso assai simpatico del popolo cattolico. Quelte di Reims,

che terminarono il 20 luglio (nel momento stesso in cui soccombeva

il ministero) hanno assunto un carattere d' indimenticabile maesta

in quella stessa cattedrale dove, 479 anni or sono, la liberatrice

della Francia portava lo stendardo che essendosi trovato all'ango-

scia aveva diritto di trovarsi agli onori .

Da Reims i vescovi, riuniti intorno all'arcivescovo eino cardinale
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LuQon, hanno inviato un indirizzo di felicitazione al cardinale Andrieu,

-arcivescovo di Bordeaux, al quale era allora stata inflitta un'am-

menda di 600 franchi a causa della pastorale, pubblicata allorche

prese possesso della sua sede, in cui giustamente negava avere alcun

valore in coscienza le leggi votate sulla separazione, contro la li-

berta d' insegnamento e contro i diritti dei padri di famiglia.

Altri processi intentati ad altri vescovi stanno avendo il loro

epilogo con delle condanne, che onorano i prelati colpiti allo stesso

modo che gettano il discredito sui magistrati servili, o per lo meno

tiraidi, che le hanno formulate.

Mons. Ricard, arcivescovo d'Auch, i mons. Marty, Laurans, Gau-

they, vescovi di Montauban, di Cahors, di Nevers sono nel numero
di quest! illustri condannati dalla legge, ma non datt'opinions.

E poco probabile che Briand divenuto ministro deH'interno faccia

cessare delle persecuzioui ch'egli ha ordinato in qualita di ministro

della giustizia e dei culti. Ecce iam tertio ! lo voglio essere

I'uomo della conciliazione -- ha detto il ministro prendendo pos-

sesso del potere. Quando pure per Briand personalmente questa di-

chiarazione fosse sincera, tutto il suo passato e le esigenze del suo

partito, gl'impediranno di mantenere la promessa, sebbene gli si

attribuisca che presentera un disegno serio di regolaraento o di

statute delle relazioni della Chiesa cattolica e dello Stato.

Nell'attesa, lo zelo dei cattolici francesi si manifesta nelle loro

opereimprontate ad un ardente patriottismo congiunto ad una scienza

illuminata. Due congress! important! hanno ultimate ora le loro

adunanze annuali : a Parigi quello dei grandi seminari, rappresentati

in numero di 76, e a Bordeaux quello detto della settimana sociale.

Durante la settimana, che s'e svolta dal 26 al 31 luglio, una

pleiade d'oratori eloquenti, di professori eruditi, di giureconsulti e

*<Teconomisti cattolici hanno discusso intorno alle piu alte quistioni

sociali ed ban formulate delle decision! o dei voti i cui risultati sa-

ranno di certo assai fruttiferi per la Ghiesa di Francia e per tutta

la societa.

BELGIO (Rostra corrispondensa). I. Oronaca politica interiore. 1. Un
conflitto tra le due camere. 2. La quistione militare. 3. La quistione

fiamminga. II. Cronaca coloniale. 1. Le feste di Anversa. 2. Lega per la

protezione degli indigeni. 3. Una proposta di legge per gli antichi impie-

gati. 4. La politica inglese ed il Sig. Morel. 5. Un regalo del re agli uffiziali.

6. Una nuova impresa di caoutchouc. III. Cronaca sociale. 1. Gli

operai ftamminghi in Germania. 2. II risparmio nel Belgio. IV. Cro-

naca scientifica. 1. Nuovo rettore dell'Universita di Lovanio. 2. Un

congresso archeologicq, e storico.

I. 1. Le vacanze, d'ordinario, rasserenano 1'orizzonte della politica

interna, oppure gli danno un aspetto di languore e di morte : secondo
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le opinion! e i gusti. Sul nostro orizzonte questa volta apparisce un

conflitto tra il senate e la camera a causa degli operai, i quali corrono

rischio di rirnanerne vittime. Nel Belgio, la maggior parte dei disegni

di legge pud essere presentata ugualmente per la prima volta, sia alia

camera come al senato. La nostra alta assemblea fu preferita per la

presentazioue di un disegno di legge riguardante la durata del lavoro

nelle miniere
;
nel corso della discussione, pero, il senato respinse la

limitazione legale, troppo rigida ai propri occhi, accettando quella

fatta per decreto reale, perche pud essere modificata facilmente quando
sia necessario. La camera fu piti democratica nel suo voto, sanzio-

nando il principle della limitazione legale ; ma, rimandato al senato,

il disegno fu modificato dalla commissione senatoriale. I nostri padri

coscritti amniisero la giornata legale massima a favore di alcune

classi di operai, ma ne esclusero altre. In considerazione di queste

nuove modificazioni, il disegno fu inviato di nuovo alia camera, che

ebbe un istante di nervosita, dalla quale trasse partito un deputato

socialista per accentuare il proprio discorso, giungendo a minacciare

nientemeno 1'abolizione del senato, qualora questi si ontinasse nel-

1'opposizione. La camera, senza un esame serio, respinse a sua volta

le modificazioni senatoriali, e di rimando 1'alta asBemblea, annoiata,

confermo ii proprio precedente voto. Tale e il contrasto di cui si

aspetta la soluzione piii con curiosita che con timore
; poiche Testate

e passata finora troppo fresca per poter accendere gli ardori belli-

cosi
;
ed in seguito si soffrira troppo caldo per sentirsi disposti ad

accrescerlo con le question! . Volendo giudicare la causa in due pa-

role, noi diremo che, riguardo alia sostanza, le simpatie si volgono

verso la camera ;
in quanto alia forma si da ragione piuttosto al

senato. L'accoglimento incontrastato del disegno della camera avrebbe

recato piacere; ma i nostri deputati, almeno alcuni, hanno man-

cato di tatto verso il senato, e questi, a buon diritto, ha fatto valere

la propria autorita e tutelato il proprio decoro.

Durante la discussione, nel recinto medesimo del senato, si e

potuto osservare l'affievolimento delle vecchie idee conservatrici,

avendo il capo antico del ministero, sig. de Smet de Naeyer, svolto

con eloquenza e valore la proposta di una legge ostile all'intervento

governativo nell'ordinamento del lavoro degli adulti. Alia votazione

pero egli raccolse appena sedici voti (otto cattolici ed otto liberali)

in favore dalle proprie idee.

2. La questione militare, una questione che preoccupa e tiene,

altresi, divisa la opinione, al presente e entrata in un periodo

nuovo, dopo la presentazione di un disegno di legge governativo ;

disegno atteso con impazienza, e sul quale si era serbato un secreto

assoluto, perflno con gli stessi deputati amici del governo. Ecco un

delle grandi linee di detto disegno.
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La esposizione dei motivi, distribuita alia Camera 1'otto luglio

decorso, comincia ricordando: 1) che I'inchiesta parlamentare sulle

condizioni dell'esercito ha trovato che. questo non arrivava al totale

di 42800 uomini, riconosciuto necessario nel 1902; 2) che il mini-

stro della guerra ha proposto tre mezzi per cuoprire la mancanza

del nuraero : a) aumentando la ferma
; fr) aumentando il contingente;

c) generalizzando il servizio militare e sopprimendo 1'estrazione a

sorte e la sostituzione, diminuendo in pari tempo la durata del ser-

vizio. -- II disegno presentato alia Camera in parte e compilato se-

guendo quest' ultima proposta, senza pero accettarla tutta, poiche il

governo desidera aver riguardo alia pubblica opinione. L'idea di

generalizzare il servizio ha trovato opposizioni che non sono ne di-

sprezzabili, ne da trascurarsi. Ad evitare gl'inconvenienti e metter

fine all'arbitrio della sorte, il disegno di legge pone come base del-

1'arrolamento non la persona, ma \Siunita della famiglia. Un figlio

per famiglia; questa sara la caratteristica della nuova legge.

In quanto alia durata del servizio militare, potra risultare dal

numero di uomini annualmente incorporato. La sua riduzione sara

preveduta, anche con sicurezza, dopo passato un certo spazio di

tempo, senza tuttavia aver la possibilita di stabilirne la misura, e

sara effettuata annualmente con un decreto reale. Inoltre, se per un

concorso straordinario di volontarii o per un aumento impreveduto

di rafferme, il totale di 42 800 uomini sara oltrepassato, si riportera

al numero normale, congedando i railitari che avranno compiuto i

due terzi del servizio e superate le prove prescritte per ottenere il

grado di caporale o di brigadiere.

Con una sufficiente approssimazione, dice il relatore, si puo anche

prevedere qual sara il numero di uomini annualmente incorpo-

rato. In ogni anno circa 26 500 famiglie iscrivono pel servizio

militare un figlio. Sottraendo da questo numero coloro che sono

esentati, il numero degli incorporati si restringe annualmente a

16000; e questo basta agli autori del disegno di legge per esser

certi che il sistema proposto fornisca il contingente di 42 800 uomini

richiesto pel tempo di pace. La legge esenta definitivamente i mi-

nistri dei culti e i missionarii
; per un anno varie classi di giovani,

i religiosi, gli alunni di teologia, di filosofia se si consacrano allo

stato ecclesiastico ; coloro che si preparano per 1'insegnamento pri-

mario o secondario nelle scuole normali dello Stato o in quelle sot-

toposte alia sua ispezione; gli alunni usciti da questi istituti o ad-

detti ad uno stabilimento sottoposto all'ispezione o alia direzione

dello Stato; inflne esenta coloro che non possono, senza grave dan no,

interrompere gli studii o il loro tirocinio, ne abbandonare moinenta-

neamente gli stabilimenti che essi frequentano.
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A prima vista, si crederebbe che tutta la destra sia uuita in blocco

per approvare il nuovo disegno. Tl sig. Woeste medesimo, i'ostinato

avversario del militarisnio, nella riunione plenaria della destra, a-

veva anuunziato fra gli applausi che era pronto a fare concession!

a patto pero che i fautori del servizio personale rinuncino al loro

sistema per accogliere la proposta del governo. II veto del 14 luglio

getto un po' d'acqua fredda su questo facile entusiasmo
; perche

nelle sezioni la proposla del governo fu respinta con 81 voto contro

63 e cinque aslensioni. Per parte della sinistra si spiega facilmente

il voto contrario: i nostri avversarii, infatti, sono risoluti di valersi

della questione militare par dare scacco al governo; ma non si spie-

gano altiettanto facilmente i voti contrarii della destra. Come mai,

dunque, 51 disegno del governo non ha ottenuto la maggioranza?
Prima di tutto a causa dell'assenza di un certo numero di depn-
tati della destra: su 17 assenti 13 erano cattolici : poi per la diffi-

denza ispirata dal detto disegno in molti deputati. Si teme che con-

tenga in realta un aumento di servizio militare; si sospetta anche

vi sia innestata 1'abolizione della sostituzione. Senza dubbio il go-

verno, nel suo disegno, non ne ha proposta la soppressiouc ; ma ha

lasciato alia camera il compito di risolvere il problema. Per varii

deputati di destra, tuttavia, e un iacubo la soppressione della sostitu-

zione, nella quale scorgono una riforma democratica. D'altra parte. si

pretende che 1'abolizione della sostituzione sarebbe male accolta da

una grande parte della popolazione, compreso il mondo dei piccoli

commercianti, dei piccoli borghesi, dei piccoli padroni, specialmente

dei contadini
;

e percio molti membri della destra, compresi alcuni

che ban no votato in favore, hanno dichiarato di non considerarsi

vincolati dal voto favorevole nel caso in cui non sia rispettata la

sostituzione.

In tutto questo vi e solo un malinteso, imperocche il disegno

del governo non e ancora in alcuna parte pregiudicato, non essen-

dosi manifestate opposizioni invincibili. Gli scrupoli che hanno im-

pedito ad alcuni membri della destra di unirsi alia formola del sig.

Schollaert speriamo siano facilmente dissipati durante le discussioni

che si stanno preparando, non facendo difetto in tutti la buona vo-

3onta di trovare un terreno comune per intendersi ;
e lo stesso pre-

sidente del ministero ha fatto sapere che lungi dal volere imporre

la sua formola ne varietur prender& in esame con cura tutti gli

emendamenti atti a migliorare il disegno. Queste disposizioni auto-

rizzano, nonostante i rumori e i grid! di vittoria dei giornali della

opposizione, a sperare una felice soluzione.

3. La questione del flammingo negli istituti d'istruzione libera,

nella prossima sessione del parlamento sar& oggetto di delibera-

zione.
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La proposta alia quale e vincolata la camera favorisce lo studio

della lingua fiamminga obbligatorio nella classe colta
; disgraziata-

menle, pero, corre pericolo di ostacolare la libertA, d' insegnamento,

questa preziosa salvaguardia del nostro diritto pubblico. Si vorrebbe

rendere obbligatorio 1' insegaaraento del fiammingo in due rami al-

metio del programma prescritto pei collegi liberi della Fiandra; sol-

tanlo in luogo di stabilire, secondo il sig. Coremans, autore della

prima proposta, una prescrizione direlta ed esplicita, il testo ideato

dai sigg. Segers e Franck per una via obliqua perviene al mede-

simo risultato. Secondo essi, per essere ammesso all' universita un

giovane dovr& subire un esame scritto e orale in lingua fiamminga;

pero dovrebbero essere esonerati da tale esame gli studenti che

presentino un attestato di aver seguito nei sei anni di umanita due

corsi di materie principali dati in fiammingo, ovvero di avere fre-

quentato, durante il corso umanitario, le lezioni di fiammingo per

otto ore settimanali. -- Cosa accadrM - Gli studenti provano per

ogni sorta di esami grande e molto naturale avversione
;

e si pud

egualmente prevedere che le otto ore di fiammingo per settimana tro-

veranno pochissimi seguaci. Una organizzazione simile per 1' insegna-

mento e in contrasto con 1'ordine razionale del piano generale degli

studii. Prevarranno, dunque, i due corsi dati in fiammingo, e cosi,

per una via traversa, si giungera alia meta, designata dal sig. Co-

remans.

La violenza e solo mascherata
;
ed in questa materia non e am-

missibile la violenza, opponendosi alle nostre tradizioni e potendo
mettere in pericolo i nostri mteressi e i nostri diritti piu sacro-

santi. Bisogna stare attenti affinche, cercando d' infiandrizzare

legalmente e per imposizione 1' insegnamento libero, non diamo un

giorno ai nostri avversarii i mezzi di renderlo neutro, immorale nei

metodi, dei quali avremmo loro offerto 1'esempio. Questa legge e

contraria alia liberta del padre di famiglia, il quale, anche nello

stesso paese fiammingo, deve aver diritto di volere pei proprii figli

1' insegnamento in lingua francese
;
essa non potrebbe essere appli-

cata, senzademolire il programma di umanita. II vescovo di Bruges ha

fatto di recente una dichiarazione in questo senso nella occasione dei

festeggiamenti organizzati per celebrare il giubileo del collegio vesco-

vile di delta citta. Queste feste, egli disse, spingeranno ciascuno di

voi a difendere piu rigorosamente di prima la liberta d' insegna-

mento, per cui merito il grano di senapa diviene un albero gigan-

tesco. Noi vogliamo, e vero, che tutti i nostri alunni parlino la

lingua francese e la lingua fiamminga; ma non vogliamo che lo

stato s'intrometta per prescriverci il numero di ore da destinare

ai rami del nostro programma. La liberta dell' insegnamento e ga-
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rantita dalla costituzione e noa sarebbe un distruggerla permettendo
allo stato di metier lingua nella organizzazione del nostro insegna-
mento ?

II. 1. Anversa e soprattutto la sua camera di commercio hanno

preparato una climostrazione nazionale per festeggiare 1'annessione

del Congo al Belgio. Tutte le grandi associazioni commerciali, in-

dustriali e scieutiflche riceverono 1' invito
;
ma era da temersi che,

dopo le polemiche suscitate durante la discussione di detta annes-

sione, tale dimostrazione rimanesse specialmente localizzata e si

restringesse ad essere un'espressione di simpatia del mondo com-

merciale di Anversa per 1'opera africana. II risultato fu al contrario

soddisfacentissimo ed oltrepasso le speranze che si potevano con

cepire. La camera di commercio riceve il re, al quale fu fatta una

accoglienza entusiastica. Egli assiste alia sfilata del corteggio colo-

niale e dipoi partecipo la sua intenzione di ritornare ad Anversa

durante la stessa settimana, per visitare i locali dell'esposizione

coloniale. Sua Maesta fu vivamente applaudito dalla popolazione.

2. La Lega Belga per la protezione degli indigeni nel Congo e

stata definitivamente costituita, con lo scopo di migliorare le eon-

dizioni degli indigeni medesimi, di difenderne i diritti non solo nel

Congo belga, ma eziandio in tutto il bacino convenzionale del Congo.
Vi hanno aderito i rappresentanti dei tre partiti (cattolico, liberale,

socialista).

3. Merita speciale menzione ancora che alcuni deputati hanno

presentato agli uffici della Camera una proposta di legge per con-

cedere una pensione agli antichi impiegati dell'associazione inter-

nazionale africana dello Stato indipendente del Congo e del comi-

tato speciale del Katanga.

4. Sir E. Grey, nel discorso pronunziato ultimamente alia Ca-

mera dei Comuni, affermo la necessita di agire con grande prudenza
nel trattare la questione Congolese. Questa riserva e questa pru-

denza hanno prodotto una disillusione nella Congo Reform Asso-

ciation, la quale sperava di sentire invece severe minacce
;
in

conseguenza di cio il sig. Morel ha dichiarato guerra al sig. E. Grey.

II servizio d'information! del Foreign office e cattivo oggi come

era nel 1870, avendo dato una serie continuata di errori di calcolo,

fondati sopra resoconti inesatti, sopra profezie, smentite poi sempre
dai fatti . II sig. Morel attacca con queste parole sir Arthur Har-

dinge, ministro d'Inghilterra a Brusselle : L'Inghilterra, egli con-

tinua, avrebbe dovuto esigere cambiamenti determinati, dentro un

dato periodo di tempo, e stabilire in modo concrete le riforme vo-

lute, poiche il Belgio e stato sempre un punto pericoloso nello

scacchiere europeo, e non si diminuisce certo un tal pericolo, per-
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mettendo ad uno stato neutro di sfruttare un gigantesco stato ne-

gro, posto nel centre dell'Africa, di violare la legge morale, d' in-

frangere i trattati, di stabilire un monopolio di terre, di prodotti,

e di Javoro. Queste cose rendono da per se stesse impossibile la

conservazione della neutralita belga, imperocche, entro pochi anni,

accenderanno una lotta nel Katanga, fatale ed inevilabile, col go-

verno deU'Africa australe unificata: inglesi ed olandesi non sop-

porteranno di essere messi fuori dalle piu ricche regioni minerarie

del mondo. Tali abusi debbono cessare a qualunque costo
;
e le

sorti dell'Inghilterra dipendono dalla condotta che essa terra in

questa questione, la quale e il crogiuolo ove sara messo a prova il

carattere della nazione inglese . Non si chiama perdere il senti-

mento della moderazione e il retto giudizio scrivendo simili cose?

5. II re del Belgio fa costruire delle ville nel suo magnificodo-

minio del capo Ferrat, ove andranno a riposarsi gli ufficiali belgi

e francesi che avranno dimorato nel Congo, e ritorneranno da questa

colonia in congedo di convalescenza.

6. Ecco una notizia che ha il suo lato piccante: un gruppo di

capitalist} e di industriali belgi hanno fondato una societa per la

coltivazione del caoutchouc nella colonia inglese di Malacca!

III. 1. La Gerrnania agricola ha deficienza di braccia. Durante

la stagione dei lavori campestri, gli agricoltori hanno ricorso alia

mano d'opera straniera a loro fornita in modo speciale dalla Polonia

russa: per altro il governo prussiano obbliga gli operai polacchi a

formalita che restringono la immigrazione, sicche da qualche tempo

1'agricoltura tedesca pare disposta a voler procurarsi la mano d'o-

pera fiamminga ; perche in questa stagione dell'anno, 50 ovvero 60,000

uomini delle province flamminghe e di qualche distretto vallone vanno

in Germania e in Francia e, dopo terminata la raccolta, ritornano

nel seno delle proprie famiglie, portando seco 12 e 13 milioni di

Franchi. Finora I'emigrazione temporanea dei Belgi si e effettuata

quasi esclusivaraente nei dipartimenti del Nord della Francia
;
ma

gli operai fiamminghi, al presente, sono, in Germania, preferiti ai

polacchi per la loro ability nei lavori agricoli e per la loro sicurezza

nelle relazioni con i capi delle aziende agricole.

2. 2 625 000 libretti della cassa di risparmio ed un capitale

di 1359000000 franchi costituiscono per 1'esercizio 1908 il bilan-

cio del risparmio belga, concentrate in questo grande istituto. La
somma dei risparmi razionali cresce. Per comprenderlo e necessario

sottrarre dal totale la somma dei frutti ricavata alia fin dell'anno

dai deposit! di risparmio; interessi che sono, come e noto, capita-

lizzati. Vediamo allora che 1'aumento va come segue :
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1902 - 23 milioni

1903 29

1904 - 39. 5

1905 33. 3

1906 39. 6 milioni

1907 39. 6

1908 53. 5

IV. 1. 1 lettori della Civilta conoscerarmo gia dai giornali che

mons. Hebbelynck, rettore magnifico dell'universita cattolica, ha chie-

sto il riposo per motivi di salute. I nostri Vescovi hanno affidato

tale importante ufficio al sig. can. Ladeuze, presidente del collegio

dello Spirito Santo, ben noto nel mondo teologico pel suoi lavori

e pel suo insegnamento.
2. Dal 31 luglio al 5 agosto ha avuto luogo a Liegi il XXI con-

gresso della federazione archeologica e storica di Liegi e della so-

cieta di arte e storia della diocesi medesima, sotto la presidenza del

sig. I. Fraipont e del sig. Goffredo Kurth, 1' illustre direttore del-

1'istituto storico belga a Roma. Vi si trovarono quivi riuniti i dele-

gati di circa cinquanta societa, che si occuparono della storia degli

antichi Paesi Bassi e del paese di Liegi.

II programma del presente congresso fu svolto con pieno risul-

tato
;
oltre i lavori delle diverse sezioni (preistorica, storica, archeo-

logica e di scienze ausiliari), alcune gite dirette da persone pratiche

dettero agio ai congressisti di visitare sia i numercsi monumenti

insigni della citta di Liegi, un museo alia casa Curtius e 1'esposi-

zioni di scultura di Giovanni Del Cour, sia i castelli storici della

provincia di Liegi, i resti di capanne neolitiche della Hesbaye, i gia-

cimenti preistorici di Boncelles, le collezioni romane conservate a

Tongres, ecc.
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RACCOLTO DALLA C1VILTA CATTOLICA

3 SERIE

(NONA LISTA

Somma precedente L. 143.088 95

S. E. Rma Mons. Giovanni Regine, Vescovo di Nicastro

(Seconda offerta della sua Diocesi) 186 85

Un sacerdote francese 5

La Lega Patriottica italiana nell'Uruguay, Montevideo,

per mezzo del suo Presidente, implorando TAposto-
lica Benedizione per tutti i meinbri della Lega. 1.267 30

Conte Saladini di Fano 100 -

Rev. D. Fortunate Auzzi, Paganico 10

Obolo al Santo Padre dei buoni cattolici bolognesi riu-

niti nella Ghiesa di S. Giorgio per onorare il Sacro

Cuore di Gesu 21 -

Rdo F. T., Locarno (offerta mensile) 6 -

Rdo D. Carlo Tanetti, Tavarnelle 5 -

Raccolta nella Ghiesa di S. Francesco di Geronirao in

Grottaglie la sera della festa di S. Pietro ... 7 -

Conte Francesco Milesi Ferretti, Macerata 5

Signora Van Velthoven de Moreira, Montevideo . . 27

Raccolte dalla Die Katholischen Missionen pubblicate

dall' Herder di Friburgo (Quarto, offerta) ... 32205

Come segue: Anonimo, m. 4,20 Rev Gostantino

Proell, Beneficiato a Pfaffenhofer, m. 10 Rev. Carlo

Vogt, Parroco a Newburg, m. 20 Anonimo, m. 20

A. Leitner di Monaco di Baviera, m. 100 Anonimo,
m. 5 Rev. G. Feltes, Parroco a Altwies, m. 100 Ano-

nimo, m. 2 (Totale m. 261,20).

Rdo D. Pietro Larghi, Milano 5

Arciprete Saverio Gandolfo, Borgomaro 2 -

La famiglia Busnelli, Milano 20

A riportarsi L. 145078 15
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Riporto L. 145.078 15

Alcuni americani scampati miracolosamente al naufragio
della Slavonia e caritatevolmente soccorsi da' cat-

tolici dell'isola di Flores nelle Azorre, per mezzo
del Sig. Giovanni Devine di Washington, D. C. 615

Sig. Cornelio Borbely, Pannonhalma Deus conservet

Burn et vivificet ad multos annos... Fiat . . 30

Conte Maurizio Dzieduszycki, Tavarnelle in Val di Pesa 5

Rmo Mons. Giuseppe M. Serio, Prelate domestico di Sua

Santita, Napoli . . . 10 -

Rdo D. Ett. Belloni, in preparazione agli esercizi spiri-

tuali con aJtri colleghi, S. Polo d'Ensa ... 5 -

RR. PP. Maristi della Chiesa del Rosario, Roma . 15 -

0. R., Ozieri, in suffragio di un defunto . . . . 6 -

S. E. Rma Mons. Carlo Lavigne S. I. vescovo di Trin-

comalia, Geylan, pro Sicilia 500 -

La Congregazione della SSma Annunziata eretta nel Col-

legio di Belen della Compagnia di Gesu, Avana,
Cuba y> $00 -

Dall'editore Herder di Friburgo per mezzo del Procura-

tore del Collegio Germanico 9 55

Roma, 28 agosto 1909. TOTALE L. 146.473 70

Avvertenza.

II Santo Padre, grato a' suoi figli per Tobolo regi-

strato nella presente lista, invia a tutti gli offerenti, e ben

di cuore 1'Apostolica Benedizione.

OPEEE PERVENU1E ALLA DIREZ10NE 4

Scienze sacre. Bassani L. De Transubntantiatione ad
mentem S. Thomae Aq. Faventiae, Novelli,

Gratry A. d. 0. Cotnmentaire sur I'fi- 1909, 8, 48 p.

vangile selon Saint MMhieu. Paris, Te- Rauschen G. L'Eucarestia e la peni-

qui, 1909, 16, 360; 348 p. Fr. 6. tenea ne' primt set secoli della Chiesa. Vet-

Camerlynck A. can. Commentaries in sione ital ; ana eon osserrazioni ed aggiunte.

epistolas catholicas. (Clomm. Briigensis in Firenze, libr. ed. ftorentina, 1909, 8, XII-

S. Script, a I. A. Van Steenkiste primura 252 p. L. 3,50.

editi). Ed. V. deuuo epiendata et notabiliter Barin L. sac. Catechismo liturgico. IV.

adaueta. Brugis, Beyaert, 1909, 8, 300 p. Sacramenti e sacramentali funzioni par-

* Non essendo possibile dar conto delle molte opere, che ci vengono inviate, con quella

solleeitudine che si vorrebbe dagli egregi autori e da noi, ne diamo intanto un annunzio

sommario che non importa alcun giudizio, riserbandoci di tornarvi sopra a seconda dell'op-

portunita e dello spazio concesso nel periodico.
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^icolari e straordinarie. Copioso indice

analitico-alt'abetico delle cose notevoli. Vi-

cen/a, Galla, 1909, 16, 340 p. L. 1,50.

Galleranl A. Antidoto. Caitas a un fstu-

diante-de universidad iitilisimas tambien ;i

las sefiorit s instruidas. Trad, de la 12 ed.

ital. porA(s. PiAiioio. Barcelona, Gili, 1909,

1, XXIV 600 p. Pes. 4.

De la Paquerie J. L. Apologia popular
de la

f'e cristiana. Tom. I. Dios y la Re-

ligion. (Religion y Cultura. IV.) Barce-

lona, Gili, 1909, 1(5, XX-568 p. Pes. 4.

Sichirollo G. Nomenclatura tontistica

nella teorica del miracolo con 1'appendice
II mirncolo e i modernisti . Rovigo, tip.

sociale, 1909, 8, XV1-112 p. L. 2,50.

The catholic Encyclopedia, an interna-

tional Work of reference on the constitu-

tion, doctrine, discipline, and history of the

catholic Church. Vol V. New York, Robert,

Appleton company, 4, XVI-796 p.

Ortiz G. Luce e tenebre. Lezioni apolo-

getiche di religione. Lez. I. Napoli, D'Au-

ria, 1909, 8, 32 p. L. 0.25. Rivolgersi all'Au-

tore, via Laura Olivi Maacini, 44, Napoli,
Prevete G. S. I. II modernismo. Confe-

renza tenuta nel duomo di Milano (Quare-
sima 1909). Milano, Leoni, 8, 22 p.

Prisco G. card, arciv. di Napoli. Per I'As-

sunzione di Maria SS. Lett era pastorale.

Agosto 1909. Napoli, Giannini, 8, 10 p.

Quintarelli G. M. ag. Le glorie del Nome
di Maria. Vol. II. Roma, Istituto Pio IX,

1909, 16, IV-312 p.

Riviere J. La propagasione del cristia-

nesimo nei primi ire secoli secondo le con-

clusioni di A. Harnaclc. Trad, dalla 2 ed.

francese. fScienea e Religione). Roma, De-

sclee, 1909, 16, 128 p. L. 1.20.

Sales M. O. P. La vita di Gesu narrata
colle parole del Vangelo, o armonia del

quattro Vangeli. Torino, Berruti, 16, XVI-
288 p. L. 0.75.

Vianzlno G. teol. II libro della gioventu.
I proverbi del Savio coramentati. Torino,

Artigianelli, 1909, 16, 446 p.

Oratoria.

Vannutelli V. Orutiones ad Eucharisti-

cum Conventum Coloniae Agrippiniie ha-

bitae (die 4 et 6 augusti anno 1909). Colo-

niae, Bachera, 1909, 16, 20 p.

Taschetti P. S. I. Opere postume, pub-
blicate dal P. Antonio La Spinae. S. Vol. II.

Discorsi morali e panegirici. Palermo, Ca-

stellana, 1909, 8, 276 p. L. 3.

Vangelini di cinque minuti ad ogni Messa

delle domeniche dell'anno. Utile anche come
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lettura domenicale nelle famiglie. Novara,
libr. Salesiana, vescovile, 1909, 16, XVI-
184 p. L. 1.

Diritto e scienze.

Buccino L. Del principio e dei limiti

delta proprieta letteraria. (Parte storica e

dottrin.) Napoli, Perrella, 1909, 8>, 100 p. L. 2.

Gemelll A (). M. I/enigma della vita e

i iiuovi o'iesonti della biologia. Introdu-

zione allo studio delle scienze biologiche

(con 13 tavole fuori testo e 59 figure nel

testo). Firenze, libr. ed. florentina, 1909,8,

XXIV-600 p. L. 6.

Stlattesi R. Spoglio delle osservaeioni

sismiche dal 1 dicembre 1903 al 30 novent-

bre 1006. (Bollett. sisnwl. dell'Osserv. comuu.

di Qua'to-Castello). Borgo S. Lorenzo, Mar-

zocchi, 1909, 8, X-116 p.

Bonacini C. NicoliB U. Misure di con-

ducibilita e'etlrica dell'aria eseguits sul

monte, Cimone vell'fstate del 1908 (Pubbl.

del R. Osserv. geofisict di Modena). Mo-

dena, Soiiani, 1909, 4, 24 p.

Storia, agiografia e biografia.

Tacchi Venturi P. S. I. Storia della

Compagnia di Gesit in Italia. Vol. I. La
vita religiosa in Italia durantt la prima
eta dall'ordine, con appendice di document!

inediti. Roma-Milano, Albrighi, Segati e C,

1910, 8', XL-720 p. L. 15.

Rahman! Ign. Ephraem II. patriarcha

antiochenus Syrorum. Documenta de anti-

quis haeresibus primo ed. vertit prolego-

menis illustravit. (Stndia syriaca Fasc. IV.)

Monte Libano,typis Patriarchalibus, 1909, 4.

Branca Fr. L'antica Litceria. Notizie e

raonumenti. lEstr. Riv. di scifnse e lettere

di Napoli. Anno VIII e IX)- Napoli. D'Au-

ria, 1909, 8, X-56 p

Pisani P. sac. II Canada presente e fu-

turo, in relaeione all'emigrosione italiana.

Con due carte illustrative. Roma, Un one

Coop., 1909, 8, 174 p.

Roussel A. La religion vedique. (Reli-

gions orientales. Prem. Ser.) Paris, Tequi,

1909, 16, 312 p. Fr. 3.

Nuvoli P. I martiri della Sardegna.

Appunti storici. Sassari, Forni, 1909, 8, 40 p.

Ricci G. O. F. M. Le avventure di un

missionario in Cina. Meraorie di monsignor

LUIGI MOCCAGATTA O. F. M. vescovo titolare

di Zenopoli e vicario apostolico del San-Si.

(Letture amene ed oneste.) Modena, tip.

Pontificia, 1909, 16, 300 p.

Girelli E. Brevi cenni intorno alia vita
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del can. Lorenzo Pintoszi. Brescia, tip.

Queriniana, 1909, 16, 176 p. I,. 0,50.

Nasalli Rocca G. B. vescovo di Gubbio.

Commemorations di mows. Giovanni Bat-

tista Scalabrini vesrovo di Piacema. Pia-

cenza, Solari, 1909, 16, 28 p.

In memoria di mons. Paolo M. Ba-

rone, at civ. di Siena. Siena, S. Bernar-

dino, 1909, 8, 24 p.

Ceretti F. sac. Del P. F. Bonaveniura

da Pasitano mm. oss. Meinorie raccolte dal

p. Francesco I. Papolti delTOrdine *tes.so,

modificate e pubblicate con corredo di giunte
e document!. Parma, tip. della SS. Annun-

ziata, 1909, 8, 48 p.

University ?aint-Joseph. , Beyrouth
Melanges de la faculty orientals. Ill Fasc.

II. I. P. H. LAMMENS, Inscriptions arabes

du Mont Tabor. II. PP. J. KHALIL et L.

RONZEVALLE, L'epHre a Constantin. III.

Notes Spigraphiques. IV. L. CHEIKHO, La
Hamasa de Buhturi. V. L. JALABERT,

Deux missions archtologique americaines

en Syrie. VI. Notas et etudes d'archeo-

logie orientate. VII. P. PETERS, S. Bar-

laam du Mont Casius. Leipzig, Harrasso-

witz, 1909, 8, p. 481-816. 1-122.

ROUX 0. Infansia e giovinessa ai illustri

italiani contemporanei. Memorie autobio-

grafiche di letterati, artisti, scienziati. uo-

mini politici, patriot! e pubblicisti raccolte

e corredate di cenni biografici. Vol. II. Ar-

tisti. Parte II. Firenze, Bemporad, 16, VIII-

386 p. L. 2.50.

Vita popolare illustrata della B. Giovanna

d'Arco. Torino, Berruli, 24, 32 p. L. 0.10.

Ascetfca

Della imitazione di Cristo di G. Ger-

senio. Trad, di mons. Luigi Vitali. Milano,

libr. Salesiana, 1909, 24, XXXI1-402 p. Leg.
in tela, L. 1.

Billot G. Retraite religieuse du chemin

de la Croix. Paris, Tequi, 1909, 16, VIII-

360 p. Fr. 3.

Lescoeur. En face de la mort. Courtes

meditations pour la retraite du mois. Paris,

Tequi, 1909, 16, XII-272 p. Fr. 2.

Pica I. prepos. gen. d. Barnabiti. La per-

fesione cristiana nel secolo. Xapoli, Cimma-

ruta, 1909, 8% IV-546 p. L. 5.

- L'amore al Cuore di Gesu insegnato
dalla B. Margherita Maria. Brevi tratteni-

menti per la novena e la fesia del S. C. di Gc-

su. Napoli. Rondinella,1909, 16,96p. L. 0.75.

L,etture reliffiose.

Boissarie. L'oeuvre deLourdes.Xouvette
ed. illustre- de 60 similigravures et conte-

nant les guerisons les plus recentes. Paris,

Tequi, 1909, 16, XVI-432 p. Fr. 3,50.

Bordedebat P. Les apparitions deNotre-

Dame de Lourdes et la societt contemporai-
ne. Paris, Tequi, 1909, 16, XVl-280p. Fr. -2.

Fenelon Gibon. Ou mene I'ecole sans

Dieu. Avec une lettre d'introduction de

mgr Paudrillart. Paris, Tequi, 1909, 16,
VIII 174 p. Fr. 2.

BertMer J. M. S. Beati i cuori puri,

ossia, La castita perfetta. Trad, del parr.
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LO SPOPOUMENTO PROGRESSIVO
NELLE NAZ10NI CIVILI

IV.

La Francia, anlesignana delle altre nazioni in attuare i

prineipii del laicismo anticristiano, come ne matura e ma-

nifesta anticipatamente gli effetti funesti, cosi tutte le an-

tiviene in dimostrare, col terribile linguaggio dei fatti so-

ciali, 1'inefficacia di qualunque mezzo adoperato a porvi

riparo, die non sia il toglierne la vera causa col ritorno

puro e semplice alia fede e alia pratica della vita cristiana.

II die appare con singolare evidenza nel decrescimento

della natality e nella conseguente curva discendente della

po;>!'lazione.

Da circa mezzo secolo a questa parte 1' infezione morale

del maltusianismo, che prim a spaziava liberamente in mezzo

al popolo, e specialmente ira le classi piu colte della Francia,

come una conseguenza della grande rivoluzione, ne tro-

vava altra opposizione che quella del clero per motivi re-

ligiosi, incomincio ad attirare 1'attenzione del grande pub-
blico e ad intimorire anche i circoli spregiudicati colla si-

nistra evidenza dei suoi effetti. I rappresentantipiuautorevoli

della politica e della scienza, economisti,sociologi e statisti,

denunciarono pubblicamente il triste fenomeno ed il peri-

colo che ne derivava al popolo francese; talche anche la

stampa quotidiana dovette occuparsene e 1'argomento di-

vento una di quelle question! vitali, intorno a cui in Francia

e all'estero la discussione e sempre aperta, per cio stesso

che finora tutti i rimedii proposti e adoperati ebbero a mo-

strarsi inefficaci.

L'opera piu considerevole, diretta a combattere il mal-

tusianismo in se stesso e nei suoi effetti, e certamente quella

delVAlleanza nazionale per Vaccrescimento delta popolazlone

1 Vedi presente volume pag. 385 sgg.

1909, vol. 3, fasc. 1422. 41 7 settembre 1909.
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francese; da una dozzina di anni essa Javora con grande

competenza ed energia a risanare la Francia dal terribile

morbo morale, che va sterilendo le fonti della sua vita fisica

e per conseguenza anche la sua forza e importanza di grande
nazione nell'equilibrio europeo.

Nella Revue politique et parlementaire
A

,
J. Bertillon, uno

dei membri piu eminenti deirAlleanza, propose, quali mezzi

per aumentare la natalita francese, 1'affrancamento progres-

sivo delle famiglie dalle pubbliche gravezze in ragione del

numero dei figli, 1'esenzione dei soldati ammogliati dal ser-

vizio militare, Faggiudicazione allo Stato di una parte del-

1'asse ereditario quando il padre non lasci almeno tre figli,

la concessione di pensioni per la vecchiaia ai padri di prole

numerosa e 1'educazione gratuita dei loro orfani, 1'allarga-

mento del diritto di testare ch'e in Francia troppo limi-

tato, il trattare con favore di preferenza nel conferimento

di uffici e privilegi le famiglie piu ricche di figli.

Altri proposero altri mezzi o espedienti, come 1'attirare

colla concessione di speciali vantaggi gli stranieri a stabi-

lirsi e prender domicilio in Francia, il promuovere 1'emi-

grazione alle colonie francesi colla prospettiva di poter fa-

cilmente collocarvi un maggior numero di figli; la lotta

contro il femminismo e il culto pagano della bellezza, 1'au-

mentare la frequenza dei matrimonii con agevolezze di tasse

e riduzione di esigenze giuridiche: 1'abolire il celibato del

clero secolare e regolare, specialmente colla soppressione

delle comunita sacerdotali e religiose; il combattere 1'alcoo-

lismo e Tabuso del tabacco, la limitazione del lusso e del

libertinaggio, la repressione della concorrenza industriale

e della lotta per la vita (struggle for life), la diminuzione

della mortality infantile coll'assistenza organizzata delle

puerpere e dei bambini illegittimi; la riforma giuridica per

la ricerca della paternita e 1'inasprimento delle sanzioni pe-

nali contru i seduttori ecc.
2

.

Le probleme de la depopulation, 1897, pp. 530-574.

KROSE, Bestrebungen nnd Yorsclilaye stir Hebiing der framos. Ge-
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E quanto piu col trascorrere del tempo la questione si

va aggravando e ormai e matematicamente dimostrabiln

che, senza un rimedio radicale, i 40 milioni di Frances! do-

vrebbero trovarsi tra 50 anni di fronte a 100 milioni di

Tedeschi; tanto si fa piu intenso lo studio e si vanno ideando

nuove Industrie e proposte per ovviare al pericolo.

LJltimamente il prof. Richet, dell'accademia di medicina,

domando die si fissasse pei genitori un premio in denaro

di fr. 500 alia nascita del secondo, e di f. 1000 alia nascita

del terzo, del quarto e degli altri figli, calcolando che in

tal guisa la Francia al termine di un quadriennio compre-
rebbe con un miliardo di franchi un milione di nascite. 11

miliardo poi si avrebbe facilmente mediante una tassa del

50 per cento sull' eredita dei collateral! e dei figli unici :

tassa che invece d'impoverire la Francia, 1'arricchirebbe,

elevando in pochi anni la prosperita e la potenza del paese

coll'aumento della sua popolazione .

E il Leroy-Beaulieu propone che, traendo partito dalla

passione dei Francesi per le cariche pubbliche e per gli

uffici fissi, lo Stato dichiari inabile a conseguirli chiunque

non abbia almeno tre figli ;
con che si vedrebbero molti-

plicarsi a legioni i figli dei pubblici ufficiali, uomini e donne.

Egli vorrebbe inoltre che, a parita di rango e di servizio,

fosse aumentato agli impiegati il salario in ragione del nu-

mero dei figli. E poiche i salariati dallo Stato ammontano

a circa un milione, 1'aumento delle nascite salirebbe in po-

chi anni in misura veramente cospicua
l

.

Troppo in lungo ci porterebbe il farci a vagliare par-

titamente il valore dei singoli mezzi fin qui enumerati e

delle ragioni proposte dai loro promotori, per farli adot-

tare quali rimedii efficaci contro 1'infecondita volontaria

del popolo franeese.

Gi limitiamo quindi a qualche breve osservazione, no-

Ititrteneiffer (Stimmcn aus Ifaria-LnacJt, 1906, p. 490 segg.) G. M. La
at France, Bernard, Paris, 1900, pp. 31 segg.

1 Lc Hien public, 15 juillet 1909.
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tando anzitutto che quello del volere accrescere la natalita

coll'aholizione del celibate ecclesiastico e colla soppressione

delle congregazioni religiose, rivela tutta la sua brutale fal-

sita nel sarcasmo neroniano del Combes che, quando get-

tava sul lastrico le imbelli vergini di Gristo, invitavale a

pigliar marito per non morir di fame ! Osservava giusta-

mente il Bertillon nel 1897 che, anche quando le 60,000

religiose di allora avessero voluto tutte accasarsi e fossero

state si fortunate da trovare altrettanti mariti, avrebbero

dato alia Francia 4500 nascite all'anno per le 650,000 di

cui essa abbisogna
i

. Senzache convien ignorare affatto la

vita e la storia, per non dover riconoscere che le popola-

zioni religiose sono le piu feconde e danno insieme un

maggior numero di vocazioni al clero secolare e regolare ;

che solo alle tradizioni cristiane della Francia antica, emi-

nentemente alimentate dalla vita e nella vita religiosa, la

Francia moderna e debitrice del non vedersi gia ridotta

all'ultimo rango delle nazioni europee, e che s'essa tutta

avesse oggi la natality del Finistere, cattolico e percio ricco

di vocazioni religiose, invece dei suoi 39 milioni di abitanti,

ne avrebbe ben 53 2
.

Quanto al rimedio proposto dal Legoyt, di aumentare

cioe la popolazione con rinforzare 1'immigrazione degli stra-

nieri, sarebbe questo, piu che rimedio al male, un vero

pericolo al carattere nazionale e all'indipendenza politica

ed economica di uno Stato da tanti secoli costituito in se

stesso e formato, come la Francia; pericolo che, anche sen-

z'alcun altro rinforzo, e gia tale da intimorire giustamente
il patriottismo francese, se pur si rifletta che su ogni 12

o 13 Francesi adulti si conta uno straniero e che di soli

Italiani dimoranti in Francia ve n'ha 300,000
3

.

L'accrescere poi 1'emigrazione alle colonie francesi, posta
1 L. c. p. 551.

2 V. la risposta di mons. GIBIER all'inchiesta della Revue hebdoma-

daire (Bien public, suppl. 14-15 juin 1909).
3 PAULUCCI DI CALBOLI, Larmes et sourires de I'emigration italiennu,

Juven, Paris, 1909, p. 295.
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la loro vastita e ricchezza naturale, sarebbe un mezzo ec-

cellente per dar campo alle famiglie di moltiplicarsi; ma a

cio si richiede la'fibra robusta di un popolo energico e

pronto ad affrontare le privazioni, gli stenti, i cimenti delle

imprese ardimentose; confessano invece i piu sinceri pa-

triotti che la grande moltitudine del popolo francese non

ha altra ambizione che quella di una vita comoda e rad-

dolcita dai piaceri, per se e pei proprii discendenti. Del

resto la poca attrattiva che ha finora avuto in Francia 1'e-

migrazione nelle colonie, pur si favorevoli a imprese lucra-

tive, quantunquecaldeggiata da un'attiva propaganda di per-

sone autorevoli, dimostra che anche in avvenire da codesto

rimedio non puo aspettarsi lo sperato aumento della po-

polazione.

Degli altri mezzi suindicati, alcuni sono d'importanza

aft'atto secondaria, onde, anche quando fossero ampiamente

applicati, non darebbero certamente un frutto notevole per

1'aumento della popolazione. II femminismo, a mo' d'esem-

pio, 1'alcoolismo, 1'abuso del tabacco, la lotta di classe'e la

concorrenza industrials, la prostituzione, il libertinaggio e

simili, che in Francia regnano come e piu che altrove, pur

non impediscono che la media dei matrimonii sia non solo

normale, ma anzi superi, p. e., queDa dell' Italia, del Belgio,

deiringhilterra, dell'Olanda, della Svezia e della Norvegia.

11 che conferma nuovamente la realta del fatto, onde la

Francia unicamente per propria colpa, cioe per la pratica

volontaria del neo-maltusianismo, e la madre sterile che

per popolare il suo focolare deve ricorrere alia forma del-

1'adozione, aprendo ampiamente le sue braccia agli stra-

nieri '.

1 mezzi poi proposti dal Bertillon e da altri, per pro-

muovere la natalita francese, con esenzioni dai tributi e dal

servizio militare, con riforme del diritto ereditario e testa-

mentario e con favori amministrativi, hanno certamente un

valore considerevole, e quando fossero seriamente e costan-

temente applicati, produrrebbero qualche effetto salutare.

1 PAOLUCCI DI GALBOLI, 1. c. p. 297.
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Ma contro tali riforme legislative sta anzitutto una pre-

giudiziale gravissima, questa cioe che ad introdurre ed

attuare cambiamenti si sostanziali del diritto pubblico e

private, si esige previamente una opinione pubblica favore-

vole, la quale trovi la suaespressionenellecamere legislative.

Or chi mai, che conosca lo stato psicologico della Francia

contemporanea. non vede quanto sia arduo, per non dire

impossible, il formare codesta opinione pubblica favore-

vole? E la indifferenza con cui la nazione francese assiste

allo spettacolo desolante della propria progressiva rovina,

senza punto curarsi d' insorgere, con un trasporto unanime

di nobile patriottismo, contro il terribile nemico che le va

disseccando le fonti della vita nazionale, e forse un segno
ch'essa accetterebbe quelle riforme, da cui sarebbero mag-

giormente colpiti coloro appunto che piu partecipano, di-

rettamente o indirettamente, all'andamento della pubblica

cosa ?

Pur troppo 1'egoisnio degl'individui, ch'e la vera causa

della natalita decrescente, con farsi collettivo e legale per

mezzo del meccanismo costituzionale, acquista maggior
forza in difendersi contro ogni tentative che voglia frenarne

e correggerne gl' istinti. Percio appunto tutta la cura pro-

filattica e terapeutica del terribile morbo, che va sempre

piu logorando ie forze vitali della povera Francia, e rima-

sta limitata alia pura discussione, colla giunta di qualche

palliative. La legge del 1884, con cui dopo il settimo figlio

la famigiia aveva diritto di fame educare uno a spese dello

Stato, e 1'altra del 1889, con cui essa veniva esentafra dalla

tassa di ricchezza mobile, perdettero tosto il loro valore.

I sussidii e le medaglie distribute dal governo, come pure

le gratificazioni di societa private ai padri di numerosa

prole, sono gocce versate nel fiume, per costringerlo a inon-

dare le inaridite campagne. La Francia si esaurisce per ca-

restia di germogli, e gli agricoltori assistono indifferenti al

miserando spettacolo !

Fu giustamente osservato che il diritto di successione
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ereditaria, imposto al popolo francese, contro le sue unt.iche

tradizioni, daH'onnipotenza dello State e \
7ariamente ino-

diticato o peggiorato sotto i varii govern! da Luigi XIV in

poi, ha avuto la sua parte di causalita nella introduzione

delle nefande pratiche nialtusiane e per consegueuza net

decrescimento della popoiazione; ondeche una riforma so-

stanziale di tale diritto, che allargasse la liberta di testare

e impedisse la divisione forzosa dell'asse ereditario, spe-

cialmente regolando a vantaggio della famiglia la succes-

sione ab intestate, sarebbe certamente un antidoto salutare

contro il veleno maltusiano che infetta il popolo francese.

Non e qui il luogo di fermarci a dimostrare quanto in-

giuste e rovinose, special mente alia piccola proprieta. sieno

le disposizioni del codice civile francese intorno al regime

di successione, di cui dice il Le Play che sembra impossi-

bile il comprendere come un popolo civile abbia potuto

conservare un regime cosi contrario alia ragione e all'e-

quita
r

; eppero come la previsione del patrimonio spar-

pagliato e ridotto quasi al nulla colla divisione forzosa tra

piu figli, possa indurre i genitori a limitarne il numero 2
.

Noliamo pero che il regime francese di successione eredi-

taria vige anche nel Belgio, nelle province renane ed al-

trove, senza produrvi gli stessi effetti disaslrosi. E tale fatto

ci conferma nella persuasione che il motive prevalente, per

cui in Francia si pratica il neo maltusianisrno, non e Tin-

tenzione di prevenire i danni della successione ereditaria ai

1 L 'Organisation de la famUle, 2 e
. ed., Mame, Tours, 1875, p. 292.

2 Mentre scriviamo i giornali francesi ci lecano la r.otizia che il 13 lu-

glio fu votata la nuova legge sui beni di famiglia. Con essa viene intro-

dotto in Francia una specie di homestead arfglosassone, sancita cioe la co-

stituzione facoltativa di un bene di famiglia, non euperiore al valore totale

di fr. 8000, indivisibile, inonerabile e inalienabile, previa Fomologazione

del giudice di pace. Tale riforma, per quanto modesta, e un principio ec-

cellente ci risanamento economico domestico e, se verga bene iniesa e ap-

plicata, dovra produrre ottirai frutti. Osserva peio il Journal dcs Debate

che verosimilmente una buona parte dei parlamentaii r.on ne ban capito

nulla
,
tanto e 1'interesse che i rappiesentanti della i azioLe prendono agli

affari piu vitali !
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proprii figli, ma 1'egoismo del genitori che vuole godersi la

vita e pereio rifugge dalle noie, dalle pene e dai dispendii di

una prole numerosa. Di qui il fenomeno funesto che Tin

fecondita volontaria, totale o parziale, non e in ragione

diretta, ma piuttosto in ragione mversa della poverta delle

famiglie
4

.

Qualunque pertanto sia il valore che si voglia attribuire

ai varii rimedii, suggeriti per risanare la Francia da quello

ch'e ormai un vero morbo nazionale, la deficienza della

natalita; certo e ch'essendo la nazione doppiamente arbi-

tra delle sue sorti, per Finfluenza cioe privata dei singoli

individui nel male deplorato e per la sovranila costituzio-

nale di tutti in tollerarne o combatterne le cause; so.tto

1'uno e 1'altro aspetto non ci e dato di vedere finora alcun

segno sicuro che la maggioranza del popolo francese voglia

seriamente sottoporsi a una cura efficace. 11 male pertanto

continued la sua strage con danno sempre piu rovinoso.

E poiche, poste le cause necessarie, e impossibile impe-

dirne gli effetti, lo spopolamento progressive, come in Fran-

cia, cosi si allarghera, in proporzione, anche presso le altre

nazioni civili: 1'Europa continuera il suo cammino verso il

suicidio sociale.

V.

Col decrescimento della popolazione per la diminuzione

progressiva delle nascite, il vizio abominevole del neo-mal-

tusianismo produce altri danni e rovine che lo rendono

un vero tlagello, principio funesto di degenerazione fisica

e morale, di decadenza nazionale e sociale.

Gia il fatto stesso ch'esso viene praticato con sempre

maggiore intensita ed estensione, diffondendosi ampiamente

dalle classi superiori alle inferiori, per modo da costituire

1 Cio fu dimostrato raatematicamente dal BERTILLON, per le citta di Pa-

rigi, Londra, Berlino e Vienna, in uno studio pubblicato nel Bulletin de

I'Institut international de statistique (1899, XI, p. 163). Gf. VERMEERSCH,

La peur de renfant, Geuterick, Louvain, 1909, p. 24.
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ormai in Francia un vizio nazionale, come presso i Romani
ai tempi dell'impero, e da minacciare di farsi presto il vizio

dominante della civilta europea, manifesta ben chiaramente

uno stato generale di depravazione e di deterioramento in

cio che vi ha di piu vitale per il benessere fisico e morale

delle nazioni.

E il vedere che oggidi e divenuta cosi frequente e co-

mune la pratica del neo-maltusianismo, direttamente op-

posto alia legge naturale e al precetto divino del Genesi:

crescite et muUiplicamini, non e sintomo terribile di deca-

denza sociale? Diciamolo pure: una societa ridotta a tale

stato non e sana ne moralmente ne fisicamente. Dove il

vizio diventa costume dominante, dice Seneca, non vi ha piu

alcun mezzo di salvezza . L'accrescimento insomma della

famiglia e intimamente connesso colla purita e severita

della vita domestica, da cui dipende la sanita fisica e mo-

rale della societa; la pratica invece, di cui qui parliamo,

rallenta e indebolisce i vincoli della famiglia e vi porta

uno scompiglio che tosto o tardi perturba e sconvolge

tutto 1'ordine sociale.

In quanto alle conseguenze che questa ribellione contro

le leggi della natura produce nell' ordine morale, sog-

giunge il grande caposcuola della riforma sociale cristiana

ch'esse sono ancora piu deplorabili. Private durante la

parte piu bella della propria esistenza delle funzioni asse-

gnate loro dalla natura, le donne che non sono sottoposte

a un lavoro forzato, cadono in una disoccupazione, che la

loro immaginazione si attiva non puo sopportare; si stu-

diano quindi di crearsi, fuori del focolare, occupazioni fu-

tili e doveri fittizii.

Di qui le stravaganze e gli eccessi di comparsa: il lusso

insensate negli arredi, dove piu del buon gusto campeggia

la ricchezza della materia; lo stigurarsi nel vestito con ac-

cumularvi cio che prima bastava a vestire una intiera

famiglia; il pigliar pose e movenze artefatte, in armonia

colle stranezze della moda; il darsi insomma a cancellare
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col proprio contegno la linea di separazione, gia rispettata

anche nelle apparenze, tra il vizio e la virtu. Di. qui il cer-

care una occupazione favorita nel.mantenere fra loro re-

lazioni regolari, affatto estranee al circolo della famiglia e

deH'amicizia, per trattenersi intorno alle novita teatrali,

alia letteratura leggera, agli avvenimenti del giorno, a

quelli sopratutto che offrono materia di maldicenza e di

scandalo.

Or questo andazzo di cameraderie, che ricorda i tempi

piu corrotti deH'inipero romano e anticamente non si ri-

seontrava se non tra i celibatarii dissoluti senza famiglia,

entrato ormai nelle abitudini della donna agiata, ne sna-

tura il carattere, inaridisce nella sua sorgente 1' influenza

delle classi dirigenti e desta serie inquietudini sull'avve-

nire della famiglia e della society. Sottratta all'azione be-

nefica del focolare e uscita dal retto sentiero, la donna

non tarda a superare 1'uomo in perversita e a farsi 1'ausi-

Haria piu attiva dello spirito del male.

Chi non ha raccolto, aggiunge il Le Play, come vo

facendo io da dieci anni, le doglianze delle famiglie eolpite

nei proprii interessi piu cari, non potrebbe immaginare,

p. e., i disordini sociali, provocati a Parigi da qualche mi-

gliaio di donne che si mantengono in aperta ribellione

contro i doveri del proprio sesso *. Da allora in poi siamo

certamente al decuplo dello scandalo e percio anche della

rovina, non solo nelle classi piu alte, ma, con maggiore

pubblicita di scandalo ed estensione di contagio, sebbene

in forme meno costose e galanti, tra le classi popolari.

E intanto il male intierisce sempre piu micidiale, e

dalla Francia si dilata alle altre nazioni civili per travol-

gerle seco nella stessa rovina, ne appare alcun segno che

si voglia por mano all'unico rimedio radicale: la rinuncia

al laicismo anticristiano e il ritorno alia professione pra-

tica delle grandi verity naturali ed evangeliche pel rinno-

vamento della famiglia e la riforma della societa.

1 L. c. p. io.
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VI.

Prima di chiudere il nostro studio, vorremmo richiamare

1'attenzione del lettori a quanto abbiamo accennato iti

principio, coll'autorita del De Bonald e del Le Play - - e

avremmo potuto aggiungere il De Maistre, il Tocqueville,

il Taine e tutti i grandi pensatori francesi contro 1'onni-

potenza dispotica dello Stato, consacrata dal Contralto so-

dale, che impedisce il risanamento radicale della famiglia
e con cio la restaurazione fisica e morale della societa. Lo
statismo invero ci opp/ime e ci rovina, sopratutto con pro-

fanare e manomettere il santuario domestico; non puo sal-

varci che la liberta e autonornia della famiglia quale scuola

dell'individuo e fondamento della societa.

Disse bene Beniamino Constant: lo non conosco alcun

sistema di servitu che abbia consacrato errori cosi funesti

come Teterna metafisica del Contralto sociale. Per essa

lo Stato rappresenta la sovranita di tutti, unica, indivisi-

bile, inalienabile; ha tutta la potenza e tutta la giustizia;

non puo ingannare e se s'inganna dev'essere egualmente

obbedito; i suoi giudizii, espressi in forma legislativa, sono

assoluti e irrevocabili. Con che il focolare domestico, Tof-

ficina del lavoro, 1'educazione della prole, le tradizioni di

famiglia, di patria, di nazione, di religione, tutto il patri-

monio vitale di un popolo viene sottoposto all'autorita e

all'arbitrio dei legisti, dei burocrali, dei politicanti impa-
dronitisi del governo; la vita privata e spogliata delle sue

liberta piu necessarie e piu feconde, senz'alcun motivo di

interesse pubblico.

Tale dottrina, propagata alia fine del secolo XVIII dai

discepoli ferventi del Rousseau e sancita dalle leggi del

Terrore, del Consolato e del primo Impero, domina an-

cora 1'opinione pubblica degli Stati moderni e continua a

scalzare i fondamenti della societa. Come ai tempi di Co-

stantino 1'alleanza del proselitismo individuale col potere

pubblico ha trasformato 1'umanita colla propagazione della

verita cristiana, aprendo definitivamente una nuova era di



652 LO SPOPOLAMENTO PROGRESSIVO

eivilta, di prosperita e di grandezza; cosi oggidi queste due
forze si uniscono per propagare error! che sono condan-

nati dalla ragione e dalPesperienza di tutti i popoli sani

e felici. II socialismo contemporaneo n'e la manifestazione

piu fanatica e piu dispotica.

Se una reazione energica dei cuori onesti e delle anime

rette non riesca ad arrestare la disorganizzazione della fa-

miglia, oppressa dal despotismo dello Stato, noi saremo

presto ricondotti allo stato selvaggio. Lo dice il De Play ,

dinanzi a cui in questo argomento devono inchinarsi ri-

verenti anche i fanatici dello statismo.

Tale reazione deve mirare a far si che lo Stato rientri

nei suoi confmi, con rispettare e difendere i diritti di tutti,

limitando la sua attivita all'esercizio di quelle funzioni che

non possono essere eseguite ne dall'individuo, ne dal co-

mune, ne dalla provincia.

Cosi la famiglia, affrancata dal giogo dello Stato in

quanto alia disposizione e divisione ereditaria dei beni, in

quanto all'educazione ed istruzione dei figli, in quanto alia

professione, alia carriera e all'esercizio dei diritti civili,

diverra la vera forza della nazione.

L'autorita del padre di famiglia, colla tradizione della

disciplina domestica, santificata dalla soggezione a Dio e

dall'amore al lavoro, sara riconosciuta come anteriore nella

sua origine e superiore nel suo ufficio a tutti gli altri po-

teri umani, perche ritrae in se stessa i caratteri piu spic-

cati di una istituzione divina. E il padre sar il vero

agente dell'ordine sociale, conservando le avite tradizioni,

trasmettendole perfezionate dal suo esempio e dal suo

magistero ai propri discendenti, quale sacro retaggio di

sanita fisica e di dignity morale, di forza, e grandezza na-

zionale e sociale 2
.

Allora soltanto la corruzione sociale, derivata dai grandi

errori della metafisica rivoluzionaria, rappresentata dallo

Stato onnipotente, si arrestera dinanzi alia inviolabilita e

1 L'organisation de la famille, avertissement.

- LE PLAY, 1. c.
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indipendenza del santuario domestico; Tintenzione della

natura non verra frustrata dall'egoismo carnale; la legge
naturale per la moltiplicazione della specie umana eserci-

tera liberamente tutti i suoi diritti colla perfezione onde

fu nobilitata dalla legge evangelica; il neo-maltusianismo

sara aborrito come il delitto e 1'onta piu nefanda del lai-

cismo anticristiano.

Finche invece 1'autorita dello Stato sara superiore a

quella del padre di famiglia anche neirordinamento della

vita domestica
;
finche i figli saranno considerati, di diritto

e di fatto, non come res patris, ma come proprieta dello

Stato
;
finche 1'istruzione e 1'educazione pubblica non do-

vranno conformarsi allo spirito, alle tradizioni e ai prin-

cipii morali- della vita domestica, autorevolmente rappre-

sentata dal padre di famiglia, ma questa verra di fatto

annientata dalla prepotenza della corruzione pubblica trin-

ceratasi nella scuola ufficiale; finche la pubblica moralita

non sara un patrimonio sacro e inviolabile, custodito ge

losamente nel santuario domestico e trasmesso di padre
in figlio colle memorie piu pure e piu sante, ma un effetto

mutabile della convenzione sociale, personificata nella infal-

libilita dello Stato
;
finche insomnia, la famiglia sara trat-

tata nella legislazione ed amministrazione pubblica come

uria istituzione profana, determinata da un contratto pu
ramente civile e priva quindi di qualunque carattere reli-

gioso ; praticamente sara lecito tutto che non e proibito

con sanzioni penali. E poiche tale proibizione non si estende

ne puo estendersi alle pratiche esecrande del neo maltu-

sianismo; percio, alia prova dei fatti, tutti i rimedii del

male appariranno inefficaci: 1'integrita della vita domestica

sara oppressa e soffocata dalla pubblica corruzione.

La questione pertanto dello spopolamento progres-

sive presso le nazioni civili, considerata sotto 1'aspetto dei

suoi radicali rimedii, non e in ultima analisi che una que-

stione di vera liberta naturale e cristiana, domestica e

sociale.
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Adoperiamo bene spesso queste e altre simili locuzioni :

la casa che sorge lungo quella strada, il giardino che la

circonda, le gioie che stanno in quel forziere, le merci che

giacciono in quel magazzino, sono rnia proprieta. Con que-

ste parole, sono mia proprieta, che cosa vogliamo noi si-

gnificare? Vogliamo dire che quelle sono cose di nostra

pertinenza, esclusivamente, delle quali possiamo disporre,

donandole, prestandole, vendendole, usandone, come piu ci

aggrada, senza che alcuno possa opporci ostacolo. Ecco cio

che intendiamo per proprieta. Intendiamo quello che taluno

possiede, come cosa appartenente a se, di cui puo fare a

suo senno, ad esclusione degli altri.

II diritto di possedere nel modo anzidetto le cose, siano

esse transitorie o stabili, dicesi diritto di proprieta. Gli an-

tichi lo defmirono, ius utendi atque abutendi 2
. I moralist!

e i giuristi ora lo definiscono, molto piu aecuratamente:

una potesta morale di disporre a proprio arbitrio di una

cosa, come sua, seppure non vi sia proibizione in contra-

rio, o per legge, o per patto, o per volonta di testatore 3
.

Questo diritto di proprieta puo esso competere anche

al private? Gli puo competere anche per riguardo alle cose

1 Continuazione dello studio morale sopra la giustizia.
2 Che pel diritto di abusare, hire abutendi, non s'intenda altro che

la distruzione della cosa in contrapposto al semplice uso di essa, fu notato

da Giovanni XXII (cap. ad Conditorem, III, de verb, sign!fie.; tra le sue

Extrav., tit. 14), e da TouUier (torn. Ill, n. 86). L'abuso della cosa tua

sara valido in diritto, quantunque inonesto e illecito, finche lo stretto di-

ritto altrui non sara violate . Cosi 1'Audisio, luris naturae et gentium

fiindamenta, lib. II. tit. 1.

3 Doni in turn solet cctnmuuitcr d^finiri: Potesias moral is disponendl

pro arbitrio de re al/qua, tan^uam sua, nisi tauten lege, conventions, i-cl

testatoris vohtrttate prolnbealiir . Cosi il BUCCERONI, fnstifut. TJteol. Ifor.,

vol. I. pag. 277.
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stabili? Da qual legge gli e conferito? Gli viene dalla legge

positiva, o anche dalla legge stessa naturale? Ecco quesiti

gravissimi circa il diritto di proprieta, che vogliamo atten-

tamente studiare e sciogliere in questo articolo.

Prendiamo le mosse dalla considerazione di un fatto.

La proprieta privata, anche di cose stabili, e un fatto,

sono parole del Thiers, costante, universale, in tutti i tempi
e in tutti i paesi : est un fait constant, universe!, dans tons

les temps et dans tons les pays *.

Di questo fatto innegabile sentenzio il Liberatore, che

dai soli stolti potrebbe dirsi ingiusto ed illegale
2

. Ed in

vero, il cosi chiamarlo, ingiusto ed illegale, equivarrebbe a

dare a tutto il genere umano la taccia, o di rozzo ed igno-

rante in alto grado, per non essere mai in tanti secoli

giunto a scoprirne I'ingiustizia e Tillegittimita, o d'iniquo

al sommo, per non essersi mai in tanti secoli indotto a

riprovarlo. II che non sarebbe certamente un giudicare da

buon senno. Lo diremo dunque un fatto giusto, un fatto.

legale. Ma, se e legale, vi e dunque una legge, in cui ri-

guardo viene cosi appellate, legale. Questa legge, quale sara

essa mai? Sara senza dubbio una legge costante ed uni-

versale, come lo e il fatto. Ora tale legge, munita di tali

caratteri, cioe di costanza e di universalita, non puo essere

altra, che la legge naturale: essa e la legge, come disse

finanche il Voltaire, uniforme in ogni tempo, in ogni luogo,

uniforme en tout temps, en tout lieu 3
. Dunque la pro-

privata, anche di cose stabili, e naturale.

1 De la propri&e, livr. I. ch. III.

1 Vedi Cir. Catf., serie XL vol. X. fasc. 767.

3 La loi naturelle. Questo poema fu compasto dal Voltaire per rifutare

un opuscolo, J)n smtverain bien, il cui autore pretendeva, non darsi virtu

ne vizio, e i rimorsi della cosoienza doversi attribuire ai pregiudizii del-

Teducazione.
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A questa raedesima conclusione ci conducono quei va-

lidi argomenti che il grande pontefice Leone XIII cosi bene

raccolse ed espose nella sua tanto celebre encicliea, Rerum
novarnm. Dopo aver dimostrato, che il diritto di proprieta

privata e richiesto dagl'interessi medesimi della classe operaia,

fa chiaramente vedere che esso e naturale all'uomo, in quanto
e ragionevole, in quanto e provvido, in quanto e coltiva-

tore della terra, in quanto e padre, in quanto e cittadino.

Dichiariamo qualcuno almeno di questi solidi argomenti.

Ecco, a parer nostro, uno dei piu efficaci argomenti: La

proprieta privata e naturale, percrie necessaria alia pace e

prosperita civile. Che sia cosi necessaria, tutti gli econo-

mist! lo ammettono. Tutti generalmente convengono, che

senza proprieta individuale non vi e societa bene ordinata

e pacifica, non vi e incivilimento.

Odasi il Droz: Quando la terra e senza possessori,

chi vorra coltivarla con cura? Chi vorra consacrarvi le

proprie fatiche e i proprii risparmii? Alcuni lavori passeg-

gieri, i soli che si osino fare, quando non si ha certezza di

raccogliere, aggiungono pochi prodotti ai frutti spontanei

e selvatici; la popolazione e rada e miserabile. Dacche la

proprieta terriloriale e stabilita, comincia un'era nuova: i

prodotti si moltiplicano ;
la moltiplicazione si accresce con

essi. In questo nuovo stato della societa, si forma una

grande divisione di lavoro, fra gli uomini che traggono dal

suolo le demote, le materie grezze, e quelli i quali si de-

dicano alle arti che la lavorazione di tali materie esige.

Le due classi, ugualmente laboriose, veggono il loro benes-

sere risultare dall'attivita del loro lavoro e dei loro cambii.

In breve i prodotti materiali diventano abbastanza comuni,

percbe certi uomini possano consacrarsi interamente a dare

prodotti immateriali. Quindi noi dobbiamo alia proprieta

territoriale 1'accrescimento della popolazione, dell'agiatezza,
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e 1'esercizio delle piu nobili facolta; noi le dobbiamo lo

svolgimento clelle forze, delle ricchezze e delle intelligenze

del genere umano. Quand'anche si provasse clie 1'istituzione

di questo genere di proprieta non e necessariamente condotta

dalla natura delle cose, bisognerebbe considerarne 1'inven-

zione, se posso dire cosi, come la sorgente piu feconda di

beneficii che mai sia stata aperta agli uomini l

.

Odasi, come il Minghetti discorre sopra lo stesso argo-
mento : L'ordinamento della proprieta privata non solo

conferisce alia buona coltura dei terreni, ma e il mezzo

piu acconcio per trar profitto da tutte le forze limitate di

natura. II qual punto e stato dal Mill medesimo, e da molti

altri economist!, trattato con tanta copia di argomenti e di

prove, che io non potrei se non ripetere i discorsi loro; e

per non essere soverchiamente prolisso, li tralascio. E gia,

sino ab antico, Aristotele aveva notato, che I'uomo ha poca
cura delle cose comuni : si briga massimamente dei proprii

negozii, e meno dei pubblici, o solo in quanto a lui si ri-

feriscono
2

. Avvegnache nulla puo supplire all'interesse pri-

vato e presente, come stimolo di operosita. E questo e il

fondamento dell'industria, cui la moralita circoscrive ed as-

solve. Ma la comunione dei beni non fu vista mai compiu-
tamente in atto presso alcun popolo; e solo si riscontra in

alcune piccole aggregazioni, governate con discipline straor-

dinarie; siccome i monasteri, dove I'uomo, mosso da un

vivo sentimento di religione, volontariarnente immolava se

stesso e i proprii beni ad un piu alto tine: il che non e

proprio, se non di pochi eletti
3

. E poniamo ancora, che in

1 Economie politique ou principes de la science des richesses, livr. II,

chap. 2.

* "Hxiota yap S7ii|isXte^ xuYX*vst rcXeteTwv xoivov TWV yap i8to>v jiaXtaia

fpovi^ouoiv, TWV 8^ xotvwv Yjrcoov, YI
oaov Ixdaitp SrctpaXXst. Pol it. II. 2.

3
I fedeli di Gerusalemrae, dice il De Lugo, sugl' inizii della Ghiesa

nascente, cosi praticarono per qualche tempo : i privati nulla ebbero di

proprio... Crescendo la moltitudine, fu necessario che i fedeli ritenessero i

dorainii privati. II che avvenne anche nello stato dei chierici: questi me-

narono da principio vita comune, ma poi, crescendo il loro numero, si dove,

1909, vol. 3. fasc. 1422 42 7 settembre 1909.
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un paese di clima dolce, di fertile suolo e acconcio a pro-

durre tutte le derrate necessarie, e inoltre segregate dagli

altri e senza alcuna specie di concorrenza, potesse la co-

munione attuarsi: per fermo, quivi 1'industria sarebbe ta-

pina, ogni eccitamento alia solerzia verrebbe meno, e certi

lavori piu penosi non potrebbero conseguirsi che colla

violenza. Ma non ne abbiamo noi medesimi qualche par-

ziale saggio anehe nell'Europa? Chi non vede come i pa-

scoli, i boschi, le terre comunali, siano abbandoiiate e giac-

ciano quasi infruttifere? E chi nori ha almeno udito

parlare delle mani morte, e dei loro possessi, negletti ed

incolti? Ora la comtmione dei beni non sarebbe che una

vastissima inano morta. I primi coloni della Virginia e

della Nuova Inghilterra, che per serbare la fede avita si

rassegnavano a infinite sofferenze, avendo, nel fervoie della

nuova loro societa, voluto speriinentare una specie di co-

munanza dei beni, ben presto ne nacquero inconvenienti

gravissimi, e le carestie vi furono grandi e frequenti. Ma
non appena la proprieta venne riconosciuta e assicurata

ai privati, la produzione comincio a crescere, e Fabbon-

danza delle derrate consolo le fatiche degli agricoltori
l

. E

nell'Algeria avvenne, secondo che racconta il maresciallo

Bugeaud
2

,
che tre villaggi militari furono stabiliti secondo

le norme del lavoro in comune. E sebbene quei lavoratori

fossero giovani, robusti, ben approvvigionati, e assuefatti

alia disciplina e all'umformita della vita soldatesca; nondi-

per gli stessi inconvenienti, venire alia proprieta: quindi quella vita co-

mune rimase presso poehi ed eletti, cioe presso i religiosi. NihU propriwn
singulos hibere, iultio nascent is Ecclesiae fideles Hierosolymilani ali-

quaindiu observarunt... Crescente fidelittm rnultitudine, oportuit fideles

dominia etiam privata retinere. Quod etiam in ipso statu Clericorum

factum est, qul cum initio vitam etiam cotnmunem agerent, crescente

tanien eonim nutiwo, p ropier eadem inconueiiientia, oportuit quod pro-

priiim haberent, el vita ilia cwimnnis apttd pancos et electos, Jwc est

apud Religiosos, retineretur . DA iustitia el iure, disp. VI. sect. 3. n. 1.

' BINGROFT, History of the United-States, vol. 1.

9 Des travaUleurs dans nos yrandes villes, Revue des deux mondes ,

vol. II, 1818.
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meno, dopo un anno, invocarono unanimemente che I'as-

sociazione fosse disciolta; imperocche dicevano : lavoi-ando

in comune, non ci par di lavorare a pro nostro; pero non

lavoriamo; e mancando I'emulazione, vi subentra I'iniin-

gardaggine. II voto loro fu esaudito: nacque la competenza,
e i villaggi prosperarono ;

di che oggi ancora ognuno puo
essere testimonio di veduta A

.

Aggiungiamo quello che sopra il medesimo argomento
scrisse 1'Aquinate : Che 1'uomo possegga le cose come pro-

prie, e necessario alia vita umana per tre ragioni. Primie-

raraente, perche Fuomo e portato a curare con piu soileci-

tudine e diligenza le cose sue, che non le comuni a tutti

o a molti: perocche inclinato, com'egli e, a fuggire la fa-

tica, volentieri scarica sopra gli altri il peso di badare alle

cose comuni, siccome accade spesso in una casa in cui i servi

sono molti. In secondo luogo, perche regna piu ordine nelle

cose umane, se la cura di ciascuna incombe ai singoli sepa-

ratamente : altrimenti, non puo non incorrersi in con-

fusione, se indistintamente tutti debbono aver cura di

tutto. In terzo luogo, perche megJio si conserva la pace,

stando ciascuno contento a cio che ha: onde si vede, che

tra coloro, i quali posseggono qualcosa in comune e per

indiviso, avvengono piu frequentemente altercazioni e con-

trasti 2
.

1 Delia cconomia politico,, lib. V. Firenze, Le Monnier, 1859, pa-

gine 493. segg.
2 Quod homo propria possideat, est necessarium ad humanam vitam

propter tria. Primo quidem, quid magis sollicitus est nnusquisque ad

procurandum aliquid, quod sibi soli competil, quam id, quod est com-

mune omnium vel multorum : quia unusquisque, laborem fitgiens, relin~

quit alter i id, quod pertinct ad commune, sicut accidit in multitudine

ministrorum. Alio modo, quia ordinatius res humanae tractantur, si

singidis immineat propria cura alicuius rei ^rocurandae ; esset antem

confii.sio, .s'/ quilibet indistincte quaelibet procnraret. Tertio, quia per hoc

man is padjicus status hominum conservator, dum unusquisque re sua
contentus est: unde videin us, quod inter eos, qui communiter et ex

Indiviso aliquid (tossidcnt, frequenting inrgia oriuntur . Nella 2, 2.

q. 65. a. S.
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E dunque verita manifesta quella da noi poc'anzi proft'e

rita, non esservi societa bene ordinata e pacifica, non
esservi incivilimento, senzu proprieta individuale. Posta la

qual verita, ragioniamo nel raodo seguente.
La natura vuole senza dubbio la societa bene ordinata

e pacifica, vuole senza dubbio 1' incivilimento. Ma cio non
si ha senza la proprieta individuale. Dunque la proprieta
individuale e voluta dalla natura, e nell'intendimento di lei.

Ma cio ch'e nell'intendimento della natura, e naturale. Dun-

que la propriety privata e naturale. Argomento e questo
chiaro al sommo e convincente.

Passiamo ad un altro non men valido argomento. L'uo-

mo, come ente razionale, e ente provvido. Sotto la legge

eterna, dice il prelodato pontefice nella stessa enciclica,

sotto la provvidenza universale di Dio, 1'uomo e provvidenza
a se stesso '. Ora-la provvidenza richiede che si sopperisca,

non solo al bisogno presente, ma anche al futuro: il che

non puo farsi senza il possesso stabile delle cose frutti-

fere. Se i bisogni dell'uomo, soddisfatti una volta, cessas-

sero, un tal possesso rion sarebbe negl'intendimenti della

natura. Ma i bisogni dell'uomo hanno, per dir cosi, una
vicenda di perpetui ritorni, si che, soddisfatti oggi, rina-

scono dimani. Deve pertanto la natura aver dato all'uomo

il diritto a beni stabili e perenni, proporzionati alia peren-
nita del soccorso ond'egli abbisogna; beni che puo som-

ministrarci solamente la terra con la sua inesauribile fe-

condita 2
.

1 Sub lege aeferna, sub potestate o innia proindentissime gubernantis
Dei, se ipse gabernat providers ia consilii stti .

- Habent cuiusquv liominis necessitates velut pi'rpetiios reditns, ita

ut Jiodie expletae, in crasHnum nova imperent. Igltur rem qitamdam debet

homini natura dedlsse stabilem perpetno^ne ntansurain. nude pcrennifas

subsidii expectari posst. Atqul istiusmodi pvrennitatem nulla res prae-

sfnre, nisi cum ubertatlbus suis terra potest.
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Questa ragione cresce assai di valore, se si consider!,

non Fuomo isolate, ma 1'uomo domestico, e 1'obbligo nel

padre di provvedere all'avvenire dei suoi figliuoli. Per

legge inesorabile di natura, incombe al padre il manteni-

mento della prole: e per impulse della natura medesima,

che gli fa scorgere nei figli una imagine di se, e quasi una

espansione e continuazione della sua persona, egli e mosso

a provvederli in modo che, nel difficile corso della vita,

possano onestamente far fronte ai proprii bisogni: cosa non

possibile ad ottenersi, se non mediante 1'acquisto di beni

fruttiferi, ch'egli poi trasmetta loro in retaggio
4

.

Contro queste ragioni, si chiare e convincenti, insorgono

i fautori del comunismo, cioe di quel sistema che pre-

tende, sono parole del medesimo pontefice, doversi abo-

lire ogni proprieta privata, e fare di tutti i particolari

patrimonii un patrimonio comune, da amministrarsi per

mano del municipio o dello stato 2
. E questo un sistema,

come Aristotele disse molto bene, a prima vista specioso e

umano (edftpdotorcoc *& cpt/av0po)7io^), ma realm ente contrario

alia pace e prosperita pubblica, e del tutto impossibile

(7ia|i7tav dSuvaios). Delle molte difficolta che i comunisti op-

pongono, esaminiamo almeno le principal!.

Insorgono primieramente con questa obbiezione. Natu-

rale e tutto ci6 che la natura pone in atto da se medesima.

Ma cosi non opera la natura, quanto alia proprieta privata.

1 Sanclissima naturae lex est, ut victu omnique cultu paterfamilias

tuvatur, quos ipse procrearit: idemque illvc a natura ipsa (li'dncitnr, ut

I'f'lit Uberis suis, quippe qui paternam referunt, et quodatnmodo produ-

cunt personam, anqmrere et parare, unde se lioncste possint in ancipiti

ritae cnrsu a misera fortuna defendere. Id vero efficere non alia ratione

l>otest, nisi fructuosarum possessione rerum, quas ad liberos TieredHale

transmittat.
2 EveHerc privatas bonorum possessioncs contendunt oportere, ea-

ntntque loco communia universis singulorum bona facere, proctiraitfibus

riris, qni <iut municipio praesint aut totam rempublicam gerant.
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Nessun dominio private, disse Cicerone, viene dalla na-

tura: ma, o da antica occupazione, come queUi che un

tempo capitarono in terre da niuno possedute, o da vitto-

ria in guerra, o da legge, patto, condizione, sorte 1
. Dun-

que la proprieta privata non e naturale.

Rispondiamo. Cio che la natura pone in atto da se

medesima, e certamente naturale. Questo e vero. Ma e vero

altresi, essere naturale anche cio che risponde all' intendi-

mento della natura, anche cio, a cui, come parla san

Tommaso, la natura inclina, quantunque si attui per mezzo

del libero arbitrio, a quel modo in cui gli atti delle virtu

o le virtu diconsi naturali: ad quod natura inclinai, sed

mediante libero arbitrio completur, sicut actus virtutum vel

virtutes dicuntur naturales 2
. Un altro esempio assai ac-

concio arreca il Liberatore: Gosi diciamo naturale al-

1'uomo la societa civile, non perche la natura ve lo colloco

da se stessa (giacche anzi fece che il genere umano si ori-

ginasse da una sola coppia), ma perche intese che 1'uomo

non si sparpagliasse in isolate famiglie, ma vivesse insieme

con altri in civile consorzio. L'intenzione poi della natura

si rileva mirando le condizioni e le naturali tendenze del

subbietto di cui si cerca, e i mezzi di cui ha mestieri per

soddisfarle 3
.

Ora la proprieta privata non e naturale in quel primo

senso. Non e certo la natura, che la pone in atto da se

medesima, indipendentemente da ogni fatto umano. Vedia-

mo bensi che la natura applica essa stessa a ciascheduno

il corpo e le sue membra: immediatamente ne dona a cia-

scheduno il dominio utile. Ma, non opera cosi, quanto alle

cose esteriori fuori di noi, quanto al campo, per esempio,

o alia casa. La loro speciale appropriazione consegue il fatto

1 Sunt privata nulla natura: sed ant veteri occupatione, ut qui

quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello pot-it i suut, aut

lege, conditione, pactione, sorte*. De offic. lib. 1, cap. 7.

2
Suppl. q. 61. a. 1.

3
Principii di economic poliiica, parte 2. cap. 1. art. 3. num. 13.
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della corapera, o dell'eredita, o altro consimile. iddio,

dice il Suarez, non diede immediatamente (parlo, di via

ordinaria) ad alcun uomo un proprio e speciale dominio di

veruna cosa)) 1
. Nell'istesso senso disse 1'Aquinate: Se-

condo il diritto naturale, non vi e distinzione di possessi:

xccinifhini /-/(x nat untie, non cut (lixtincfio po00e88tQtt*MN *.

Ne altro voile significare 1'Arpinate, quando disse che nes-

sun dominio private viene dalla n-atura, ma, o da antica

occupazione, o da vittoria, o da legge, o da patto, o da

condizione, o da sorte.

La proprieta privata e naturale nell'altro senso. Essa

risponde all'intendimento della natura, sebbene non si attui,

che in seguito a fatti umani. Gome e voluta dalla natura

la society bene ordinata, pacifica e colta; cosi e da lei in-

tesa la proprieta privata, senza cui vedemmo non darsi

societa ben regolata, quieta e incivilita.

Le membra del corpo, 1'uomo le trova sue, unite a se

per unione sostanziale. Le cose esteriori, le fa sue, impri-

mendo su di esse, come un sigillo della sua propria per-

sonalita. Le membra del corpo sono strumento unito, le

cose esteriori sono strumento separata, pel mantenimento

e per la difesa personale. Impedire all' uomo I'uso e la li-

bera disposizione, sia delle prime, sia delle seconde, e

fargli ingiuria.

Ma questo per 1'appunto, cosi insistono i comunisti, noi

neghiamo, che la proprieta privata risponda agl'mtendi-

menti della natura. Essa dono la terra in comune al ge-

nere umano, per uso e godimento universale di tutti. Ecco

1'intendimento chiaro e manifesto della natura. Ora, contro

tale intenzione operano direttamente i proprietarii. Questi

rivendicano per se soli Ja terra, escludendone gli altri.

1 Immediate turn ileclit Deus (ordhiarie loquor) alictii lioinlni pro-

l>riu)n et ixciiliare clominhtn/ aliciihts rfi. Def. /idd. lib. TIT. cap. 2.

2 Nella 2. 2. q. 66. a. 2.
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Appropriano a se soli quello che la mano universalmente

benefica della natura largi a vantaggio generale di tutti.

Grudeli ! per nuotare essi nell'abbondanza, condannano i

loro simili a perire di fame.

Al che ci piace rispondere con le sapienti e perspicue

parole del citato pontefice Leone XIII : L'avere Iddio dato

la terra ad uso e godimento di tutto il genere umano, non

si oppone punto al diritto della privata proprieta ; impe-
rocche quel dono ei fece a tutti, non gia in quanto tutti

ne dovessero avere un comune e promiscuo dominio, bensi

in quanto non assegno veruna parte del suolo determina-

tamente ad alcuno, lasciando cio all'industria degli uomini

e al giure speciale dei popoli. La terra per altro, sebbene

divisa tra i privati, resta nondimeno a servizio e benefizio

di tutti, non essendovi uomo al mondo che non riceva

alimento da quella. Chi non ha beni proprii, vi supplisce

col lavoro; tantoche puo affermarsi con verita, mezzo uni-

versale da provvedere alia vita, essere il lavoro impiegato

o nel coltivare un terreno proprio. o nell'esercitare un'arte

la cui mercede in ultimo si cava dai molteplici frutti della

terra, e in essi viene commutato 4
.

Con queste parole il sapiente pontefice stabilisce primie-

ramente il giusto e vero senso, in cui va inteso quel vol-

gare detto : La natura dono la terra in comune a tutto il

genere umano. II senso non e, che il genere umano debba

1 Qtwd terram Dens universo generi liominum utendam, fniendam de-

derit, idquidem nonpotestidlo pacto privatis possessionibus obesse. Deus

enim generi liominum donavisse terram in communi dicitur, non quod
eius promiscutim apitd omnes dominatum voluerit, sed quiapartem mdlam

cuique assignavit possidendam, industriae liominum institutisque popu-

lorum permissa privatarwmpossessionum descriptione. Ceieruni utcinnque

inter privates distributa inservire communi omnium ntilitaii terra non

cessat, quoniam nemo est mortaUvm, quin alatur eo quod agri effentnt.

Qui re carent, supplent opera: ita ut vere affirmari possit, universam

comparand i victns cidtusque rationem in labore consistere, quern quis

vel in fundo insumat suo, vel in arte aliqua operosa, emus merces tan-

dem non aliunde, quam e wndtiplici terrae fetu ducitur, cum eoque per-

mutatur .
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possederne in comune un promiscuo dominio. 11 senso e,

die la natura non ne assegno immediatamente a veruno

una parte determinata, raa la particolare distribuzione la-

scio all'industria di ciascuno ed agli statuti del popoli.

Come, dice 1'Arpinate, nel teatro, sebbene comune a tutti,

pure a ragione puo dirsi, che appartiene a ciascuno quel

posto ch'egli occupo; cosi nella citti o nel mondo comune

non ripugna il dritto, che ciascuno abbia il suo l
.

La terra poi, prosegue a dire lo stesso pontefice, benche

distribuita tra' privati, nondimeno riesce veramente a van-

taggio universale di tutti. E che? Havvi forse qualche uomo
al mondo, che non ritragga alimento dalla terra ? Chi non

ha beni proprii, vi supplisce col lavoro, da cui ricava una

congrua mercede, che poi commuta coi frutti dell a terra a

sostentamento suo e della sua famiglia.

Ecco, ripigliano gli avversarii, ecco lo stato della societa,

che voi vagheggiate. Volete una societa inegualmente scissa

in due classi: 1'una di ricchi. forniti d'ogni bene, posses-

sori di vaste e fertili terre, 1'altra di poveri, addetti alia

gleba, senza un palmo di terra a loro disposizione. No, que-

sta divisione dei cittadini in due classi nemiche, non e

punto conforme agli intendimenti della natura. Uguaglianza
vuole essa tra' cittadini, e uguaglianza perfetta.

Vuole tra' cittadini perfetta uguaglianza! Ma come? Non

vedete, che li fa nascere con diverso ingegno, con diverse

attitudini, con saniUi e forze diverse? Mirate, come altri

e d'ingegno perspicace, altri di mente ottusa; altri e de-

bole, altri robusto; altri e tlorido, altri malaticcio. Fra

gli uomini, dice il sullodato pontefice nella medesima en-

* Quemadrnodum thcatrum, quum commune sit, recte tamen did

potcst, eius esse eum locum, quern qitisque occuparit, sic in urbe m tin-

dove communi non adversatur ius, quominus suinn quidque cuiusque

sit . De fin. bon. et mal., lib. Ill, num. 280.
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ciclica, vi sono per natura grandissime e moltissime va-

Ma poi, ditemi, la natura non ha dotato 1'aomo di li-

berta? E questa non basta essa sola a dispaiare gli uomini

tra di loro ? La liberta, dice il Mamiani, in quanto rimuove

ogni ostacolo ed ogni limite artificiale, mette la spontaneita

nostra nel suo massimo svolgimento, e per6 ingenera di ne-

cessita le disuguaglianze tutte, di cui e capace 1'essere

umano 2
. Guardate, quante discrepanze rnorali provengono

dal diverse uso della liberta! Vedete, come questi e mori-

gerdto, quegli dissoluto
; questi e operoso, quegli infingardo ;

questi e raassaio, quegli scialacquatore.

Da tutte queste differenze, altre naturali, altre morali,

nasce inevitabilmente diversita grande di condizione e di

stato economico. Dalla quale diversita oh ! quali e quanti

vantaggi non ricava poi il civile consorzio. La vita so-

ciale, cosi il gia citato pontefice, abbisogna di occupazioni

varie e di uffici diversi: alle une e agli altri conduce la

diversita. principalmente della fortuna privata
3

. Se tutti

fossero ricchi, non si troverebbe alcuno che volesse appli-

carsi alle arti e ai mestieri, sp'ecialmente umili 4
. Se al con-

trario tutti fossero poveri, non si troverebbe alcuno che

potesse applicarsi allo studio delle lettere e delle scienze,

all'educazione del popolo, al governo della repubblica. La

societa non e mero cumulo di parti, ma organismo, eppero

risultato di parti dissimili. Alia societa la natura non or-

1 Sunt in hominibus maximae-plnrimaeque naturae disshnilitudines.

8 Delle questioni sociali e particolantiente del proletari e del capitate,

lib. III. cap. 1. . 1.

3
Indiget varia ad res gerendas facilitate divers isque munrribus vita

commimis : ad quae fungenda mnnera potissimiun impeUuntur homines

differentia rei cii'msqne familiarise.'
4 Aristofane nella commedia, che porta il titolo di nXoOxog, introduce la

poverta, che enumera i beni da lei arrecati al genere umano. Se Pluto si

di-videsse ugualraente tra gli uomini, chi vorrebbe battere il ferro, o fab-

bricare le navi, o cucire le vesti, o fare le ruote, o cuocere i mattoni ecc.

lo seggo, come regina, e spingo Foperaio a lavorare, per fornirsi del ue-

cessario alia vita.
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dinerebbe 1'uomo, come senza dubbio Tordina, se volt

1'uguaglianza delle condizioni.

II ricco e il povero si vanno incontro, tutti e due

sono opera del Signore. Dives et pauper obviaverunt sibi,

utriitsque operator ext DomtotHS *. No,n on sono nemici tra

di loro: 1'uno va in cerca deU'altro. 11 ricco si volge al po-

vero. perche ha bisogno dell'opera sua : il povero ricorre

al ricco, perche ha mestieri delle sue sostanze. Ambedue le

classi sono intese da Dio e distribute, secondo i consigli

dell'arcana sua provvidenza.

No, non sono nemici tra di loro: la religione li affra-

tella. Essa induce il ricco a praticare quel precetto evan-

gelico, qiwd superest, date pauperibus ; essa raddolcisce al

povero le sofferenze che non mancano certo nel suo stato.

Ebbene, si tollerino, cost molti socialisti vanno ripe-

tendo, si tollerino i dominii privati: sussistano pure, alia

buon'ora. Ma siano diperidenti in tutto dal pubblico po-

tere, il quale li possa, e sempre validamente, mutare se-

condo le circostanze, Lo stato creo il diritto di pr:>prieta:

puo dunque moderarlo e disporne a suo talento.

Ma, e grave errore, ripetere il diritto di propriety dal solo

stato sociale. E questa una falsa opinione, seguita pur-

troppo da molti, nominatamente dal Say. II diritto dijsro-

prieta, cosi egli, non esiste, che in virtu delle convenzioni

sociali, e per conseguenza e posteriore aH'ordine politico,

il quale solo puo consacrarlo e guarentirlo
2

. Si, e vero,

lo stato consacra nei cittadini e guarentisce la proprieta.

Ma consacrare e guarentire non e lo stesso, che creare. In-

fatti, lo stato consacra altresi e guarentisce la personality

e la vita dei cittadini. Ne percio diremo, che il cittadino in

1 Proverb. XXII. 2.

1 Corso c..mpleto d'economla politico,, parte IV. cap. 5.
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tanto e persena ed ha diritto a vivere, in quanto lo stato

gliel concede.

Ed invero, o si tratta del diritto di acquistare dominio,

si tratta dell'attuale dominio di qualche cosa determi-

nata. Se si tratta del primo, abbiamo un diritto cbe viene

immediatamente dalla natura, in modo tale che ben puo
dirsi congenito o nativo l

. Se si tratta del secondo, abbiarao

un dominio che precede dal diritto anzidetto, mediante

fatti umani. Questi sono molteplici: uno e primigenio, gli

altri sono derivati. II primigenio e Yoccupazione. Ora, non

e la legge civile, ma la legge naturale, che da tale efficacia

all'occupazione. Quel che prima non apparteneva ad al-

cuno, cosi leggesi nel Dritto Romano, per ragione natu-

rale diviene possessione del primo occupante. Quod ante

nullius est, id naturali ratione occupanti conceditur 2
. Tra

1 fatti derivati primeggiano i contratti. Ora, e decreto di

legge naturale, che il dominio delle cose passi dail'uno al-

1'altro per donazione, compera, ecc.

II che non toglie, che il principe civile non abbia da

regolare con leggi i dominii privati. Cosi, per esempio, or-

dina che i testamenti e i contratti, perche siano validi, deb-

bano essere rivestiti di certe forme legali. Cosi pure stabi-

lisce che il dominio si acquisti per la prescrizione. Con cio

il principe civile non compie mica atti di propriety o com-

proprieta sui dominii privati: ma procura, esercitando il

suo potere politico, che tutto proceda con ordine e pace

nella societa, senza liti o contestazioni tra i cittadini.

1 Cio che un essere ha nel primo suo nascere, forma il suo stato na-

tivo ; cio che gli compete secondo il suo svolgimento, forma il suo stato na-

turale . Cosi il TAPARELLI, Saggio di diritto naturale, diss. 2. cap. 4. num. 408.

2
Institut., de rerum divis.. 12;
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XIV.

Vi e dunque passaggio dal contenuto alia forma, e dalle

qualita dell'uno a quelle dell'altra, quando si consider!, non

la teoria, ma il fatto estrinseco dell'opera d'arte. 11 Croce

nega siffatto passaggio, ammette pero che il contenuto e,

si, il trasformabile in forma, ma finche non si sia trasfor-

mato, non ha qualita determinabili: noi non ne sappiamo
nulla. Esso diventa contenuto estetico non prima, ma solo

quando si e effettivamente trasformato 2
. Queste parole sono

un po' dure a intendersi. Si tratta di accordare insieme due

idee che sembrano fare a pugni: una cosa che e pigliata

per contenuto, e trasformabile in forma; e questa stessa

cosa. pigliata senza qualita determinabili, e della quale prima
della trasformazione non se ne sa nulla. Dunque neppure
se sia trasformabile in forma. Con questo principio e dif-

ficile vedere come possa orientarsi un artista. Chi non ne

sa nulla. e ignora anche se una cosa sia trasformabile o no

in forma, va a tentoni, lavora al buio e nell'indeterminato,

come uom che va, ne sa dove riesca.

Altro e dire che un'opera d'arte, una statua, un quadro,

un poema,, non si puo dire fatto bene o male, se non quando
e condotto a compimento, e pero, finche il suo contenuto

non sia trasformato in opera d'arte, non ha qualita deter-

minate; altro affermare che quelle quality prima di essere

determinate non fossero determinabili e che il contenuto

diventi estetico solo dopo la trasformazione, senza che prima

1 Vedi presente vol. pag. 420 e sgg.
2

Estetica, p. 19.
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avesse la possibilita di questo suo divenire. La forma estetica

e forse qualcosa li per 11, ad opera fatta, sopravvegnente
da non so qual plaga celeste? I nostri vecchi solevano di-

stinguere I'opera in potenza o in fieri e 1'opera in atto o

in facto esse; questa rispondente a quella come il termine

del moto al moto stesso, e facevan pure rispondere la cosa

fatta o esemplata alia forma esemplare, come la realta al-

1'idea, dando all'una e all'altra le medesime qualita formali

per non dover ammettere nell'opera eseguita coll'intenzione

dell'arte qualcosa di casuale e fuori di quella intenzione.

Ma forse il Croce intende dire che nella mente e nella

fantasia dell'artista bisogna che avvenga la prima trasfor-

mazione del contenuto in forma, forma che quindi verrebbe

ad essere 1'esemplare ideale degli antichi. Tuttavia, pure

intendendo cosi, convien dire che il contenuto col diventare

estetico mentale in atto da estetico mentale in potenza che

era, non si trasmuta veramente in forma, a quel modo che non

si converte in forma la materia che alia forma si unisce: solo,

il contenuto e la forma si uniscono in un tutto ch'e I'opera

artistica mentalmente concepita. Precede la materia infor-

me, e segue poi la sua elaborazione artistica, ch'e la forma.

Scribendi recte, sapere est et principium et fons.

Verbaque provisam rem non invita sequentur
4

.

XV.

Ond'e che noi non arriviamo a comprendere un'opera

d'arte senza contenuto o pensiero o concetto. Eppure il Groce

sembra partigiano di siffatto vuoto formale, perche ammette

1'indipendenza dell'intuizione dai concetti intellettuali. II

primo punto, scrive, che bisogna fissar bene in mente e che

la conoscenza intuitiva non ha bisogno di padroni : non ha

necessita d'appoggiarsi ad alcuno: non deve chiedere in

prestito gli occhi altrui, perche ne ha in fronte de' suoi pro-

prii, validissimi. Senza dubbio, in molte intuizioni si pos-

1
ORAZIO, Ad Pisones, 309, 311.
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sono trovare mescolati de' concetti. Ma in molte altre non

e .traccia di simile miscuglio: il che prova clie esso non <
4

necessario. L'impressione di un cliiaro di luna ritratla da un

pittore; il contorno di un paese, delineato da un cartografo.

un motivo musicale, tenero o energico ;
le parole di una

lirica sospirosa, o quelle con le quali noi cliiediamo, co-

mandiamo, ci lamentiamo nella vita ordinaria, possono ben

esser tiitti fatti intuitivi senza ombra di riferimenti intel-

lettuali *,

Qui il Croce sembra distinguere la fantasia dall'intel-

letto, e 1'opera di quella dall'opera di questo.

Gerto, se per intuizione si piglia il fantasma quale ri-

sulta nelTimmaginativa dall'impressione sensibile delle cose

esterne, non si ha ancora il concetto, perche il fantasma non

e peranco arrivato, col suo contenuto all'intelletto, ne di

la s'e riflesso nella fantasia e nell'esterno.

Ma fin qui anche e a dire cbe non c'e arte, se pure non

si volesse far valere per cosa artistica 1'opera stessa della

natura sui nostri sensi, o sulla lastra fotografica. Tuttavia,

se manca 1'arte in quel fantasma, non manca un conte-

nuto. Tant'e vero clie 1'artista piglia quel contenuto e

modifica a suo talento il fantasma del contenuto, ritraendo,

per usar gli esempi del Croce, il chiaro di luna, il con-

torno di un paese, un motivo musicale, o ie parole di una

lirica sospirosa con una propria varieta individuate diversa

da quella cbe parrebbe ad altri dovesse essere.

Quando 1'artista imita qualche cosa, puo darsi un tri-

plice caso. fa un'opera secondo una similitudine o idea

tutta sua, e allora 1'intuizione o espressione artistica della

sua fantasia e della sua mente diviene il modello el' idea

da manifestare esternamente. imita una cosa particolare

naturale o artificiale, e in tal caso, puo accadere che I'opera

che si fa, sia una perfetta imitazione; allora 1' intelletto del-

1'artista, concependo la forma dell'opera, piglia per idea o

concetto la stessa forma della cosa imitata, in quanto e

1 Estetica, pag. 4.
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propria di lei. accade che 1'imitazione a che si intende

condurre il lavoro non e perfetta, e allora rintelletto o

Fintuito artistico non prende la forma delta cosa imitata

assolutamente come idea o esemplare dell'opera d'arte, ma
con una certa proporzione e misura voluta, giusta la quale

si vuole che s'avvicini il lavoro d'imitazione al modello 1

.

V'e quindi in ogai caso un'idea o un concetto, che 1'ar-

tista si assume come contenuto di cio che intende fare.

E cio e tanto vero che il Groce stesso non e schivo dal-

rammettere che la massima parte delle intuizioni del-

1'uomo civile sieno impregnate di concetti . Dove e da

osservare che per concetto non e necessario intendere una

verita formale, ma basta una semplice apprensione d'un

che esprimibile in qualsiasi forma, qual'e una marina, un

vaso, una linea di qualunque sorta, perche anche la forma
e la flgura son del novero degli enti reali, che i peripate-

tic! solevano classificare nel genere predicamentale della

qualita.

Di qui e che il Groce, il quale dianzi affermava che in

molte intuizioni non e traccia di miscuglio di concetti, a

volerveli poi introdurre, li sottopone a una metamorfosi,

nella quale restano assorbiti dalle intuizioni. I concetti,

scrive, che si trovano misti e fusi nelle intuizioni, in quanto
vi son davvero misti e fusi, non son piu concetti, non con-

servando essi indipendenza ed autonomia. Furon gia dei

concetti, ma son diventati, ora, semplici elementi d'intui-

zione. Le massime filosofiche, messe in bocca ad un per-

sonaggio di tragedia o commedia, non stanno cola in fun-

zione di concetti, ma come caratteristiche di quei personaggi,

allo stesso modo che il rosso in una figura dipinta non

sta come il concetto del color rosso dei fisici, ma come

elemento caratterizzante di quella data figura. E il tutto

che determina la qualita delle parti... A malgrado di tutti

quei concetti, la risultante dell'opera d'arte e un'-intui-

1
S. TOMMASO, De verit., q. 3. a. 2.
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zione 4
. Se poi s'aggiunga, cio che dice poi, die cioe ogni

vera intuizione o rappresentazione e, insieme, espressione

perche lo spirito non intuisce se non facendo, formando,

esprimendo
2
, si fara chiaro come effetto proprio dell'in-

tuire, giusta il Groce, e la trasformazione del contenuto o

concetto in forma o rappresentazione per via d'una meta-

morfosi finora sconosciuta, e assai piu ardita di quanto
altri pote mai escogitare. Perche, facendo de' concetti e

de' colori le caratteristiche de' personaggi, e gli elementi

della loro intuizione, si afferma assai piu di quel che co-

munemente si suol intendere quando si parla dell'arte come

pura forma ed espressione. La quale, dove assorbisca ed

immedesimi in se anche il contenuto e la materia, non

e piu lecito il dirla indipendente dal concetto; perche, co-

desta nuova forma non e altro alia fin delle fini fuorche

il concetto, il quale, per trasformarsi che faccia, non perde

mai la natura sua, ne si distrugge.

XVI.

Eppure il Groce insiste nel riconoscere Pintuizione come

indipendente dal concetto per averne un'idea vera e pre-

cisa: cosa che non e facile vedere come consuoni col re-

sto della sua teorica. Perche se i concetti, fondendosi nel-

1'intuizione, non conservano piu, a detta di lui, indipen-

denza ed autonomia, come va intesa codesta benedetta in-

dipendenza dell'intuizione dal concetto per averne un'idea?

E qual e codesto altro concetto distinto e indipendente

dalla prima sintesi de' concetti con la forma? A noi pare

anzi, che codesta fusione dei concetti nell'intuizione dimo-

stri il contrario, vale a dire la dipendenza dell'intuizione

dai concetti, a quel modo che dalla combinazione dell'i-

drogeno con 1'ossigeno, e quindi dall'uno e dall'altro, di-

pende la costituzione dell'acqua. Se i Promessi Sposi con

1 Estetica pag. 4.

9
Ivi, p. 10.

1909, vol. 3, fasc. 1422. 43 10 settembre 1909.
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le loro copiose osservazioni e distinzioni di etica non per-

dono punto in nessuna parte il carattere di semplice rac-

conto, d'intuizione, converra dire che 1'intuizione, non che

essere indipendente dal concetto, ne dipende invece a tal

segno da appoggiarvisi come a sostegno validissimo e prin-

cipalissimo. Anzi, nella sentenza crociana, posto che i con-

cetti divr

engano element! e caratteristiche dell'intuizione, la

defmizione deU'arte come forma e nient'altro che forma

non corre piu, cosi come da' piu e intesa, ma va mutata

in quest'altra, che cioe Farte e la sintesi indistinta del con-

tenuto e della forma. Si arriva quindi a un'altezza di

pensiero assai piu comprensiva di quanto si voleva, e, lad-

dove dianzi si affermava 1'indipendenza deU'arte dal con-

cetto morale, ora se ne dichiara la loro somma immede-

simezza. Giacche, se elemento dell'intuizione o espressione

e il concetto, ne viene che, secondo questo sara buono

o cattivo, onesto o turpe, anche 1'intuizione ne diverra tale,

pel trasformarsi che fa il concetto in caratteristica dell'in-

tuizione di questa o quell'opera d'arte.

Intesa cosi la forma artistica, non si capisce piu perche

il Groce combatta tanto furiosamente il giudizio etico so-

pra 1'arte, come fosse cosa totalmente a lei estranea, e

scriva che il tema e il contenuto non puo esser colpito

praticamente e rnoralmente da aggettivi di lode o di bia-

simo. Quando i critici d'arte... innanzi ad opere che pro-

clamano artisticamente perfette, si ribellano al tema o al

contenuto come indegno deU'arte e biasimevole; se queile

espressioni son poi davvero perfette, non resta che consi-

gliare i critici a lasciar in pace gli artisti, che non pos-

sano ispirarsi se non a cio che ha fatto su di essi impres-

sione \ Parimente non appare con qual diritto, nella po-

lemica col Pietrobono, affermi che nella Divina Commedia

il pensiero artistico non ha che fare col pensiero aJlego-

rico o extrartistico, e che la sintesi, 1'elemento unificatore,

e data dall'arte di Dante, dalla sua possente fantasia e non

1 Estetica, p. 54.
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dalle sue escogitazioni di moralista e di teologo
4

. E
non contraddicono queste parole a quanto e scritto da lui

nell'Estetica?

XVII.

No, egregio professore, non e vero che questa distin-

zione di pensiero artistico (intuizione) e di pensiero extrar-

tistico sia una delle piu sudate conquiste della scienza este-

tica moderna : essa ha tanto di barba. Ma i moderni

han forse di questa distinzione fatta una confusione. E

quanlo al divino poeta, non e vero che la critica ha fatto

un gran passo solo quando (nel periodo romantico) ha

guardato Dante non come un dotto e un filosofo, ma come
un poeta dall'animo passionale, quasi uno Shakespeare in

anticipazione
2

. Se il lato della passione fosse il solo suf-

ficiente e necessario a un giudizio estetico della Comme-

dia, bisognerebbe nello scovar le origini della moderna

critica dantesca spingersi un po' piu la del periodo roman-

tico; e acclamarne padre ed ispiratore quel famoso amico

di Dante, che fu il Bettinelli. Perche in sostanza questi

sembra un predecessore del Groce nel far di Dante il poeta
dall'animo passionale, 1& dove scrive che Dante non fece

altro che descrivere un suo viaggio, e il capriccio non

meno che le passioni furono, piu che non io, (parla Virgilio)

sue vere guide e compagne in tal via 3
.

Ma la Dio merce, il fatto non vi sta proprio cosi, e piut-

tosto i dantisti considerarono il divino poeta sotto il du-

plice aspetto del contenuto e della forma di quello, che

solo dal lato passionale; seguendo, comunque fosse, per

anticipazione il canone tardivo del Groce che i concetti e

il contenuto si mescono e fondono in un tutto nell'intui-

1 Letterafwra e critica della letteratura contemporanea in Italia,

Bari, Laterza. 1908, pag. 60 e seg.
? Ivi.

3 Lettere Virgilianc, lett. 3.
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zione del viaggio oltremondano. Ne per concetti e conte-

nuto dantesco voglionsi intendere tutte le strartezze esco-

gitate da fantasies! ricercatori, e postillatori a tempo perso,

specie ai nostri di, ma solo quella dottrina e quella filosofia

che e palese, o palesemente traspare di sotto il velame

dei versi strani. Ov'e dubbio, si tenga quell'opinione che

piu garba, tanto sol che non si metta senza bisogno il

poeta in guerra con se stesso. Ad ogni modo pero, se voi

togliete alia poesia dantesca il contenuto, e nel giudizio

dell'opera ponete da parte la materia, voi strappate gran

parte delle foglie d'alloro, onde 1'Alighieri si riprometteva,

non meno che da Apollo, 1'onore e 1'immortalita.

A siffatte cose sembra che. nell'ardore della polemica,

non badasse il Groce; ma, ad animo tranquillo, egli stesso

ne ammette la verita, dove combatte la vacuita della lettera-

tura contemporanea. A chi lo richiamava all'ordine per

esser venuto meno alia legge dell' indifferenza del conte-

nuto dell'arte, ossia al principio dell'indipendenza dell'arte,

egli risponde che se questo o quel contenuto e indiffe-

rente all'arte, non e punto indifferente che un contenuto

qualsiasi ci sia. E tale non puo essere il vuoto, cioe 1'as-

senza di ogni contenuto o la sola presenza della pretesa

di esso *. Ma un contenuto qualsiasi non manca mai

neppure negli scialbi sonetti dell'Arcadia; esso pero e troppo

poco per un'opera artistica, e 1'accontentarsi di si poco

prepara appunto la rinascita del secentismo della nuova

Arcadia.

Tra quelli che odiano il verso che suona e non crea

e quelli pei quali il verso e tutto, la ragione, la storia, la

lode e 1'immortalita e serbata ai primi, non ai secondi.

Omero, Virgilio, Dante, Shakespeare debbono la loro gran-

dezza non meno all'arte che al contenuto patriottico, reli-

giose, pieno di forti cose e di forti concetti.

Se un contenuto dev'esserci perche 1'arte si sostenga e

s'avanzi, ognuno intende che per poggiare alto, gia non le

1 Letteratura e critica, cit. pag. 36 nota.
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bastera la grand'ala della forma con un'aletta di contenuto,
ma le due ali debbono essere pari ed equilibrate per am-

piezza e vigore, a non voler fare un volo a sghimbescio

e, fors'anche, un precipizio.

Quanto piu sublime e poderoso sara il concetto, altret-

tanto piu alta e degna di lode sara 1'arte o 1'intuizione.

XVIII.

Da quanto siamo venuti dicendo, si fa manifesto come

Findipendenza dell'arte, quale e esposta dall'Aquinate, si

fonda su principii assai piu chiari che non quelli dei mo-

derni.

S. Tommaso poi ammette darsi la realta del bello

estrinseco alia mente, e incorporato nella natura e nel-

1'opera artistica. Nell'Aquinate quindi nessuna contradi-

zione fra la teorica e la pratica.

Nel Croce invece appare un ondeggiamento fra 1'interno

e Testerno, fra 1'espressione dell'animo e la sua estrinse-

cazione, cosi da rasentare quasi la contradizione.

Egli infatti, dopo proclamato che nell'opera d'arte ester-

namente prodotta, la morale entra di pieno diritto come

in casa propria, e che la polizia dovrebbe porre limiti alle

sudicerie artistiche, difende al trove gli artisti sbracati, qua-

siche agissero nella scelta del contenuto per necessita, e

non per libera ispirazione o elezione. Nessuno nasce per

cantare 1'irnmoralita e il vizio, e quando il Groce afferma

dell'artista che, se nato Anacreonte, volesse cantare di

Atride e di Alcide, la cetra 1'avvertirebbe dello sbaglio,

risonando, malgrado i suoi sforzi in contrario, sol di Ve-

nere e di Amore ,
la cosa corre quanto alia forma umile

dei carmi, non quanto al loro turpe contenuto.

Chi e naturalmente portato a far cose piccole e belle, le

puo eleggere da fare, ma tra le oneste, tra le pudiche, tra

le patriottiche ecc. Nessuno lo sforza a cercare le piccole

oscenita e i piccoli scandali. Se la natura umana e al male
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inclinata, come dice la Scrittura, fino dalla sua adolescenza,

cio non vuol dire che il male debba aversi in conto di bene,

ma piuttosto che contro il male fin dall'adolescenza e da

pugnare e porre riparo e voltare a bene le cattive incli-

nazioni. Guai se Feducazione della gioventu si appoggiasse
ai principii artistici, che il Groce applica al caso di Ana-

creonte, al quale la cetra risonava sol di Venere e di Bacco.

Cio accadeva, non gia malgrado i suoi sforzi come il poeta
voleva far credere ma perche fin da principio liberamente

Faveva a que' suoi dei consacrata.

11 far si che 1'uso dell'arte sia buono o cattivo sta, convien

ripeterlo, neH'arbitrio dell'artista. Ed e cosa tanto patente

che 1'ha vista anche il Groce, come fu sopra riferito, la

dove dice che noi scegliamo, fra le nostre intuizioni, quella

da esprimere esternamente coi mezzi dell'arte.

E lo scegliere, come ognun sa, spetta alia volonta. Nel

processo della riproduzione artistica, dice FAquinate, prima
la scienza estetica o artistica dimostra, tra i molti, il fine da

intendersi, ossia questo o quel concetto da esprimersi in

questa o quella forma determinata
; poi la volonta si volge

a siffatto fine, e da ultimo la stessa volonta impera gli

atti necessarii all'esecuzione del lavoro nella materia del

quale la scienza dell'artista viene incorporando la forma

concepita.

Tre stadii ha quindi la completa produzione artistica:

nel primo, la scienza concepisce un'espressione del bello;

nel secondo e nel terzo, la volonta Felegge e ne dirige la

estrinsecazione.

Onde ci fa assai specie, dopo quanto s'e visto, I'udir

dalla bocca del Groce il consiglio che da a' critici mora-

lizzanti di lasciar in pace gli artisti, che non possono

ispirarsi se non a cio che ha fatto su di essi impressione,

e promuovere invece de' mutamenti nella natura circostante

o nella societa, perche quelle impressioni non abbiano piu

luogo. Ma finche brutture e dolori e turpitudini s'impongono

all'artista, Fespressione di essi sorge e quando e sorta factum
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infectiim fieri nequit *. Cos! egli, e ci assicura di dir cio

dal punto di vista estetico, e del critico estetico puro. E

per tal modo il Croce in nome delPEstetica trapassa dal-

1'ideale al reale, dalla teorica alia pratica, e, distruggendo
con una mano quanto dianzi con 1'altra avea edificato, colla

ragione della nequizia de' tempi e della societa si leva a

difendere le turpitudini dell'arte contemporanea, quasiche
la rovina morale fosse tanto universale da non apparir piii

modo d'aver buone impressioni. Eh no; le male impressioni

gli artisti d'animo corrotto le vanno a cercare essi stessi,

ne' trivii, nei salotti delle case, nei mali costumi delle fa-

miglie e della societa, nelle reminiscenze, ne' romanzi, negli

esempi altrui, nelle lodi tributate alle pessime idee ben

dipinte, ben scolpite, ben sceneggiate, e dopo assorbitele, le

vengono trasfondendo nelle loro opere. Perche, dice bene

il Guasti, il vizio deU'artence si apprende facile alle opere;

e perche, come canta Michelangelo,

e iiatura aitrui pinger se stesso

ed in ogni opra palesar 1'affetto
2

.

Guardate all'arte di un frate Angelico e di un Salvator

Rosa; nelle loro opere non troverete un nudo che offenda,

eppur viveano in tempi non meno libertini de' nostri nella

vita pubblica, e nelle manifestazioni artistiche indecorose.

Onde nelle sue satire diceva ii Rosa:

E tanto empio il pennel, tanto e superbo

che sol tra i vizi si trastulla e scherza 3
.

Ne e a dire che a quei di non si sapesse prima del Vico e

del Groce quanto ci corre dall'arte alia morale, perche son

famosi quei versi del medesimo Rosa sopra le nudita del

Giudizio del Buonarroti, tempra d'animo del resto auste-

rissima:

1

Ettetica, p. 51.

2 Nei Madriyale: Se dal cor lieto ecc.

3 SALVATOR ROSA, La pittitra, v. 88-89.
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Michelangelo mio, non parlo in gioco :

questo che dipingete e un gran Giudizio
;

ma del giudizio voi n'avete poco.

lo non vi tasso intorno ali'artifteio;

ma parlo del costume, in cui mi pare
che il vostro gran saper si cangi in vizio A

.

XIX.

In conclusione, dalle contradizioni del Groce non e lecito

pigliar partito per seguir la via peggiore. L'indipendenza

teorica, non pratica, dell'arte, noi pure rammettiamo. E pero,

esigiamo nella pratica un fine morale dell'arte; fine con-

cesso eziandio dal Croce, almerjo a parole. L'arte, nipote

di Dio e figlia della natura, non e inutile, ne nociva, ne

per se perturbatrice della vita morale e civile. Gondannarla

o dispregiarla sarebbe un non riconoscerne gli ammaestra-

menti e 1'incitamento a bene e a grandezza, che ci vengono

dall'eloquenza tacita e parlante di tutte 1'arti belle, e un

misconoscere che come Omero presso i Greci, e Virgilio

presso i Latini, cosi anco Dante non sia stato maestro di

civilt e di progresso al popolo d' Italia, e cooperasse a

preparare la culla della gloria artistica del nostro paese.

Bandire 1'arte sarebbe insomnia un rinnegare il genio di

Dante, di Giotto, di Michelangelo, di Raffaello, del Tasso

e del Manzoni, o di quanti fino a' nostri giorni cinsero il

crine d' Italia de' piu immortali e invidiati allori. Ond'e che

in questa parte, ove il Groce dimentica un po' il fascino

della sua mal'applicata teoria, ci piace far nostre, senza la

confutazione ch'egli pretende farne, le sue parole, che a

quanti invocano la sua teoria in discolpa delle loro pro-

caci produzioni, dovrebbero bastare perche non travias-

sero. L'arte, deve ammettersi in quanto concorre al fine

della morale; in quanto aiuta con un piacere innocente

1'opera di chi indirizza al vero e al buono; in quanto sparge
1

Ivi, v. 376-381.
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di soave licor gli orli del vaso del sapere e della moralita \

Guai pero se la moralita si prostituisca all'interesse colla

bassa speculazione. S'aprirebbe la via al precipizio, non
all'eccellenza dell'arte. E come al Guasti, cosi anche a noi

fa assai meraviglia che il Selvatico, del resto di gran buon

senso, concedesse agli artisti d'accettar per vivere commis-

sion! meno degne, sperando che dopo d' aver messo

com'egli si esprime) a si brutto mercato 1'ingegno, possano

acquistar tanto d' iwdipendenza da provvedere ai bisogni

de' suoi, e quindi da poter rifiutare ogni commissione od

insignificante o frivola od immorale 2
. Ma non s'acquista

indipendenza d'arte nell'asservirla all' im moralita; ne si

redime la gloria con ia disonesta del pennello, del plettro,

dello scalpello, della cetra, del coturno, della maschera,

e di qualsivoglia altro strumento dell'arte. Verace indipen-

denza e quella dell'arte virtuosa, cbe incontaminata leva

la fronte e la mano additando le proprie manifestazioni

per il sublime perfezionamento del genere umano. Allora

veramente 1'arte si sublima nella liberta del vero e del

buono. L'artista, che non fa arrossire lo spettatore dell'opera

sua ne segue i cattivi istinti della societa viziosa e dege-

nere, ma diletta insieme ed ammonisce, o parli coi colori

o con la parola, dal marmo o dal libro, dal palco o dal-

1'orchestra sempre si esalta e sublima nelle regioni della

bellezza piu nuova e piu divina, e proclamando verita e

destando affetti che fanno onore e decoro al genere umano,
diviene il sacro sacerdote dell'arte, e 1'imagine di quel Dio

che, nel dare uno sguardo all'opere da se fatte, tutte le

trova buone e degne del suo nome.

1

CROCE, Esletica, p. 87.

? SELVATICO, ^ull'educazione del pittore storico odierno italiano, ?a-

dova, 1842, parte III, p. V, pag. 395.



LE VOCI DEL BOSCO

D1VAGAZIONI EST/VE

Suol dirsi: 1'austera solitudine, 1'alto silenzio del boschi!

- E la fantasia si finge una vasta coperta di ombrelli fron-

zuti, una selva di tronchi annosi e rugosi, un conserto di

vegetazione scapigliata, una solinga penombra, muta d'ogni

voce e vestigio umano. La fantasia!... Ma la realta risponde

sempre a puntino ? Lasciamo stare, che la pace solenne di

certi boschi Vallombrosa, Gamaldoli, a citare i due piu

vicini a chi scrive queste note e per sistema violata, nei

mesi ealdi dell'anno, dal tramestio di villeggianti profani,

che vi aecorrono a cercarvi col riposo un salutare refrigerio.

Villeggianti, altri per bisogno, i piu per moda, tutti fra la

semphcita silvestre tenacemente memori della raffinatezza

cittadina
;
colla loro rumorosa presenza e, le signore, coi

loro abbigliaraenti estivi di stoffe chiare, di trine e veli

e ombrellini dalle sete iridescenti, mettono una nota mon-

dana di singolare contrasto colla rusticita delle querce e

degli abeti, sotto cui, pur gran parte del giorno, s'aggirano

a diporto, o siedono conversando, leggendo, ricamando.

Ma anche quando il bosco non assuma le arie aristo-

cratiche di parco o di stazione climatica, e rimanga nella

natia semplicit& selvaggia, dove non sappiamo immaginare
altri abitatori che le bestie o, sotto altre condizioni, bianche

e ascetiche figure di solitarii, quell'inviolata solitudine s'avra

da prendere nel suo squallido e freddo aspetto quale ester-

namente si offre, o c'e modo e ragione d'intenderla altra-

mente?

Gli antichi riempivano i boschi di ninfe e di fauni
;

1'Ar-

cadia li popolo di pastori e d'idillii. Tutti buoni indizi, se



LE VOCI DEL BOSCO 683

non fossero leggiadri inganni di fantasia e fosse uopo ricor-

rere a frange dove la realta e gia cosi ricca per se. II bosco

nella sua verginita silvestre chiude tanta dovizia di vita e

di forza e di bellezza che basta porgere im momento solo

Tattenzione per sentirne la possente eloquenza.

Potremmo appeliarci a quanti, in questi mesi, per valle

e per monte drizzano di preferenza il piede dove ii verde

ammanto d'un bosco offra, munifico, ombre e frescura.

Ma noi stessi scrivendo non facciamo che riferire le im-

pressioni della nostra diretta esperienza. Scriviamo quel

che la silvestre natura d'un nero bosco d'abeti e cipressi

ci parlo ai sensi e all'anima. Son voci del bosco dunque

quelle che registriamo qui.

Le voci non sono quelle sole che percuotono 1'aria o

feriscono gli orecchi, e queste non sono soltanto le voci

che vengono da labbra umane. Le cose hanno anch'esse

le lor voci, come hanno le loro lagrime, e talvolta cosi

eloquenti, che ogni parola umana al confronto riuscirebbe

manchevole.

Si pensi alle voci possenti che il Vate regale sentiva

allor che, chiamando con profetico slancio, i cieli e gli abissi,

gli astri del firmamento e i fiori del prato, le acque e i con-

tinenti, i monti e le valli, le piante fruttifere e i cedri fra-

granti, le bestie della terra e i volatili dell'aria, i serpent!

e i dragoni, le procelle; tutte queste creature, con fatidico

accento, invitava a lodar il Signore e a cantargli un cantico

nuovo.

Si ripensi anche alle voci che, coll'intuizione finissima

d'un serafico amore, Francesco d'Assisi coglieva dalle cose.

Si ripensi al suo cantico, dove, con accento rozzo, ma caldo

di tutta 1'anima sua, egli invita a lodar Dio le creature, dal

-sole all'acqua chiara e casta.

E, senza insistere su queste orme giganti, non eran voci
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quelle che tante anime di Santi profumate, diremmo, non

metio di virtu che di poesia, dalla contemplazione muta
anche solo della corolla d'un fiore, del cristallo d'un'acqua

corrente, d'una farfalletta che pal pita sul fiore, sentivano

interne parole e ne rispondevano delle altre e attraverso

quel.minuto raggio si levavano su su fino al sole d'ogni

bellezza e bonta? Anzi non son voci quelle di cui ogni
anima comune, anche restia e dura, si sente frugata di-

nanzi agli spettacoli, paurosi o maestosi, della natura in-

sensibile: 1'urlo della tempesta, il guizzo igneo della saetta,

le livide tumidezze dell'oceano, un baluardo di gioghi ne-

vosi, una cascata, un vulcano, una foresta?

Son voci in quanto con tali fenomeni la natura desta

nell'animo di chi li contempla o ne e sorpreso, sensi mi-

steriosi ma vivi della sua grandezza, della sua provvidenza,

della sua ricchezza, della sua bellezza; e con cio illumina,

muove, ricrea, ammonisce, sprona, innalza: compie, in una

parola, da amorosa figlia di Dio, 1'innata missione di ser-

vire aH'uorno, suo signore, perche questi a sua volta si

animi a riconoscere ed amare il comune Padre e Creatore.

Purtroppo son voci che sovente non si ascoltano o,

anche, si ascoltano a rovescio da chi spesso per speciali

doni d'intelletto e di sentimento, avrebbe maggior finezza

d'udito. Ma cio non serve che a render costoro tanto piu

inescusabili. Che sventura p. e. quella del poeta della gi-

nestra che alle virginee grazie di quel fiore - - un gruppo
di farfalle d'oro in cima a uno stelo di smeraldo voile

associare strofe cosi blasfeme!

Ma son malinconie, e il bosco ridente ci chiama.

E parliamo anzitutto delle voci vere e proprie. L'uccel

di bosco e il proverbiale simbolo di liberta, ma negli uccelli

cantori la vaghezza del canto non e inferior*; a quella

della liberta. In certe ore del giorno, non vi e albero,
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e sareinmo per dire, non v'e ramo, da cui prima o dopo
un piccolo invisibile cantore non venga a garrir la sua nota,

il suo trillo, il suo gorgheggio, e con tanta freschezza e

volutta, che, se quelle vocine non fossero belle e gentili quali

sono, il bosco sonerebbe non come una festa, ma come

una gazzarra petulante e insopportabile. Invece pur rica-

mando ciascuno il suo motivetto, per suo conto e a suo

modo, 1'uno non urta 1'altro; nel canto degli altri ciascuno

par che trovi stimolo di emulazione pel proprio, e tutti can

tano a prova senza eccessi e senza petulanze di cattivelli

sfrenati, ma colla compostezza di chi, anche nelle maggiori

espansioni di gioia, sa il dover suo. E il verde recinto si

sente vibrare in tutto il suo giro di note vive, agili, sva-

riatissime, ma dove al brio e pari la misura, il garbo, il

rispetto mutuo dei felici cantori: tutte doti che, a onor del

vero, non son le piu frequenti nell'eloquio umano, specie

se multiloquio.

Fra tanto popolo di cantori dobbiamo ricordare il gor-

gheggio classico di quello che Ovidio disse aemula divini

suavissima carminis alis, e il cav. Marino la sirena dei boschi

fra cento altre perifrasi della sua maniera? Vogliamo dire

il musico usignuolo che dall'occulta fronda, per espri-

merci col Barbieri,

Mormora roco e garrulo gorgheggia
E iccrespa in onde la volubil vena.

Or languido s'attrista ed cr colpeggia

Le calde note, ecc....

Eppure qui con tanti emuli valenti la gloria del cantore

sovrano resta un po' velata. C'e il cardellino col suo signo-

rile gorgheggio, puro come un cristallo, squisito come un

ricamo, che fluisce dalla piccola gola come un filo di

gemme tintinnanti. V'e il fringuello col suo verso squillante;

largo, ricco, sfogato come una trama che si spande nell'aria.

V'e il medo che or qua or 1& zufola a talento il suo metro

grave, coll'aria tra il serio e il burlone di chi vorrebbe quasi
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infischiarsi di tutto e di tutti. V'ha il pettirosso, la capinera,

il verdone, il fanello, e tra i piu grossi, la ghiandaja bef-

farda, la tortora lamentosa. G'e tutto un popolo canoro di

creaturine, minute le piu, che a vederle o meglio a imma-

ginarle, nella veste morbida e variopinta delle loro piume,
nella lindura snella del loro portamento, folleggianti fra i

rami nell'ebrezza della liberta e della gioia, si direbbero

create per gioire e far gioire gli altri.

V'e difatti altri nel regno animale cosi giocondo come

1'uccello? II Leopardi, nel noto discorso sulla perfetta natura

degli uccelli, fra le ragioni che adduce della loro vita lieta,

mette la vivacita e Fuso grande d'immaginativa, grazie alia

perfezione, di che gli uccelli godono, dei due sensi, vista e

udito, e prosegue: Non di quella immaginativa profonda,

fervida e tempestosa, come ebbero Dante ed il Tasso; la

quale e funestissima dote e principio di sollecitudine e ango-

sce gravissime e perpetue; ma di quella ricca, varia, leggera,

instabile e fanciullesca; la quale ci e larghissimo fonte di

pensieri ameni e lieti, di errori dolci, di vari diletti e con-

forti, e il maggiore e fruttuoso dono di cui la natura sia

cortese ad anime vive. Dimodoche gli uccelli hanno di que-

sta facolta, in copia grande, il buono e Futile alia giocon-

dita dell'anima, senza pero partecipare del nocivo e pe-

noso . Cosi colui, che forse tanto piu abbondava nel ri-

conoscere la felicita altrui, quanto meno sentiva di posse-

derne per se. Ma checche sia delle ragioni, la giocondita

degli uccelli in nessun luogo da prove piu manifeste come

nel bosco, sede natia e regno degli uccelli.

11 coro intonato ai primi albori non cessa che col ca-

dere del giorno, quando colle ombre s'abbatte sulle testo-

line e sulle alucce stanche la quiete e il scnno.

II bosco allora si chiude nel silenzio della notte, e av-

volto in un velo sempre piu denso, sta come mostro ad-

dormentato, di cui il pio raggio lunare, quando c'e, non

serve che a far spiccar meglio la tetra mole. Nessuno vigila

nel vasto silenzio a temperarne la cupezza? Appunto c'e il
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noikumocantore,quell'usigatudcke futht nottc yingne, il quale

spande pietosamente una nota di melodia serena nell'anima

nera del bosco.

le vereconde bellezze della natural

Xoii e a credere pero che il bosco abbia bisogno di farsi

bello delle penne o delle voci altrui, cioe de' suoi piccoli

ospiti canori. Ha per suo conto voci proprie e natie d'al-

tro genere e d'aJtra forza. Esso e come un'immenso stru-

mento, di cui le foglie e gli alberi, piccoli e grandi, neirinfi-

nita loro gradazione, son le corde che vibrano piu o meno
docili al tocco, e danno note dalle piu tenui alle piu squil-

lanti, dal sussurro all'uragano.

Vola un zefiro e il bos-co sospira col lieve stormir delle

foglie. L'ala d'un venticello sfiora le cime, penetra fra i

rami e il sospiro diventa un gemito. Cresce il vento, e vi-

brano le foglie, i rami e leggermente i tronchi. Gomincia

il vibrar delle grandi corde e si diffonde un fragore vasto

e pacato come d'un largo e tranquillo flume che scroscia

lontano. Ma il vento non resta, ingagliardisce anzi colla

procella che s'addensa: gli element! dell'aria entrano in

lotta, non e piu un'ala di vento, e un turbine vorticose

che avvolge e investe dalle radici la selva. Siamo al colmo

e la foresta insorge gigante, ricorda la sua indole selvag-

gia e come in preda a una formidabile convulsione, si scuote,

si contorce, geme, fischia, urla, colla veemenza e col mug-

gito d'un mare in tempesta, col cipiglio torbido che lo sforzo

stesso del gran conflitto le da.

L'orrore del bosco, ululante come un mostro gigantesco,

dalle nere chiome sparpagliate al vento, dal corpo e dalle

braccia dimenantesi in uno spasimo di tortura, si sovrap-

pone a tutto il resto. La natura circostante rimane muta

in un'attesa d'ansia e di trepidazione. 1 piccoli folletti alati,

atomi neirimmetiso turbinio, chi li ricorda piu? Nascosti
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sotto la fronda arnica aspettano pavidi, e con essi lace il

pigolio del nati. L'uragano solo domina colle sue voci d'ira

e di schianto. chi in quel momento ripensasse alia calma

di poco prima, quando il bosco echeggiava di ben altre note!

Strana mutability di umori! Eppure non accade lo stesso

a quella selva d'istinti perversi, che e il cuore umano, cost

facile, se un vento di passione lo invada, a passar daH'amore

alFodio, dalla pace al furore, dall'idillio alia tragedia?

Anche cosi sconvolto il bosco ha la sua bellezza, orrida

bellezza che per la tensione che mette nell'anima pero la

turba piu che non la riposi e fa desiderarne la fine. E la fine

vien tanto piu rapida, quanto piu violento fu il disordine.

II groppo procelloso si scioglie, cessa la pioggia, il vento

si tace... Nelle strade campestri ricomincia il moto, nei

campi si ripiglia il lavoro interrotto; la terra bagnata, 1'erba,

le foglie gocciolanti mandario un fresco profumo. Sui rami

gli uccelletti, omai sicuri, rifanno capolino e riprendono la

loro v-ispa gaiezza. L'ira e finita e torna nella foresta la

quiete e la pace.

E qual pace nei di sereni ?

Bisogna veder la selva nella limpidezza delle ore mat-

tinali, quando il sol nascente vi apre i primi spiragli d'oro

tra il denso fogliame, e sulle fronde e sulle prode rugia-

dose accende uno scintillio di gemme; e dai rami, dai tronchi,

dalla vegetazione rubesta spira un alito di balsami, e pel

fusti e pei rami e pei virgulti par di sentir scorrere Fonda

pura della linfa, e da per tutto fresco e ombra quieta,

verde vivo e lussureggiante, rocce muscose, coste apriche

e, se occorre, vene o ruscelli mormoranti fra i sassi
; oltre,

ben inteso, la canzone perenne dei pennuti mattinanti dai

rami.

E tutta una sinfonia che riempie i sensi di gioia sana

e sincera; che imbalsama 1'anima d'una spirituale fragranza
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e freschezza; e le fa sentire un tratto di quella divina poesia,

onde la vergirie natura parlo sempre agli uomini parole

soavi e rivelatrici. Sinfonia di note dolci e possenti, di

note piccole e grandiose. Tra quest'ultime mirabile e quella

che ci viene offerta dallo spettacolo dei giganti vegetali,

soprattutto gli abeti.

Essi, fra il volgo degli alberi formanti il nucleo legnoso

del bosco, sogliono attirare la speciale attenzione del pas-

seggero, segnatamente quando, come suole, sono molti e

fitti. Membri autorevoli della eccelsa famiglia delle conifere,

a cui, com'e noto, presiede, non per altezza, ma per vetusto

privilegio storico e poetico, il biblico cedro del Libano
;
dal

tronco schietto e slanciato, dalle foglie sempre verdi, dalla ra-

mificazione simmetrica in palchi orizzontali, dal portamento

snello, elegante, altero, colle vette sublimi, aeree, sembran

fatti per ispirar simpatia e ammirazione. Tanto piu se si

pensi che con la bellezza va in loro di pari passo la utilita.

Quell'alta e gagliarda statura li fa invincibili campioni

di lotta. Anche recisi dalla scure e piantati alberi di mare,

vanno a sfidare le rabbie furenti degli oceani. Piu vera

lotta sostengono quando stanno vivi e saldi suJle loro ra-

dici. Colle querce, coi faggi, coi larici e simili, sulla schiena

dei monti, nelle vallate e gole selvagge, sono in prima linea

nell'urto colle procelle, e facendo schermo di se stessi, delle
*
loro chiome, delle loro radici, della vegetazione aderente

ai loro piedi, riparano le contrade dai venti impetuosi, le

preservano dalle frane e dalle alluvioni, temperano e pu-

rificano il clima, e fanno la salute e la sicurezza dei luoghi

dove vigoreggiano. S'aggiunga il pregio d'una rispettabile

longevita, grazie a cui, dinanzi a una foresta di abeti

possiamo pensare e dire senza tema di errare : questi

abeti, ora sotto i nostrl occhi, videro altre generazioni

prima di noi; sulle loro fronti superbe passo Turagano di

remote eta. fi un pensiero che ce ne accresce la venera-

zione. Eppure dopo aver decine e centinaia d'anni giovato

tanto colla forza viva, abbattuti che siano, il loro beneficio

vol. 3, fasc 1422. 44 10 settembre 1909.
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sopravvive nel grande vantaggio economico che recano col

loro legname. Ecco perche essi e le piante congener!, come
nella loro statura gigantesca, dicono la potenza della natura,

cosi nella copia del loro benefizi ne dicono la provvidenza.

E a vederli, come accade, nelle foreste che incorniciano i

chiostri, hanno 1'aria di guardiani fedeli, di amici antichi e

provati, che quanto hanno e fanno, e a benefizio totale dei

protetti.

E ci sarebbe da dire ancora, ma il gia detto e almeno

bastevole per riconoscervi Tarte di Dio, sempre mirabile,

sia che con mano gentile dia al fiore 1'olezzo, all'usignuolo

il gorgheggio, lo scintillio alia gemma; sia che con braccio

possente dipinga il vasto cielo di zaffiro, dia la mole ai

monti, all'oceano le ire, alia foresta le querce, i pini, i ci-

pressi, gli abeti !

*
*

Nel bosco dunque c'e bellezza e bonta insieme fuse,

conform e allo stile ordinario della natura, che ne' suoi pro-

dotti non e solita scompagnare il dolce dall'utile, essa che

al dir di Plinio pinxit remedia in floribus visuque ipso

animos incitavit deliciis auxilia permiscens. Ma v' ha di piu :

il bosco ha altre voci al di sopra di quelle che 1'occhio e

Torecchio discerne.

La solitudine esterna favorisce la vita interna. Lungi
dal frastuono volgare dei sensi 1'orecchio interiore e meglio

disposto ad avvertire i suoni che echeggiano nell'anima. Du-

cam earn in solitudinem et loquar ad cor eius e un alta

verit^i spirituale altrettanto che psicologica. Ecco perche

chi vive vita di spirito o di pensiero trova nella solitudine

la sua atmosfera.

L'uomo religioso sente viva la parola divina nella soli-

tudine della foresta. La quale ha per se stessa del religioso.
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Col suo sacro orrore, colla sua forma di tempio verde,

elevato dalla pia fecondita della terra a gloria della Prov-

videnza, nelle sue verdi cime, nelle sue cupole fronzute,

nelle colonne superbe de' suoi mille tronchi, porta troppo

scolpita in se 1'orma di Dio, buono, provvido, grande, e chi

vi si appressa non puo non riconoscerla.

Forse e di qui che come in aritico i boschi ebbero are e

deita, cosi nel cristianesimo i bramosi di solitudine con-

templativa la cercarono soprattutto nei boschi. S. Romualdo

di Camaldoli e S. Giovanni Gualberto di Vallombrosa sono

due santi e due foreste celebri. E quando anche al presente,

ci accade d' imbatterci in questi eremi o in altri simili, che

yivo alito di religiosita sentiamo spirare alia vista sola di

quegli asili di pace, protetti maternamente dal verde manto

della foresta, entro i cui silenti recessi, i romiti, candidi

nelle vesti e nelle sembianze d'asceti, s'aggirano beatamente

ignari di ogni mondana cura.

I nostri artisti spesero volentieri le tinte delle loro tavo-

lozze per colorir le figure pittoresche di questi solitari, se-

questrati nelle valli o sui monti selvosi, piu vicini al cielo

e in contatto immediate colla grande natura. Chi non li

avra visti in cento quadri, o in affreschi sulle volte delle

chiese, sulle pareti istoriate dei conventi, o in altri luoghi

pii, ritratti in pittoresche scene, e in atteggiamenti pieni di

semplicita antica.

Non seguiremo le liete fantasie degli artisti, ai quali per

antico privilegio, quasi tutto e lecito pur d'intesser fregi al

ver. A noi basta per un momento prendere la figura ne fan

tastica ne infrequente del pio claustrale che assiso sulla

porta della cella, o in dolce quiete sopra un sasso muscoso

del bosco, legge e medita la Scrittura Santa. Per chi sa

in che gran copia i Libri Santi attingano le pittoresche im-

magini della natura campestre e silvestre, e agevole inten-

dere qual'eco illuminatrice un solingo salmeggiatore deve

sentire ripercuotere dalla grandiosa natura che lo cir-

conda.
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L'immagine dell'albero per citar solo qualche esempio
di quelli che la quotidiana salmodia prima ci suggerisce

-

ricorre non di rado : in genere, quando il giusto viene as-

somigliato al legno piantato lungo la corrente delle acque
e prosperoso di foglie e di frutti

;
in ispecie, quando entra

in mezzo il platano, il sicomoro, il cipresso, il cedro e si-

mili, che il linguaggio biblico ha illeggiadrito di luce sim-

bolica ben nota.

II profeta doveva avere innanzi agli occhi uno di tali

giganti, oggi sublime sulle sue radici, domani fulminato e

incenerito al suolo, quando con quel tratto famoso esclamo:

lo vidi 1'empio esaltato e sollevato piu alto che i cedri del

Libano. E passai, ed ei piu non era; e lo cercai, e non fu

ritrovato il luogo di lui ! (Salm. XXXVI, 35-36).

Vien Tinverno e il fuoco lusinga mentre sulle spoglie

tristi della selva imperversa il nembo. II solitario apre

la finestra della cella, guarda il melanconico quadro e

ripete : fuoco, neve, ghiaccio, soffio della tempesta, che

eseguono le parole di Lui benedite il Signore.

La primavera s'annunzia e al suo tepido raggio si ri-

desta la vita nella selva o negli animali: con che slancio

allora erompe dal cuore 1'invito: Piante fruttifere e voi

cedri tutti, o animali o greggi d'ogni specie, serpenti e alati

cantori, su lodate il Signore?

Progredisce la stagione e la selva e nel suo rigoglio

piu fervido. II Salmista canta : mirabili sono le gonfiezze

orgogliose del mare; mirabile e il Signore nell'alto; e il

cenobita, con perfetta analogia, cantera : mirabili le altezze

frondose della mia selva: mirabile il Signore nell'alto pa-

dtglione dei cieli. E quando ai primi chiarori dell'alba sente

gli uccelletti dalle cime degli abeti salutare 1'aurora e il sole

che Dio fabbrico, qual tenerezza per lui poter disposar la

sua voce a quella degl'innocenti inneggiatori, e intonare

col salmo del mattino : Deus, Dem meus ad te de luce vigilo?

Ti benediro tutta la vita mia con labbro di giubilo al pari
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di queste incolpabili creaturine fatte per cantar la tua gloria

da mane a sera, e come esse giubilano fra 1'ombre proteg-

gitrici di questa selva, io esulto sotto il manto delle tue

ali : in velamento alarum tuarum exultabo. E cosi nel silenzio

del bosco il solitario sente armonie nuove, nella penombra
dei recessi selvatici scopre nuovi orizzonti. Son le voci del

bosco le piu segrete e anche le piu profonde.

Un poeta gentile, nell'ebbrezza della sua ridenie solitu-

dine, cantava un giorno con ascetico trasporto:

Gli onor che sono?

Che val ricchezza?

Di miglior dono

Vommene altier

D'un'alma pura
Che la bellezza

Della natura

Gusta e del ver.

Ma che avrebbe egli detto di quei tanti generosi, che

chiesta con ben altri intenti alia solitudine degli eremi la

pace che il mondo non pu6 dare, anche in ben altro modo

gustano la bellezza della natura e del vero? Sono anime

pure a cui la bella solitaria natura dice tanto di piu e

meglio.

Se qualcuno dei nostri lettori ha avuto 1'agio di inol-

trarsi a notte ferma in un bosco, sapra, che come, in quel

profondo silenzio notturno non ogni canto tace, cosi in

quel denso orrore non ogni luce e muta. Lasciamo i feno-

meni soliti di vedute fantastiche, di fosforescenze, di fochi

fatui vegetali, che agl' ignari contadini soglion dare materia

di apprensione e-di ieggenda. Parliamo del fuoco gentile
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delle lucciole. Si, nei mesi caldi, fra giugno e luglio soprat-

tutto, chi si affacci a un bosco come avvenne a noi, quando

per Fora tarda dovrebbe esser tutto un buio pesto, vede

una vasta illuminazione, un brio di miti lampeggiamenti,
di luci silenziose che ondeggiano come i riflessi mobili d'uno

specchio d'acqua sotto il chiarore dei fanali notturni. E
uno spettacolo mirabile quanto inatteso.

Ebbene, armonie inattese, luci inattese, per 1'appunto son

quelle die avvivano la solitudine del contemplative, nel-

Toscurita apparentemente vuota della selva e della cella.

Ed e tanta la nascosta dolcezza che egli vi prova che nes-

suno piu di lui potrebbe ripetere: beata solitudo o sola

beatitudo !

E quest'espressione sia anche la parola riassuntiva,

delle gioie caste che la verde solitudine suol dare a tutti,

con le voci che siam venuti notando fin qui,. voci di bel-

lezza e di verita, e, se si vuole, della somma bellezza e

del sommo vero!



PEI MONTI DEL LAZIO

GABIO

1. Posizione ed avanzi deU'antiehissima citta di Gabio. 2. Prime me -

morie cristiane di Gabio. S. Primitive.

1. Prima che noi, traversando la valle del Tolerurs (Sacco) il

piccolo affluente del Liri ci avviamo a Terracina ed a Veiletri,

a' piedi del monti Volsci, merita il conto una gita a Gabio, si-

tuata sotto Preneste '. Si prenda dunque da Preneste 1'antica

via Prenestina verso Roma: si camminera attraverso una im-

ponente serie di tombe le quali riempioao, come in vicinanza

della capitale, il destro e il sinistro lato della via. Presto poi

si giunge a una nobile villa, 1'odierno San Pastore, che in

antichi tempi fu un chiostro ed oggi e divenuto la simpatica

residenza estiva del collegio germanico di Roma 2
. In questi

dintorni si scorgono ancora ampi saggi dell'antica selciatura

della via Prenestina.

La strada, a otto miglia da Palestrina, conduce a un'altra

delle piu antiche sedi episcopali della Campagna, la quale pero

e scomparsa fin dal nono secolo: verso Gabii, presso I'odierna

Tor di Castiglione. Poche ruine in questa deserta contrada, at-

torno al bacino del disseccato lago di Gabio, che gira un quattro

miglia, fanno appena testimonianza dell'antico municipio, il

quale fu pure una delle piu potenti citta della confederazione

latina, e gloriandosi di aver d.ito i natali a Romolo, si desi-

gnava nelle sue iscrizioni come respublica aeterna. Gia al prin-

cipio deU'eta imperiale la sua prosperita declmava rapidamente.
Nella opprimente solitudine, nel silenzio interrotto solo dal

gracchiare dei corvi, il viaggiatore che ricerca ora gli avanzi

di Gabio, s'incontra nella massiccia mole di un tempio attri-

buito a Giunone, e quivi presso ritrova le dirute mura della

chiesa del martire Primitivo e di un antico convento. Ora, neila

1 V. Civ. Catt. 1909, vol. 2 p. 323.

7 Circa le antiche iscrizioni di S. Pastore, le quali in parte provengono

pure da Roma, v. Corp. inxcr. lat. 14 n. 2842-2845.
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malinconia dell'ambiente e forse piu facile che altra volta sen-

tire risorgere il pensiero dei pii fedeli del primo medio evo, i

quali, dirigendosi alia chiesa del loro venerate martire Primi-

tive, dovettero considerare il tempio della dea bugiarda come

un pauroso fantasma su la lor via. Gli edifizi religiosi del pa-

ganesimo erano anzi quasi dappertutto riguardati come sedi di

mostri infernali. Nei giorni di papa Gregorio narrava, ad esempio,

il volgo, che in un tempio di Apollo, presso Fondi, nella Cam-

pania, si radunavano notturni conciliaboli di diavoli. Si sapeva
anzi che una notte un giudeo li aveva osservati, mentre pauroso
e tremante vi era penetrate a cercarvi rifugio, non senza essersi

pero premunito del segno di croce, appreso gia dai cristiani.

Appena i diavoli si accorsero della sua presenza e della sua

arma spirituale si dileguarono tutti a un tratto senza potergli

fare alcun male 4
.

Oltre il tempio di Giunone, il quale forma del resto uno dei

piu grandiosi monumenti della Campagna, si riconosce ancora

in meschini ruderi in questa terra di Gabio un tempio di Apollo,

che una volta dovette essere stato anche piu vasto di quello.

Si conosce anche il luogo ove sorgeva Tantica acropoli, in

una piccola elevazione sopra il lago scomparso, e, poco piu

sotto ad essa, quello del foro. L'ingresso della citta e gli avanzi

delle sue antiche porte si possono appena riconoscere a stento 2
.

Ma piu che altro destano meraviglia le gigantesche cave di

pietra donde si traeva il gia tanto stimato lapis Gabinus, non

solo per 1'acropoli e per la citta, ma anche per la ricostruzione dei

quartieri della capitale divorati dalFincendio di Roma ai tempi

di Nerone. Le iscrizioni trovate negli scavi del foro, nel 1792,

sono nella massima parte pervenute in possesso della Casa

Borghese; ed anche oggi si veggono, nella Villa Borghese in

Roma sotto il casino dell'Orologio a piazza di Siena, due

piedistalli Gabini con sopra delle statue, che pero nulla hanno

a vedere con essi. In quello piu degno di nota, vien celebrato

un M. lulius Zoticus come decurione, padre di decurioni e come

1 GREG. M. Dial. 1. 3 c. 6.

* G. PINZA Gabil e i suoi momimenii, in Bull. arch. com. 1903 p. 321

ss. con figure (325 topogr. 339 tempio di Giunone).

F. ASHBY in Papers of the british school at Rome, 1 (1904) p. 180 ss.

con una buona figura dell'abside di s. Primitivo p. 195.
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dendrophorus, vale a dire, come sacerdote cli Mitra *. Zotico
e anche il nonie di un martire, la storia del quale e in rela-

zione con Gabio.

2. Piu cbe ogni altra cosa attira pero 1'attenzione del visi-

tatore cristiano 1'antichissima chiesa del martire locale Pri-

r

Fig. 1. Grabio : avau/i clella chiesa di S. Primitive.

mitivo. Essa e costruita in parte di quella solida pietra bruna

che proveniva dalle cave di Gabio. Ora non si reggono in piedi

che i muri laterali; ma io ebbi occasione gia di visitarla e

studiarvi 1'abside, rovinata dappoi, e che recava traccie di pit-

ture. Era una costruzione forse risalente al quarto secolo e

constava di strati alternati di mattoni e di pietrame disposto

a reticolato. La parte rotonda si dovrebbe considerare come
1

Corp. inscr, hit. 14 n. 2809.
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I'imitazione di una forma edilizia del tempo antico, di cui si

hanno pure altri esempi. Le pitture erano di eta piu tardiva,

forse del secolo XI, in cui quivi fu stabilito un monastero.

Fit/. 2. Gabio: S. Primitive, abside esterna.

Allo stesso tempo si potrebbero far risalire i muri laterali

odierni, sovrapposti ad altri piu antichi. Tutta la chiesa copre

un vasto sotterraneo a guii-a di cisterna, con tre serie di pi-

Fi(/. :>,. Id. abside interna.
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loni, una in mezzo e una per lato: un fttto pnmaio nasconde

il pavimento della chiesa che vi si trova sopra e in parte e

rovinato. Innanzi alia medesima chiesa si trova un atrio qua-

drangolare, a fianco del quale sorge isolate un campanile.

--

......--
......... -

16 , 00

/'/</. 4. Q-abio : pianta della chiesa di S. Primitive.

Oltre S. Primitive, altri martiri furono venerati in questo

luogo sacro dalle prime generazioni dei Gabini cristiani. In una

iscrizione Gabina in cima alia quale campeggia la croce, un tal

Felix, vir inlustris, e gia consul ordinarius del 511 attesta la

sua gratitudine verso parecchi santi ai cui perenni benefici

si professa riconoscente
;
ma purtroppo non ci nomina questi

suoi benefattori. Poiche tali parole sono incise su d'un piedi-

stallo marmoreo bisogna ben credere che questo debba aver

sorretto una statua e si potrebbe forse anche congetturare che

questa sia stata un Buon Pastore *. Nei dintorni di Gabio, verso

il 1880 sembra si sia scoperto un cimitero sotterraneo cristiano

adorno di pitture religiose
2

; esso ci potrebbe forse dare molta

altra luce su gli antichi santi locali di Gabio e sul loro culto

agli esordii del medio evo. Lo stesso Primitivo trovo la sua

morte gloriosa al lago di Gabio, nel quale probabilmente fu

annegato; il sacerdote Exsuperanzio - si dice - lo avrebbe poi

deposto il 26 aprile in una arenaria, e il martirologio geroni-

miano ricorda infatti a questo giorno la sua festa al 22 miglio

della via Prenestina 3
.

1 Ibid. n. 2824 : f Felix vc ex consule ord. servus vest, pro continuis

beneficiis vestris optulit. Oggi nel museo Laterano.
2 STEVENSON (Kraus, Realencyclop, f. christl. Altert. % p. 121) senz'altra

indicazione. 3 STEVENSON ibid.
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II primo vescovo della citta di cui si abbia notizia e Asterio,

nel 465. In seguito vengono ricordati per nome altri dieci ve-

scovi fino all'879, ma e assai dubbio se essi appartengono tutti

a Gabio del Lazio. Vice versa da un'altra tradizione sono tutti

attribuiti a torto a Gabii in Sabina *.

Altre memorie sono fornite dai possedimenti della Chiesa

in questo territorio. La Chiesa romana aveva dei beni patrimo-

niali nei dintorni della scomparsa citta
; dall'imperatore Costan-

tino essa ricevette infatti pel battistero del Laterano fra Faltro

ancbe una massa Gaba nel territorium Gabinense 2
. II papa

Zaccaria poi dava in affitto un fundus Gabiis col lago
3

;
sicche

forse gia sotto questo papa 1'intero territorio col lago gia appar-

tenevano alia Chiesa. Un monastero dei santi Priraitivo e Ni-

colao, che fu tbndato in quel luogo verso il 1030, non pote aver

lunga vita a motivo della deserta solitudine 4
. La sede vesco-

vile stessa, essendo interamente decaduta, alia fine del secolo XI

fu unita con quella di Palestrina 6
,
mentre fiuo alia meta del

secolo stesso si fa indubbia menzione dei vescovi di questa

Gabii nei documenti papali. 1 possessi passarono a varie chiese

e monasteri specialmente a quella di santa Prassede in Roma.

1

GALLETTI, Gabii antica (della Sabina) p. 56 ss. Cf. Corp. inscr. lat.

14 p. 279 not. 1.

* Lib. pont. 1 p. 174 Silvester n. 34.

3 KEHR, Latium p. 7 n. 13; JAFFE-EWALD n. 2298.

4 Nell'atto di donazione del 15 ottobre 1030, tra le altre cose, al mona-

stero qui ponitur in locum qui vocatur Gabis propemque lacum qui vo-

catur Burrano viene donata la ecclesia sancti Primitivi cum alii sancti

martyris qui ibunt (ibi) requiescunt, qui est ad honorem Dei monasterium,

longo tempore facta et modo a nobiter construendum . P. FEDELE, Tabula-

rium S. rraxedis (Arch. d. soc. rom. di Star, pair. 1904, 27 ss.) p. 49 s.

5 DUCHESNE nel detto ArcMvio 1892 p. 480.
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TERRACINA

1. Sito di Terracina e Monte S. Angelo. II tempio di Glove Ansurio e i

monaci benedettini 2. I primi vescovi e la cattedrale. Terracina

passa alio Stato della Ghiesa.

1. Giunta presso a Terracina la catena montana del Volsci si

precipita in mare con si ripido pendio, che nell'aprire la Via

Appia sotto Monte S. Angelo i costruttori romani dovettero fare

nella rupe stessa un taglio di 36 metri in altezza
;
di modo che

ora la strada gira dolcemente in-

torno al promontorio, che le so-

vrasta a guisa di piramide isolata -^* *

pittorescamente.

Sul monte che le si leva dietro

sovrapposto alia citta, sorgeva gia e ônt
P
s'Tnge\o

r^
il tempio piu insigne della regione,

riscoperto nel 1893 e ritenuto comunemente per un santuario

di Giove Ansurio l
. Anxur era il nome piu antico della citta.

1 BORSARI, Del tempio di Giove Anxure scoperto sulla vetta di monte

S. Angelo presso Terracina, in Notiaie d. scavi 1894 p. 96, con pianta

(p. 99) e figure.
- BA.RNABEI, Del tempio di Giove Anxure ecc. in Rendi-

conti d. Lincei 1894 p. 288. PETERSEN, in Mitth. d. archaol. Inst. 1895

p. 86 ne da un'esatta descrizione, ma ritiene 1'edifizio per un tempio di

Venere.
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In verita sempre erano state in vista fin da lontano le grandiose

arcate del portico, che si dispiega tuttora sulla cresta del monte

e formava le sostruzioni del tempio. Ma sino a questi ultimi

tempi esse erano erroneamente denominate il castello di Teo-

dorico e attribuite al re dei Goti come costruttore 4
,
mentre

Teodorico non fece che rinnovare 1'accesso alia citta di Terra-

cina, restaurando al tempo stesso la via Appia, conforme at-

testa un'iscrizione, gia conservata in duomo.

Ma il tempio, lassu bersagliato dalle tempeste, gia volgeva
a rovina. E vicino ad esso poco tempo dopo Teodorico venne

a stabilirsi una colonia di monaci, figli di S. Benedetto, man-

dati cola dal loro fondatore stesso, sempre vivo, del quale si

raccontava che in modo prodigioso indicasse loro da lungi come

dovessero disporre la fabbrica, dove porre 1'oratorio dei frati,

dove il refettorio, le celle, le stanze pei forestieri e tutto il ri-

manente necessario 2
. II monastero fu dedicate a S. Stefano e

piu tardi, a cagione della sua situazione, ebbe anche Fappella-

tivo de Montanis. II luogo doveva per altro essere assai mala-

gevole: niuna meraviglia percio che nell'anno 955, come leg-

giamo in un documento di papa Agapito II, esso fosse vetu-

stissimo, deserto e rovinato 8
. Dai monaci benedettini simil-

mente deve provenire la consecrazione all'arcangelo S. Michele

del monte profanato gia dal culto pagano, come lo accenna il

nome stesso di Monte S. Angelo, coll'idea verosimilmente che

il campione celeste Michele dovesse quivi sulla costa del Tir-

reno fare quegli stessi uffici che sul contrapposto lido d'ltalia

verso 1'Adriatico, ov'e il suo santuario del Monte Gargano : di-

iendere cioe dai nemici e proteggere i naviganti.

All'ombra di Giove Ansurio sorgeva un altro antico orato-

rio cristiano, fondato anch'esso su portici romani, il quale oggi

ha il soprannome di S. Angioletto. Quivi furono in questo ul-

timo tempo scoperte delle pitture che possono rimontare alia

piu remota eta del monastero, cioe: un capo del Salvatore in

disco, circondato dai simboli degli evangelisti, ciascuno dei quali

1 DE LA BLANCHERE, Terracine, Essai d'histoire locale in Bibl. de

recole franv. t. 34, 1884;

8 GREGOR. M. Dial. 2 c. 22.

3 KEHR, Latium p. 121 ; JAFEE-LOWKNFELD n. 3671.
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e raffigurato in un cerchio con sei ali; inoltre una scena che

rappresenta al tempo stesso la Trasfigurazione e 1'Ascensione

del Signore secondo i piu antichi tipi di questo genere
l

. Lo

scopritore di queste pitture pote conchiudere il suo ragguaglio
con queste parole: Cosi il cristianesimo colla Trasfigurazione

di Cristo e colla sua Ascensione, due misteri compiutisi sul-

1'alto dei monti, pianto il suo yessillo vittorioso anche in vetta

a questo promontorio lamhito dall'onde, e per 1'appunto tra le

rovine del santuario pagano di cui Virgilio aveva cantato :

... luppiter Anxnrus arvis Praesidet et viridi gaudens Feronia

lucos 2
.

Abbiamo qui una somiglianza coll'antico monastero di S. Pie-

tro a Preneste 3
;
ma non e la sola : anche a Terracina il mo-

nastero stava sotto la protezione dell'antica acropoli. Poiche

quivi dietro il tempio e il monastero sorgeva immediate mente

il castello pelasgico. A quel modo che lo stesso S Benedetto a

Montecassino s'era ritirato entro 1'antica rocca tra le mura ci-

clopiche della piu antica eta. Egli trasmise cosi la tradizione

di amare i monti a' suoi discepoli, che restarono meinori

della preferenza dello stesso Salvatore per le altezze soilevate

da terra e confinanti col cielo.

Dalla slanciata altura di Monte S. Angelo lo sguardo ab-

bracciava da oriente tutto il golfo di Gaeta e per Fondi col suo

tempio di Apollo si stendeva giu fino a Napoli e al Vesuvio

fumante; da ponente aveva i primi contraflbrti de' monti Gircei

avvolti nel mistero dell'antichissima leggenda omerica. Quivi

pero la vetusta rocca dei Romani doveva presto cedere il posto

al castello di S. Felice, destinato a divenire il piu forte castello

della Chiesa romana. Anzi Terracina stessa, che giace accampata

a' piedi del Monte S. Angelo. ebbe gia nel secolo sesto il titolo di

castello; e grazie alle sue mura n'ebbe anche la forza, tenendo

testa a' Longobardi, mentre la vicina Fondi era caduta nelie

loro mani.

1 WUSCHER-BECGHI, Brevi cenni sopra alcuni affre&chi esistenti nel-

I'area sacra a Jupiter Anxurus, Roma 1908, con fig.

2 En. 7, ?99.

3 V. Civ, Catt. 1909 v. a p. 32.
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Fiy. <;. Cattedrale di Terracina. (Fot. Tenerani).

2. Nella citta ebbero sede fin dai primi tempi del vescovi

cristiani. II primo nome e rammentato da Ottavio milevitano

per Fanno 313 ed e im certo Sabinus a Terracina. Nel tempo
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della persecuzione dei Vandali pare che abbiano occupata la

sede due africani fuggiaschi, Silviano ed Klfulerio. E ad uno

dei loro successor!, Martirio, dovette papa Gelasio commettere

la difesa dei diritti d'un padrone sopra i suoi schiavi ', come
altra volta aveva fatto a Velletri.

Dal secolo XII in poi alia sede di Terracina si trovavano

unite quelle di Privernura e di Setia, cioe Piperno e Sezze.

La cattedrale fu allogata in un ediflzio pagano, cosi detto

tempio d'Apollo, nell'antico foro 2
. Questo foro si stendeva, sa-

lendo, sopra una serie di voltoni sotterranei; era lastricato di

un raagnifico paviraento romano, messo in luce nel 1850, e mo-
strava da un lato a grandi lettere 1'iscrizione del fondatore Aulo

Emilio, figlio di Aulo 3
. Sul foro Emilio sorgono oggi, oltre la

cattedrale, il palazzo vescovile e il municipio. Titolare della cat-

tedrale fu scelto S. Cesareo diacono, il piu popolare tra tutti i

martiri di Terracina. Di essa e fatta menzione nel Liber pon-

tificalis sotto Leone IV, il quale alia chiesa beati Ghristi mar-

tyris Caesarii dono delle stoffe preziose, che portavano il nome
del papa

4
. Queste stofte sarebbero oggi ben piu pregevoli del-

1'antica vasca posta davanti all' ingresso del duomo, della quale
un'iscrizione assai tarda vorrebbe accreditare 1'infondata no-

tizia che fosse servita al martirio dei cristiani 5
. Nel luogo de-

nominato Prebende, nella valle sotto la citta, la dove la via

Appia tra sepolcri gentili, ville romane e altri edifizi s'avvicina

alle mura, si mostrava una chiesa in- cui S. Gesario e S. Do-

mitilla dovrebbero avere avuto sepoltura.

Questi contorni furono gia abitati con gran frequenza; ma
fin dal secolo quinto gli abitanti dovettero cercare piu sicura

stanza entro la citta. Quivi poi era una popolazione rnista assai,

e tra gli altri una colonia di giudei, attratti senza dubbio gia

1 KEHR, Latitim p. 114 n. 1; JAFFE-KALTENBRUNNER n. 651. MKJNE,
P. L. 59 p. 144.

2
VINDITTI, Delia basilicu, gfd tempi) d'Apollo in Terracina, Foli-

gno 1885.

3 Gf. pel foro e per 1'iserizioni DE LA BIANCHERE in Melanges d'ar -

et d'hist. 1881 p. 39.

4 Lib. pont. 2 p. 122 n. 530.
5 E. ABBATE, Guida della prov. di Roma, 1890 p. 871.

1909. vol. 3. fasc. 1422. 45 10 settembre 1909.
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da tempo a Terraeina dai vantaggi commerciali che offriva un

porto ben frequentato. Ora la presenza del giudei era un pruno

agli occhi pel vescovo Pietro. die governava quella sede sul

cadere del secolo sesto. Forte quindi della posizione, che teneva

in citta anche per conto del pole re civile, Pietro se ne prevalse

per cacciare i giudei dalla loro sinagoga. I tapini figli d'lsraele

allora portarono senz'altro le loro tende al foro. Ma anche di

la volendo cacciaili lo zelo eccessivo del vescovo, essi ap-

pellarono all' interposizione di papa Gregorio I, mandandogli un
tale Giuseppe loro rappresentante. E difatti il loro ricorso non

fu indarno: poiche il vescovo fu officiate che lasciasse in pace
i

giudei dove stavano ora, e rieevette anche formali istruzioni

sulla giusta e discre ta maniera di trattare coloro, che non

avendo ricevuto il hattesimo erano fuori della Chiesa e pero

fuori della sua giurisdizione. Tutto questo per altvo non eon-

chiuse molto presso 1'ardente Pietro di Terraeina. Essendo i

giudei troppo vicini alia cattedrale, coi loro canti disturbavano

le funzioni della chiesa: quindi nuovi tentativi per levarli di

la, e nuovo ricorso d'lsraele al papa.

Gregorio allora incarico di condursi a Terraeina due vescovi

delle vicinanze, Bacaudo di Formia (Molo di Gaeta) e Agnello

di Fondi, per verificare se veramente i canti de' giudei distur-

bassero il culto divino nella cattedrale, e in tal caso dovessero

loro procurare un altro posto; del resto pero non permettes-

sero per verun conto che fossero molestati dei cittadin-i, i quali

secondo la legge romana avevano diritto di vivere in paese *-.

II fatto, mentre e una prova della moderazione e giustizia di

di S. Gregorio, e un documento della crescente potenza vesco-

vile nelle citta e dell' inefficacia del potere civile.

Quanto agli ufficiali del potere civile, in Terraeina al tempo

di S. Gregorio risiedeva, a quanto pare, un conte bizantino per

nome Mauro, come tribuno del castrum 2
. I suoi sudditti

e protetti, cioe gli abitanti, nelle lettere di S. Gregorio vengono

denominati colla formula uguale: clems ordo et plebs. Morto che

fu il vescovo Pietro predetto, il papa affido il vescovato di Ter-

* GREGOKII i, itegistr.'J ep. 34 (1,35); 2 ep. 6 (1,10). KEHR, Latiuni

p. 114 n. 2-4.

2
KEHR, Latium p. 118 n. 2.
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racina ad Agnello di Fondi, la cui sede per cagione delle guerre
era stata sciolta, e secondo lo stile della curia intimo a I clero*

a' maggiorenti e al popolo di prestargli oniaggio e ubbidien/a,

massime che essi medesimi 1'avevano demand ato per loro nuovo

vescovo. E in quest'occasione rammenta loro che ciascuno e

tenuto contribuire pel servigio di guardia al minacciato castello

e alia difesa delle mura l
.

Gosi la citta di Terracina, conservata alia Chiesa e airiin-

pero grazie al potere spirituale e al civile insieme, quando fu fou-

dato lo stato della Chiesa passo ai papi come parte di esso stato.

Di essa in particolare, come soggetta a governo ecclesiastico e

come importance posto avanzato, si fa menzione quando i Romani

d'oriente uniti ai Longobardi di Benevento nel 778 minacciavano

i conflni meridionali del ducato romano. Allora papa Adriano I

spedi le milizie, che aveva, contro il nemico gia penetrato in

Terracina e ne lo ricaccio. Ma siccome gli alleati nemici, Greci e

Longobardi, da capo minacciavano la citta, Adriano invoco

1'aiuto di Carlo Magno, affinche egli riparasse al pericolo di Roma
non soltanto con 1'aiuto dei Toscani e degli Spoletini e offrendo

quello dei Beneventani a lui obbligati ,
ma perche assalisse

anche la vicina Gaeta, sede del patrizio cioe rappresentante

imperiale e comandante supremo in Italia, e la stessa citta di

Napoli: affinche una Duona volta venisse restituito al papato

il patrimonio napoletano rapitogli da tanto tempo *.

A tempi posteriori solamente era riservato di chiarire la

confusione delle pubbliche cose in quei paesi. Frattanto si vede

come Terracina, 1'antica citta di Giove, qual posto avanzato di

Roma, seguitasse a mantenere la sua grande importanza.

H. GRISAR S. I.

1

Hcyistr. 3, ep. 13,14. KEHR, Latium p. 115 n. 5,6.
* Mon. Germ, hist., Epist. Ill, 1 p. 591. JAFFE-E\T.\LD, n. 2428.



EIVISTA DELLA STAMPA

1.

I CENCI E IL LORO PROCESSO i
.

II nome di Beatrice Cenci ha servito per tre secoli al ro-

iQaiizo ed alia calunnia : e neppure adesso, quando ormai sono

state ad una ad una sfatate le fantastiche invenzioni di cui si

tesseva la leggenda di quella sciagurata, neppure adesso e da

sperare che quel nome cessi di insudiciare a grandi caratteri

i muri delle nostre citta o le pagine della nostra letteratura.

Noi dobbiamo tuttavia sapere buon grado agli uomini che si

sono adoperati a dissotterrare dagli archivi polverosi o dai ge-

losi nascondigli i document! che potevano illustrare le ombre
di quella truce figura : e tra questi viene a prendere posto ono-

rato il p. Ilario Rinieri S. I. colla sua Storia di una leggenda,
nella quale ci presenta il ritratto di Beatrice quale si ricava

dai costituti del suo processo .

I quali costituti hanno una storia che torna conto di cono-

scere per giudicare del valore stesso della presente pubblica-
zione. II manoscritto del processo svoltosi in Roma dai 14 gen-
naio al 10 settembre 1599 contro la famiglia dei Genci, si

conservava ancora nel 1860 in un grosso volume manoscritto

di 1584 pagine in 4, presso la famiglia Sampieri, che, imparen-
tata coi Cenci per via di donne, aveva avuto quel manoscritto

gia da gran tempo, per privilegio, dall'archivio delle carceri.

Presso i Sampieri lo aveva potuto studiare in quell'anno stesso

un tal prof. Spezi, il quale si propone va di dare in luce una
intera storia della tragedia cenciana tratta da quelle autentiche

fonti, ch'egli aveva avuto la buona sorte di rinvenire. E questa
del codice Sampieri non era la sola vena preziosa : giacche di

li a due anni, diffusasi forse la voce della intenzione e delle

ricerche di lui, gli venne fatto di trovare un'altra copia altret-

tanto e piu importante di quel processo, appartenente alia fa-

miglia Maccarani, in un codice in foglio di 1227 pagine, della

stessa scrittura del codice Sampieri. Questo secondo manoscritto

1 P. ILARIO RLNIERI S. I. Beatrice Cenci secondo i costituti del suo

processo. Siena, S. Bernardino, 1909, 8 VIII-452, p. L. 5.
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non conteneva, a dir vero, tutta la serie degli atti e delle de-

posizioni dal gennaio al settembre, come il primo, ma si fer-

mava al maggio. Pero se era imperfetto nella fine aveva il gran

vantaggio di riferire sul principio, innanzi ai costituti del pro-

cesso di accusa, gli interrogatorii della prima informazione

(cioe dell' istruttoria, come oggi si direbbe) cominciata in casa

Cenci dopo la demmcia dell'assassinio : i quali interrogatorii

mancavano neH'altro.

Gosi i due codici si integravano a vicenda e davano tutto

intero il testo autentico dei documenti donde ricavare la sin-

cera narrazione di quei tragici avvenimenti. Ma il prof. Spezi,

dopo lunghi anni di studi, mori senza aver conchiuso il lavoro

intrapreso : e i celebri manoscritti passati, come pare, in altre

mani, tornarono in quella oscurita donde a mala pena avevano

fatta cosi fugace apparizione.

Non per cio tuttavia si perdette ogni traccia per giungere

al vero. Del processo cenciano infatti si conservcino due som-

mari fedeli, colle citazioni dei fogli donde sono ricavate le no-

tizie e colla trascrizione delle stesse parole degli accusati e dei

testimoni nei punti capitali. II primo e piu importante e nella

biblioteca vaticana, vol. 6533. Anch'esso era stato conosciuto

e trascritto dallo Spezi nel 1860 e poi anche dal Bertolotti

nel 1879 che ne profitto nella ristampa dell'opera sua intorno

ai Cenci. II sommario e indubtnamente autentico e se ne ha la

controprova nella concordanza delle citazioni con quelle degli

avvocati difensori, il Farinacci e il Goronati. Lo Spezi anzi stimo

che questa del Vaticano fosse la copia di cui si servi Cle-

mente VIII per istudiare la causa prima di dar libero corso alia

giustizia.

L'altro, custodito nell'archivio vaticano, vol. 196, anziche

un ristretto del processo e un sunto storico della famiglia Cenci

e dei suoi ultimi casi: ma la narrazione del parricidio e lo

svolgimento del processo anche qui sono esposti colle citazioni

dei costituti e coll' indicazione dei fogli. 11 Rinieri opina fon-

datamente che questo fosse il sommario del processo a difesa,

e il precedente invece quello di accusa: 1'uno e 1'altro sono ora

da lui pubblicati in appendice al suo libro.

Sopra il testo dunque dei sommari vaticani, sopra le carte

lasciate dallo Spezi, valendosi altresi di una relazione mano-

scritta dell'archivio Borghese, di un'altra dell'arohivio della Ci

vilta Cattolica, e d'altri documenti conservati presso il principe
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di Sulmona, il ch. An tore si e messo al lavoro di ritessere la

storia del dramma cenciano e soprattutto di studiarvi la con-

dotta tenuta dalla losca eroina della leggenda e del romanzo.

Con tocco sicuro egli tratteggia innanzi un vivo e particolareg-

giato quadro di quella famiglia sciagurata: ce n'e quanto so-

prabbasta a congetturare tutto il resto. Quando colla scorta dei

document! si seguitano le strane peripezie, le accanite dissen-

zioni, i litigi domestic! e forensi, la vita scapestrata e delittuosa

dei figli, la feroce tenacita del padre, il diseredamento dei ma-

scbi, la dura sequestrazione delle femmine, 1'odio reciproco di

tutti, si stende sull'animo un velo di orrore, e un cupo presen-
timento dell'abisso dove gli infelici flniranno di precipitare.

E la catastrofe non tardo molto a venire. La scena del par-
ricidio come quella che forma il nodo della narrazione e de-

scritta dall'autore con tutta la diligenza e la minutezza delle

circostanze che le deposizioni dei testimonii e le confession! dei

rei largamente gli offerivano, per dedurne poi le conclusioni

che sono lo scopo principale dell'opera. E queste noi riassu-

miamo brevemente.

Da tutto il complesso della causa risulta che il primo e

vero mandante da cui il sicario ebbe 1'ordine e il patto dell'as-

sassinio di Francesco Cenci, fu Giacomo, il primogenito, il piu

colpito anche dall'ira paterna nel diseredamento
;
a lui tenne

seconda mano Bernardo, di diciassette anni; il terzo, Paolo,

fanciullo di quindici, mori poco dopo il delitto, credesi di ve-

leno propinatogli dai fratellf per timore che parlasse. Gli altri

due figli, Cristoforo e Rocco, erano gia morti al tempo dell'as-

sassinio, accoltellati in mezzo alia strada per brighe volgari.

Delle due donne, Lucrezia, moglie in seconde nozze a Fran-

cesco, e la piu degna di compassione : natura debole e passiva,

fu trascinata alia complicita per paura, dominata dall'energia

crudele della figliastra Beatrice ch'essa iuutilinente cercava di

dissuadere dal commettere cosi gran peccato . La parte di

Beatrice per contrario e veramente mostruosa. Condotta dal

padre insieme coi fratelli minori e la mad rig na da Roma alia

Rocca Petrella negli Abruzzi per le ristrettezze delle entrate, essa

yi annoda una tresca adultera col castellano Olimpio Calvetti.

La tresca e scoperta: il padre fa cacciare il castellano e dopo
una buonadose di nerbate chiude la figlia in piu stretta vigilanza:

ma la scostumata trova modo di eluderla: il Calvetti sale per

le finestre
;
e nei ritrovi notturni si ordisce la trama della libi-
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dine e della vendetta. All* 1

prime e Beatrix slessa die si as-

sume di avvelenare il pad re: ma questi, gia in guardia contro

tali agguati, non mangia e non beve se non di quanto mangia.

e beve la figlia. Si pensa di farlo ass?ilire da malandrini snlla

strada, rna e cosa ineerta e pericolosa. Le isfigazioni di 1

trice e 1'oiferta di duemila ducaU promessi da (Jiacomo lanim

risolvere il Galvetti stesso a tare il colpo : Beatrice da 1'oppio

nel \
7ino al padre perche sia piu facile assassinarlo addormen-

tato; e quando vede il sicario dubbioso esitare di maccbiarsi

di quel misfatto, lo insulla, Jo inginria, gli rimprovera di averla

tradita e burlata mancando alia data parola, sicche il Galvetti

le dice: tu mi vuoi tar fare quello che non posso fare: se

vuoi che vada al diavolo ci andero . La mattina dunque del

1) settembre entrano in quattro nella stanza di Francesco che

giaee assopito : Lucrezia, Beatrice, che apre la finestra per dar

luce agli assassini, il Galvetti ed tin compagno, i quali a colpi

di martello e di randello danno in capo e sul corpo del misero

che muore nel suo sangue senza levare ne una voce, ne un

gemito. Le donne ne vestono alia meglio il cadavere che poi

vien gettato in un cortile, per simtilare che fosse caduto da

un ballatoio, e si danno a strillare per chiamar gente e invo-

care soccorso.

Ma a nulla valsero le finzioni, le negazioni, la baldanza; e

quantunque i parricidi riuscissero a far uccidere a tradimento

il Galvetti per seppellire con lui il tremendo segreto, la verita

presto apparve in tutto il suo orrore. Un tratto solo di corda

basto perche anche Beatrice confessasse tutto, e i dieci mesi di

processo finirono sul palco del supplizio.

Da tutta questa narrazione cavata minutamente dai docu-

menti, che cosa resta delta leggenda di una Beatrice eroina del

pudor verginale eontro i vizi paterni? 11 nostro autore e ben

lungi daH'infiorare la memoria di Francesco Genci di cui bolla

a fuoco la rea vita : ma anche ai perversi si deve la giustizia :

bastano a loro vergogna le colpe certe senza gravarli di arbi-

trarie. Che un padre insidii aironesta della figlia e delitto cosi

ripugnante che non deve ammettersi se non provato. Ora nelk

confession i degli accusati, quando par sapevano trattarsi della

vita o delta morte. n^ssuLia menzione e fatta di tal motivo im-

pellente all'assassinio. Sarebbe stale tanto facile a Giacomc.

esempio, addurre per iscusa del proprio delitto la protezio

la vendetta della sorella oltraggiata! Nessuno invece ne fiato.
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E ben vero che 1'avvocato difensore, il Farinacci, tra i primi
del suo tempo, giudicando preclusa ogni altra via di salvezza,

penso valersi della mala fama in che era il Genci per supporre

quell'attentato, e meltere a fondamento della difesa questa pro-

posizione : Se egli e mai vero. come per cosa verissima si

crede, che il medesimo Francesco col tener chiusa la stessa

Beatrice in quelle stanze di Rocca Petrella come in un carcere

e col trattarla male abbia attentato alia pudicizia di lei, non

puo esser contro giustizia 1'invocare a favor suo qualche mi-

sericordia. La proposizione e svolta con molta efficacia, ma
Fipotesi, s'egli e mai vero

,
non e mai confortata di prove,

per la buona ragione che le prove mancavano. Era un semplice
artiftzio avvocatesco.

Di fatto, in un consulto pubblicato molti anni dopo intorno

a questa causa il Farinacci stesso dichiaro solo per effetto della

benignita del Pontefice avere avuto Bernardo la vita salva : al-

trettanto speravasi per Beatrice, se la scusa proposta avesse po-

tuto provare, ma in verita non la provo .
- - Anzi, tutto il

complesso del processo dimostro Francesco attento e brutalmente

geloso per Fonore delle donne della faraiglia : e il Rinieri dis-

sipa con poca fatica le false asserzioni o le interessate esage-

razioni accampate in contrario. Certo la Beatrice non accenno

mai neppure da lontano a tali sofferenze. II parlare poi di de-

licatezza di sentimenti che fa preferire la morte alia rivelazione

delle turpitudini paterae, oltrepassa i confini della burla se

si ricordi quello che dicevamo teste della procacia di questa

giovane di vent'anni che amoreggiava con un uomo gia mature

di eta e ammogliato, ricettandolo nelle sue stanze. E quel che

pare piu incredibile continue a trescare con lui anche dopo che

era brutto del patrio sangue; anzi le loro relazioni si fecero

sempre piu assidue e palesi ; sicche, tornata la famiglia in Roma,
il fratello Giacomo, vedendo la cosa di molto mai occhio per

1'onore del mondo, gliene rinfaccio dicendo che voleva levarsi

quell'uomo di casa e che di grazia non gli desse tanta pa-

stura, perch e si stava a Roma e non alia Petrella... D'altronde

poi il Bertolotti aveva gia pubblicato, e lo riferisce anche il

Rinieri, che Beatrice prima della conclusione del processo aveva

svelato ai giudici la sua colpa coll'Olimpio Calvetti, e non a

torto il nostro autore congettura che il motivo urgente all'as-

sassinio fosse appunto quello di celare al padre le conseguenze
del disonore. II fatto non si ricava dai costituti, ma si legge
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nella relazione di Baldassarre Paolucci agente in Roma del duca
di Modena. Nel testamento di Beatrice si trova un codicillo,

steso di mano del p. Andrea Belmonte, il francescano che ne

ricevette 1'ultima confessione, e da non aprirsi che dopo la morte

della testatrice. In esso vengono assegnate le rendite di mille

scudi acerte donne per sustentare un povero fanciullo di cui

la testatrice ha conferito a bocca . Sono indizi che parlano
da se.

Posta in chiaro la colpevolezza dei rei e la giustizia della

condanna, e sottratto ogni fondamento all'altro capo di accusa

che le passioni antireligiose sogliono trarre dalla tragedia dei

Cenci. La confisca dei beni era un articolo del codice penale del

tempo. In diritto, nulla si puo dunque rimproverare a Cle-

mente VIII se quella pena fu applicata secondo la legge. In

fatto, i superstiti dei giustiziati, cioe Bernardo Cenci e i figli

di Giacomo, rientrarono in possesso del patrimonio della famiglia

precisamente per la protezione di Glemente VIII : e il nostro au-

tore, ne da i particolari ragguagli, secondo le note raccolte dal

Rodani e dal Bertolotti. Se Francesco Aldobrandini, nipote del

Papa, ebbe una delle tenute dei Genci, che si chiamava Terra-

nova, tra porta Maggiore e quella di san Giovanni, cio avvenne

per via di legittima compra all'asta pubblica, al prezzo di 93

mila scudi; e la tenuta stava in vendita fin da quattro anni

prima senza trovar compratori. II danaro servi ai Cenci per
soddisfare il fisco e quietare i creditor!.

Da qualunque lato dunque si studi, il processo dei Cenci fu

inappuntabile, la condanna giusta : e dagli storici sappiamo che

forse la pena sarebbe stata in qualche parte piu mite se non
fosse sopravvenuto negli stessi giorni un altro parricidio nella

famiglia Santacroce, che fece inorridire Roma e spinse il Papa
a dar un esempio per incutere un salutare spavento. La pub-
blicazione del Rinieri mette in maggior rilievo queste conclusion!

che concordano in sostanza con quelle gia note tra gli studiosi,

correggendone qua e la qualche particolare coll'appoggio dei

manoscritti vaticani. 11 libro e dunque la piu accurata espo-
sizione della questione secondo i document! conosciuti, e la piu
sincera difesa della giustizia papale. Questo per gli onesti e pel
dotti. Per gli altri la calunnia ed il romanzo continueranno come

prima.
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II.

Il MINISTERO PASTORALE DELLE GRANDI CITTA.

L'illustre e zelante dott. E. Swoboda, professore dell'uni-

versita di Vienna, della cui opera monumentale sul Duomo di

Aquileia abbiamo avuto occasione di occuparci assai largamente,
si e ora proposto di raccogliere in un volume il frutto dei suoi

studii e delle sue esperienze in un campo tutto diverso, cioe nel

ministero pastorale delle grandi citta. Ne e uscita un'opera as-

solutamente nuova per concetto e disposizione ,
e senza piu

nobilissima pel fine propostosi di sollecitare per ogni modo ed

accrescere lo zelo de' pastori d'anime, nonostante le grandi dif-

ficolta che essi incontrano ne' centri piu popolati
l

.

L'opera si divide in tre ampii capitoli: 1. Idea e pregio della

cura d'anime; 2. La cura d'anime nelle grandi citta; 3. L'i-

deale della cura d'anime nella grandi citta. Nel primo capo
TA. studia la potenza sociale della Chiesa, la cultura, 1'arte,

la scienza, 1'ideale deH'umanita e il papato, massimamente il

regnante Pio X col suo inotto Instaurare omnia in Christo, che

e in fine lo scopo di ogni sollecitudine pastorale. Ma affinche

la cura d'anime riesca fruttuosa nelle grandi citta conviene

abbia certe condizioni d'ordine naturale e soprannatu rale, in-

terne ed esterne e sono tutte brevemente enumerate a p. 42-44

e poscia ad una ad una illustrate nel capo secondo, che e ap-

punto destinato a dimostrare per via di molti esempi assai bene

appropriati, come veramente nel fatto pratico si trascuri non

poco di porre in opera tali favorevoli condizioni.

La moderna Parigi 1'autore ha potato conoscerla di propria

esperienza, e ne descrive con esattezza Tattivita pastorale e le

sue oeuvres molteplici, tutte degne di lode. Quali gigantesche

parrocchie! Notre Dame de Clignancourt contava nel 1906 ben

121000 anime! Buon nuinero d'altre parrocchie contano tra

96000 e 20000 anime. Un sacerdote ben pratico del ministero

assieurava, che in venti circoudarii del suburbio settentrionale

si battezzano circa la quinta parte dei nati, in undici circa tre

quinti, e in sette fino a nove decinii (p. 76). A provvedere in

1 Dr. H. SWOBODA., Grosstadtseelsorge. Eine pastoraltheologische Studie.

Mit 3 statistischen Tafeln. Begensburg, Pustet, 1909. 8, XXVIII-454 p. M. 6.
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modo almeno sufficiente alia cura pastorale sarebbe necessario

aggiungere altre 208 nuove parrocchie alle 104 gia esislenti.

Ultimamente qualche cosa si e cominciato a fare in qucslo
sen so.

A Parigi il clero aspetta die le persone vengano a lui; a

Londra, invece il sacerdote va personalmente in cerca dei par-

rocchiani, e tutti sono convinti che neppur uno verra di:nenti-

cato. Tanto i vantaggi come gii inconvenient! di quest' ultimo

modo di procedere sono diligentemente discuss!
;
ma i vantaggi

prevalgono di gran lunga. Gli edifizii religiosi a Londra cre-

scono di pari passo col numero dei cattolici; dal 1900 al 1906

si eressero 29 nuove chiese e cappelle. Particolarmente istrut -

tive sono le pagine dedicate alie opere pastorali di Birmingham

(p. 104-108), e non meno quelle relative a Berlino, nella qual
citta oppotunamente si creano nuove parrocchie e ftorisce una
vita di opere cattoliche tutta imbevuta di spirito pastorale. A
Vienna abbisognerebbero per lo meno 96 parrocchie nuove;
ma vi si ha gran cura dell'istruzione religiosa. Con predile-

zione parla Tautore della capitale del cristianesimo, le cui con-

dizioni, sotto il rispetto della cura d'anime, egli ha imparato
a eonoscere di propria veduta. Pio X, com'egli mette in rilievo,

ha gia ritratto non poco frutto dai suoi provvedimenti circa

il ministero delle anime, ed i parroci romani meritano lode di

persone colte e zelanti.

Procedendo oltre, 1'autore passa in rassegna Venezia e Mi-

lano, ove vive tuttora lo spirito di S. Carlo Borromeo; indi

Torino con le mirabili istituzioni fondate dai ven^r. Cottolengo

e don Bosco; poi Monaco di Baviera cui abbisognano da 25 a

54 nuove parrocchie e Budapest cui ne mancano 31. Quivi

1'istruzione religiosa e sapientemente ordinata, mentre pur

troppo manca in Italia, in certe province sopratutto! Notabile

e il fatto, particolarmente studiato dall'autore, che la dove le

chiese necessarie fanno difetto, va crescendo il socialismo.

Nel Belgio non sono frequent! le parrocchie con 30000 anime

e molte nuove chiese si vanno edificando. L'A. parla diffusa-

mente di An versa, Bruxelles, Liegi, e da una consolante de-

scrizione di Colonia, e specialmente di Essen. Norimberga si

distingue per l"alacrita, con la quale si procede ad erigere le

chiese necessarie per la popolazione cattolica, accresciutasi dal

1895 di ben 85000 anime. Sono pure tratteggiate brevement<>

le condizioni della cura pastorale di parecchie citta marittime,
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come Marsiglia, Le Havre, Bordeaux, Livorno, Trieste, Am-

burgo. In Amsterdam e Haarlem e molto ben provveduto al

ministero, come altresi a Liverpool ed a Glasgow.
Tre tavole ci pongono bellamente sott'occhio il numero sia

delle parrocchie esistenti con la statistica dei parrocchiani, sia

delle parrocchie di cui si lamenta la mancanza. La prima tavola

mediante linee di diversa lunghezza mostra il numero delle

anime delle parrocchie di 19 citta-; appresso, le tavole B I e

B II mediante cerchi variamente disegnati ci rappresentano il

difetto di chiese, di cui 14 citta specialmente risentono danno

non poco.

Tutta 1'opera e una predica efficace, che muove da un cuore

ardente di zelo, sinceramente bramoso di veder risorgere per

tutto la cura pastorale, secondo i piu saldi principii ed a norme
di quanto ne insegna 1'esperienza. 11 capitolo terzo, una vera

perorazione, espone appunto que' principii dimostrando com'essi

abbiano radice nella Scrittura e nella tradizione, nei Padri e

nei concilii, nel diritto canonico e nelle prescrizioni pontificie,

nella filosofia e nella teologia, nella natura e nella rivelazione.

Qui sopratutto il ch. professore, fattosi missionario dei pastori

d'anime, leva piu alto la voce e con rara maestria va ricercando

tutte le corde del cuore e della mente
;
e ora fluisce dolce, ora

erompe forte e incalzante come una fiumana poderosa. Niun

dovere, niun sussidio del ministero pastorale delle grandi citta

e dimenticato; niuna difficolta vera o pretesa e lasciata da parte.

Nota fondamentale, motivo dominante di tutto e e rimane il

buon pastore, che conosce le sue pecorelle, e le chiama per

nome, e le pecorelle conoscono lui.

Alcune ripetizioni si sarebbero potute evitare, quantunque
noi non troviamo a ridire, se 1'autore torna molto spesso a

battere sulla urgente necessita di dividere le parrocchie troppo

estese. Quanti buoni pastori di anime potrebbero da questo bel

libro apprendere il modo di veder centuplicato il frutto dell'o-

pera loro, rimasta forse fin qui quasi del tutto infeconda! E
a tutti i laici, che amano la loro chiesa, raccomandiamo questa
forte lettura affinche anch'essi, uniti ai loro pastori, si adoperino

per ogni modo ad agevolare il rifiorimento spirituale della

parrocchia cittadina, persuasi che con questo proveggono al

benessere anche materiale dell'intera citta.



Comte H. DE LACOMBE. Amour et foi. Paris, Plon et Nourrit,

1909, 16, 328 p. Fr. 5.

Una raccolta d' impression!, di

note intime, di pensieri sparsi ma
coordinati da unita d'ispirazione, e

quella che si nasconde sotto le due

parole messe a titolo del lilro Pa-

role prese qui nel loro senso piu alto

e piu puro e die rivelano nello scrit-

tore un bel cuore e una bella ment.e.

Che se non v'e 1'amenita estrinseca

della poesia e del ritmo, ce n'e pero
il fondo e ne e indizio anche solo il

titolo di molti di quei capitoli, or

piu brevi or piu lunghi, onde s'in-

1'altezza immaginosa dei concetti e

per la floridezza della forma, si di-

rebbero talora canti di poema piu

che pagine di prosa. Grediamo che

la lunga serie di capitoli, non senza

ragion veduta si apra con quello

intitolato Una Mailre, e si chiuda

con quello intitolato A Dio. 11 chiaro

A., circoscrivendo le sue pagine tra

cosi caratteristici conftni, ha voluto

certo farci intendere, anche solo con

questo, a quale bellezza e nobilta di

pensiero egli si sia ispirato nel suo

Amore e Fede .tesse variamente il libro, e che per

J. D'JSNE.-En passant. Paris, Lethielleux, 1909, 16, p. Fr. 2.50.

Sono brevi novelie di buon fondo

e di buona lega, istruttive ed edu-

catrici. Son fatti colti qua e la, en

passant, e presentati con vivezza e

con garbo. Sono delle buone idee of-

ferte sotto veste sensibile e toccanti

le question! di piu attuale impor-
tanza per 1'educazione del popolo e

della gioventu. V'e la lettera, v'e il

racconto, v' e il dialogo e tutto con

quella forma viva e spigliata, cosi

propria dello stile franeese. Que-
sti pregi fanno tanto piu desiderare

che in una futura edizione scompa-

risca qua e la qualche inciso meno

che esatto. A S. Francesco d'Assisi,

(pag. 19) si attribuisce il ministero

della confessione, che pur non gli

compete, perche S. Francesco ricuso

per umilta 1'ordine sacerdotale. Al-

trove con un inciso spiecio e disin-

volto, (pag. 23) si da 1' Italia attuale

come tutta infestata nelle sue campa-

gne da bandedi briganti! Ma sono ine-

sattezze en passant, che non distrug-

gonoil merito sostanziale dello seritto,

raccomandabile per ogni conto, so-

prattutto alia gioventu.

L. HUMBLET. --
Strophes galloises. Liege, Spee-Zelis, 1909, 16%

239 p.

II ch. p. Humblet, professore nel

collegio di S. Servais di Liegi, rac-

coglie in queste mirabili pagine al-

cune memorie del tempo da lui pas-

sato durante i suoi studii teologici

nel paejse di Galles. Con rapidi tocchi,

ma pieni di sincera poesia, ci de-

scrive la belta terra d'esiglio; parla

della patria lontana, il Belgio; sfoga

intimi affetti: tutto insomma una psi-

cologia realmente vissuta. La parte,

che vorremmo quasi dire migliore del

libro e consecrata alia teologia. Qui il

poeta con fervido e nuovo entusiasmo
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canta i Padri della Chiesa, i campion!
della scienza teologica: S. Clemente di

Roma, S. Ignaziodi Antiochia, S. Giu-

stino, S. Ireneo, S. Gleraente di Ales-

sandria, Tertulliano, Origene ed altri

sommi. Ma ognuno ci viene innanzi

nella sua propria figura, coi suoi pro-

prii accenti, come ee ci rivive&se soLto

lo sguardo non distante da noi, ma
a noi affratellato nel sentimento ,e

nella professione di una stessa fede.

L'autore dice assai bene (p. 82):

E. ROMILLY. - - Vers 1' effort. Avec une preface de M. E. Faguet
de 1'Acad. franchise. Paris. Berger, 1909, 24, p. VIII-120.

I piccoli componimenti, svaria- 11 critico esimio, M. Faguet dell'Ac-

Come a Rome, le mots solennels du sormen
Passaient de Louche en bouche en un

Jsourd roulement
Du tribun des soldats jusqu'au legion-

[naire :

Ainsi, dans un immense et puissant cre-

scendo

Une foule innombrable et deux fois mil-

[lenaire

Repute leur parole et leur repond : Credo

II p. Humblet con 1'arpa sua fa

tacere la vecchia rancida canzone,

che la vita sacerdotale e religiosa e

la morte d'ogni vera poesia.

tissimi, di questo volumetto han tutti

la medesima impronta, quella desi-

gnata dal titolo : V effort! E uno sforzo,

una tendenza viva che il poeta espri-

me verso la speranza, la vittoria, la

vita, il progresso, verso tutto cio che

incoraggia, che stimola la sana ope-

rosita umaiia, e fin nello stesso male

esorta a vagheggiare il bene.

L' hiver, 1'ombre, la nuit, le mal, tout

[collabore
Au travail inconnu du lendemain vain-

[quenr.

E un libro buono quindi per le

anime timide, anguste, paurose; ma
e buono anche per tntti gli altri,

perche a nessuno puo riuscir super-

fluo lo sprone al lavoro, all'ordina-

mento, alia lotta contro tutto cio che

tende a deprimerci nell' ignavia e a

sbarrarci la strada alta dell'ideale.

cademia di Francia, nella breve let-

tera di prefazione, scrive all'A.: La

grande elevatezza dell'ispirazione, il

sentimento del Bello e del Buono, lo

sforzo felice per ricondurre le anime

alia considera?ione delle cose eterne,

mi han no profondamente blandita

1'anima: la bellezza sobria e severa

della forma, la lima rigorosa, che se

esclude 1'andar negletto, non esclude

la venusta, mi han dato del vostro

ingegno e della vostra vocazione -

per usare la parola giusta, benche

antiquata il piu favorevole con-

cetto . E cio non e davvero poco,

massime quando si rifletta che una

cosi bell'arte esterna e in piena ar-

monia coi nobili concetti interni di

morale e religione, a cui il poeta fe-

licemente s' ispira.

J. DEGHELETTE, conservateur du musee de Roanne. - - Manuel

d'archeologie prehistorique, celtique et gallo-pomaine. 1. Archeo-

logie prehistorique. Paris, Picard, 1908, 8, XX-746 p. Fr. 15.

Col presente manuale il ch Deche-

lette, nome ben noto ai cultori del-

1'anticliita, specialmente artistica, si

propone lo studio dell'antichita della

Gallia dalle prime memorie dell'iiomo

in quelle regioni, fino alia caduta del-

1'impero romano. Riservando al se-

condo volume lo studio delle antichita

galliche dall'eta del bronzo fino alia

conqtiista diCesare (Archeologie pro-

toliistoriqiie), e al terzo quello dell'e-

poca romana (A. Gallo-Romahw); in

questo dell' ArcJteologia preistorica

tratta esclusivamente dell'eta della

pietra.

L'opera intrapresa dall'A. era in



ARCHEOLOGIA - STORIA 719

ogni senso ardua, e specialmente in

questa sua priraa parte. Qui non te-

sti epigraflci, o letterarii vengono in

soccorso dello scrittore
;

1'archeolo-

gia preistorica non puo disporre che

del risultamentidellesue stesse ricer-

che, e delle indicazioni che le ven-

gono somministrate dalle scienze na-

tural!, delle quali esige nello storico

un corredo non indifferente, comin-

ciando dalla geologia. Un'opera tale

era gia da tempo desiderata. Divenuti

di moda gli studii preistorici, spe-

cialmente nella seconda rneta del se-

colo XIX, essi avevano presto prodotto

una ricia letteratura, rivolta ad e-

saminare i fktti particolari, e a e-

sporre i risuitati del'e indagini locali.

Sparsi in una moltitudine di memorie,
di opuscoli e di periodic!, aspetta-

vano un lavoro di sintesi, atto a me-

glio comprendere lo stato della prei-

storia, e a servire di guida per
i volenterosi che si volessero accin-

gere a studii scabrosi rna fccondi di

frutti spesso inaspettati, come, per non

citare che un esempio, fu del singo-
lare sviluppo della pittura nell'epcca

quaternaria, rivelata daila scoperta

della caverna d'Altamira nella pro-

vincia di Santander in Ispagna.
II volume del Deehelette e suddiviso

in due parti. Nella prima dopo un

importante capitolo sulla deflnizio-

ne, divislone, metodo e storia del-

1'archeologia preistorica, e un altro

sopra 1'epoca terziaria, tratta dall'e-

poca piilcolitica. La seconda parte e

rivolta allo studio della woliiira.

Due ricchissime appendici, d'inte-

resse speciale per gli studiosi della

preistoria, contenjiono una lista bi-

bliograflca delle caverne che hanno

dato ossa lavorate o pareti ornate,

uft'altra lista bibliografica riguar-

dante le stazioni terrestri e le ofli-

cine della Francia neolitica. Un mi-

nutissimo indice generale alfahetico

coiona 1'opera.

Insieme con 1'erud izione copiosa do-

mina sempre nel libro il buon senso

critico, come si pud vedere, ad esem-

pio, nella questione dei pretesi selci

terziaii, di cui parlo la prima volta

Tab. Bourgeois nel 1867 (p. 23 sg.);

in quella delle favolose eta assegnate

da alcuni aU'uomo, delle quali dice

giustamente 1'A. che non sono legitti-

mate da alcuna seria considerazione

(p. 305); nel discutere 1'origine e la

natura dei dolmen, ecc. Notiamosolo

che a pag. 482 si fa menzione di

popolazioni autoctone delFEuropa oc-

cidentale. Ma 1'A. riferisce opinioni

altrui
;
e forse si vorra intendere non

in un senso assoluto, ma relative

alia questione dell'invasione di nuove

popolazioni.

0. KLOPP. - - Deutschland und die Habsburger. Aus seinem Nach-

lasse herausgegeben und bearbeitet v. Dr. Phil. LEO KOENIG S. I.,

Prof, in Kalksburg bei Wien,

8, XVI -440 p. K. 12.

Molta riconoscenza debbono i cul-

tori delle discipline storiche al p. K6-

nig per aver egli messo insieme 1'ope-

ra presente con gli sparsi scritti e le

citazioni del compianto Onno Klopp,

uno dei piu valenti storici de' nostri

tempi, e per essersi valso quasi esclu-

sivamente delle fonti da lui stesso

Graz u. Wien, Styria, 1908,

indicate, ben sapendosi come il Klopp

fosse scrupolosamente sollecito di non

adoperar altre fonti, se non quelle di

cui e riconosciuta la pienezza e 1'im-

parzialita. Tra queste flgurano in

prima linea le opere del Leibniz e le

Fontts re ruin gcrnianicaruni del

Bohmer, a cni s'aggiungono i giudizii
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di uomini, che pur essendo di ten-

denze anche direttamente ostili agli

interessi general! della Germaaia, si

trovarono pero costretti, in questo o

quel punto, a render giustizia alia

casa d'Absburgo.

Jl piocedimento dell'opera e molto

chiaro. L'autore cioe mette a raffronto

i diversi re tedeschi e imperatori ro-

raani delle altre dinastie con quelli

della casa d'Absburgo, fino a Carlo V

inclusivaraente, per indi concludere,

che quest'ultimi mostraronsi piu del

prinii ricchi di virtu di governo e

seppero anche procacciare il miglior

utile dell'impero, preponendo il bene

comune al proprio tornaconto e al-

1'interesse della propria dinastia. Che

1'Austria fosse di natura sua una po-

tenza offensiva e che quindi fosse in-

teresse della Francia il favorire tutto

che potesse umiliarla, fa pregiudizio

create e alimentato soprattutto dal

governo e dalla letteratura francese.

(Si leggano specialmente le pp. 238-

243). Gosi, quanto in Germania mi-

rasse all' abbassamento della casa

d'Absburgo, trovo in Francia un

punto d'appoggio. Ne certo puo ne-

garsi che molti principi tedeschi, per

vantaggiare i loro interessi partico-

lari, non abbiano estorto dall'impe-

ratore sempre nuovi privilegi, ridu-

cendo cosi la Corona ad uno stato di

miseria e d'impotenza. Al tempo di

Federico III il particolarismo era

giunto al suo colmo in Germania,
talche ciascuno rifuggiva dal sacrifl-

carsi pel bene pubblico: taccia meri-

tata non da un qualche ceto parti-

colare, ma da tutti
;

dai principi si

ecclesiastici che secolari, dalla no-

bilta dell'Impero e dalle citta. Solo

in una prosapia principesca, nella

casa d'Absburgo domina immutato lo

spirto dell'unione e della conserva-

zione in forza della tradizione, creata

da Rodolfo. Federico ebbe il medesimo

spirito dei suoi antecessori e succes-

sori. Se non ottenne gran che, piu
che a lui e da darne colpa alle cir-

costanze esterne, alia mancanza di

una qualsiasi forza effettiva nell'Im-

pero, al difetto cosi di una vera e

propria potenza della Corona, che un

giorno, in tempi migliori, aveva con-

ferito al capo il patrimonio deH'Im-

pero, come di una potenza dinastica,

la quale avrebbe per lo meno potuto

aiutar lui personalmente; in tine la

colpa va pure data all'indifferenza e

inerzia dei suoi contemporanei*. Tut-

to cio e pienamente confermato da

Enea Silvio Piccolomini, il futuro

Pio II (p. 200-203). Siamo ben lieti,

che il buon nome di Federico III,

fatto segno a tanti dileggi, trovi in

quest'opera la sua rivendicazione.

II particolarismo dei principi te-

deschi perduro ancora contro i suc-

cessivi absburgesi, e specialmente

molto si affatico Bertoldo elettore di

Magonza per isminuire la potenza

imperiale. Ad onta di tanti ostacoli,

Massimiliano I opero con forza e co-

stanza a beneflcio dell'Impero, con

quasi non altro appoggio che la po-

tenza della propria casa, la quale,

per fortuna della Germania, s'era no-

tabilmente accresciuta per via di ma-

trimonii. E quanto Carlo V abbia do-

vuto soffrire per Fintemperante egoi-

smo dei principi dell'Impero aizzati

dalla Francia, e come a proprie spese

e flducioso nella propria forza abbia

saputo rinsaldare 1'Impero contro la

Francia e i Turchi e contro i prin-

cipi tedeschi sediziosi, possiam ve-

derlo dall'assai ampia trattazione che

1'autore ne fa. Chi consider! da una

parte le imprese e la condotta di

Carlo cosi nella prospera come nel-

1'av versa fortuna, e dall'altra i giu-

dizii che su di lui dettero uomini im-
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parziali, non potra liflutargli stima

e ammirazione. A testimonianza di

Melantone, v'ebbe grande sapienza,

giustizia e moderazione nel suo go-

verno, e personalmente egli non fu

scarso di nobili e grandi virtu. Da

biasimare e soltanto, a nostro avviso,

il suo soverchio riguardo ai netnici

suoi e deli'Irapero, che abusarono

della sua bonta.

II libro e scritto con savia raode-

razione e con retto apprezzamento
delle condizioni storiche. Possano i

risultamenti, cui giunge 1'autore, in-

durre i lettori a rendere la debita

giustizia alia casa d'Absburgo, la

quale ha le piu grandi benemerenze

verso 1'antico roraano Impero.

D.r JOS. SCHMIDLIN, Privatdoz. a. d. Univ. zu Munster i. W.
Die kirchlichen Zuetande in Deutschland vor dem dreissigjahri-

gen Kriege nach den bischoflichen Diozesanberichten an den Hei-

ligen Stuhl. (Erldut. u. Ergdnz. zu Janssens (resell, d. deutschen

Volkes. VII, 13. 1 und 2 Heft.) Erster Teil. Osterreich. Freiburg,

i. Br., Herder, 1908, 8, LXVIII-188 p. M. 6.

L' opera, che annunziarao, pro- clero; i motivi di speranza; le ricon-

fonda per materia e attraente per

forma e coraposta dopo accurate in-

dagini su document! coscienziosa-

mente vagliati e adoperati, ci fa, co-

noscere non solo in generale, ma
anche in particolare qual fosse la con-

dizione e forza reale della Chiesa cat-

tolica in Germania prima della guerra

de' trent' anni. Nella stessa introdu-

zione, che si allarga a 68 pagine,

l'A. con singolare perizia ha voluto

esporre una questione di grande im-

portanza, cioe in che consista I'ob-

bligo fatto ai vescovi di visitare le

chiese degli Apostoli a Roma (visi-

tatio liminum) e di render conto al

papa o ai suoi rappresentaati dello

stato della propria diocesi. Basta leg-

gere anche solo i titoli in capo alle pa-

gine, e subito si dovra dedurre quanta
ricchezza di notizie esse comprenda-
no. Vi si discorre dell' importanza di

questo genere di fonti e dove esse

si trovino; poi si passa all'origine

della visitatio liminum e della rela-

tio status e come queste relazioni

alia S. Sede erano disposte. Si tratteg-

gia in fine la condizione della chiesa

tedesca al cominciar di questo pe-

riodo
;
la decadenza nel popolo e nel

1909, vol. 3. fasc. 1422.

quiste cattoliche prima del 1558; il

miglioramento dei vescovi; le visite

ed i sinodi; lo stato delle cose verso

il 1618.

All' introduzione tien dietro 1'es-

posizione della materia, propria dei

due fascicoli. 11 ch. A. non traduce

semplicemente le relazioni diocesane

di 12 vescovati austriaci (Aquileia,

Trieste, Lubiana, Trento, Salisburgo,

Bressanone, Gurk, Lavant, Seckau,

Vienna e Wiener-Neustadt, Praga,

Olmiitz) che sono le fonti primarie in

quest'argomento, ma le da sistemati-

camente ordinate ed elaborate, unen-

do insieme le parti che riguardano
lo stesso soggetto, perche subito se

ne ravvisi il tutto organico. II lavoro

di riscontro si trova ordinariamente

nelle note, e quivi pure sono raccolte

le aggiunte o le dichiarazioni del-

1'A. e quelle notizie particolari che

ne' documenti sono di minore impor-

tanza. Gosi quei materiali, spesso

disgregati e confusi, riescono ordinati

secondo norme ben definite ed in

una piacevole forma letteraria. Parec-

chie relazioni offrono un quadro assai

consolante, grazie al grande zelo di

alcuni vescovi. Attivissimo fu a Lu-

46 10 settembre 1909.
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biana il vescovo Giovanni Tautscher

(1580-1597), piu ancora il succes-

sore Tominaso Gron (1597-1630), I'A-

postolo drtla Carniola, il quale riu-

sci a raccoglier di nuovo sotto il

suo pastorale quasi tutti i suoi dio-

cesani, estinguendo 1'eresla e creando

istituti di grande importanza. Supe-

riore ad ogni lode e 1' infaticabile

riformatore della vita cattolica nella

Stiria, nella Carinzia e nella Car-

niola, Giorgio StoMiis, vescovo di

Lavant (1585-1618). Ma pur troppo

non fu simile a cosloro Wolf Dietrich

di Reitenau, arci vescovo di Salisbur-

go (1587-1612). In qual senso a pag.

G. A. BORGESE. La nuova Ger

n. 1). Torino, Bocca, 1909, 16

E questo il primo volume di una

nuova biblioteca, che la Casa edi-

trice Fratelli Bocca viene pubblicando

e che sotto il titolo La Civilta eon-

temporanea conterra una serie di

studii sulle condizioni dei popoli e

del paesi stranieri, non gia come

semplici descrizioni di viaggi op-

pure come trattazioni sociologiche,

ma quali analisi narrative della vita,

dei costumi, degl' interessi e delle

lotte nazionali. A questa collezione

appartiene pure il libro: MATER, La

politico, religiosa della Repubblica

francese, di cui nel quad, del 5 giu-

gno abbiaino dato il giudizio che si

merita codesta brutta apologia del

governo giacobino.

II presente volume del noto gior-

nalista G. A. Borgese e pero d' in-

dole e di spirito ben diverse. II suo,

come suol dirsi oggidi, e un libro

vissuto ; perche, reeatosi alia line

del 1906 in Germania e rimastovi

pec due intieri anni quale corrispon-

dente di giornali italiani, egli vi stu-

dio gli avvenioienti e i problemi della

vita contemporanea con tutta 1' in-

185 si paiii di un noviziato per i

Oesuiti o cosiddetti lerziarii, non

sappiamo comprendere.'

II ch. antore fa sperare una se-

conda e una terza parte del suo pro-

fondo lavoro. La seconda riguardera
le diocesi della Baviera

;
la terza

quelle della Germania occidentale e

settentriona'.e. In una serie succes-

siva di studii,egli ha inoltre intenzione

di trattare con lo stesso metcdo Teta

della guerra dei trent'anni, e quindi
anche i tempi seguenti fino alia gran-
de rivoluzione o al 1800. Gi possiarao

dunque ripromettere un'opera storica

di gran valore.

mania (La civilta contemporanea
, VIII-496 p. L. 5.

tensita di un giornalista provetto,

accorto e industrioso. Discorre quindi

ampiamente delle grandi question!

nazionali e internazionali, politiche,

religiose, morali, economiche, arti-

stiche, letterarie; esamina intima-

mente la vita privata e pubblina, eom-

mentando e illustrando i costumi, le

abitudini e ,gli avvenimenti che vi

si riferiscono; penetra dappertutto e

tutto pone in rilievo colla sua penna,

pronta, vivace, umoristica e spregiu-

dicata, che tutto ritrae con singolare

spontaneita e potenza descrittiva.

Ma, pur troppo 1'autore, sebbene

riprovi e deplori la sempre crescente

immoralita delle classi cittadine e

face ia un quadro giustamente assai

tetro della moderna corruzione, pecca

tuttavia di troppo realismo, o meglio

di verismo, con osservando quel ri-

serbo che si deve all'onesta dei let-

tori, specialmente piu giovani, a cui

percio il suo libro tornerebbe peri-

coloso. Celiare poi, come fa. egli, in-

torno alle scene piu ributtanti del

vizio e doppiamente dannoo. Oltre-

che, da tutto ]1 libro traspira un
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erto scetticismo razionalistico, che

non accredita certamente presso i

cattolici lo stato psicologico dell'au-

tore. e percio neanche il suo libro.

E i suoi giudizii sul Centro e sulle

question! religiose della German ia

sono in parte tutt'altro che conform!

ai nostri e alia reaita delle cose.

F. NICOLAY, avocat a la cour de Paris. - - Histoire sanglante de

rhumanite. (Curiosites historiques). Paris, Tequi, 1901, KV-,

372 p, Fr. 2.

Questa Storia di sangue ci svolge

sotto gli occhi in altrettanti quadri

storici le diverse specie di omieidii,

presso i varii popoli, nei tempi anti-

chi e modern!, o fossero effetto di

pubblica giustizia o di crudelta e

vendetta privata. Si discorre pertanto

della pena di morte e si dimostra

quanto essa sia giusta in certi casi,

anzi necessaria per il bene della so-

cieta; si espongono le leggi e le co-

stumanze ond'essa fu regolata nei-

I'antichita; si tratta del suicidio, del

parricidio e dell' infanticidio sotto

1'aspetto giuridico e storico
;

si nar-

rano le particolarita dei varii

plizil capital!; si descrivono le armi

e gli altri mezzi di distruzione in

tempo di guerra; h'nalmente i SJUT!-;

fizii umani, lo scambio del sangue e

1'antropofagia, con tutte le orribili

circostanze che li accompagnano, venr

gono pure storicamente illustrati.

Libro di molta erudizione, frutto

dr pazienti ricerche e lungo studio;

raccolta di curiositd storiclie, tristi

e feroei ;
la quale non puo giovare

se non a quelli che hanno ragion-i

speciali per occuparsi di simili argo->

menti.

Abbe J. B. CHAILLET. - - L'abbe Beraud ancien cure de Blanzy

et de Montceau-les-Mines, fondataur d'Orphelinats. Paris-Lyon>

Vitte, 1909, 16, VIII-454 p. Fr. 3,50.

Una persona di Blanzy, essendo-

si un giorno recata ad Ars per trat-

tare col B. Vianney affari di coscienza,

intese rivolgersi dal santo curato

questa domanda : Ma voi siete di

Blanzy? Perche venire cosi di lon-

tano? Nella vostra parrocchia' voi

avete un santo . Intendeva parlare

dell'ab. Beraud (1807-1893), di cui lo

Chaill et con abile penna ci narra la

vita ammirabile in questo interessan-

te volume, che volentieri raccoman-

diamo specialmente al giovane clerp.

Esso vi trovera uno splendido mo-

dello di vita sacerdotale, e potra,

nel leggerlo, toccare con mano quanto

sia vero che chi e animate dallo

spiritb di. Dio, e sempre 1'naino (let

suoi tempi.

Dovunque comparve questa vigo-

rosa e venerabile flgura di sacerdote,

lascio l.'orma durevole del suo pas-

saggio. Tanto a Gussy, quanto a

Blanzy e a Montceau-les-Mines, dove

egli esercito successivamente 1'ufficio

di curato, si dedico tutto al suo po-

polo e al decoro della casa di Dio-

lottando contro il mal costume e il

vizio deH'ubriachezza; restaurando

ed ampliando le chiese a se affidate,

e molto piu rinnovando il suo gregge

nella pratica della vita cristiana. AL

calore dei suoi insegnamenti, fossero

dal pergamo o proposti nei discorsi

famigliari, aggiungeva potente effica-

cia Tesempio d'una vita di stenti e di

privazioni, e tutta dedicata a soccor-

rere gl'infermi, i tribolati, i poveri ;

fino a rinnovare gli esempi piu belli

dell'agiografla cattolica, come quando,
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per soccorrere i bisognosi, giunse a

loro cedere, ora le sue vesti, ora il

suo stesso letto.

L'eroico coraggio di quest' uomo
di Dio, e la forza veramente atletica

di cui era dotato, e che conserve

fino alia piu tarda vecchiezza, salva-

rono tante e tante vite esposte a

certo pericolo di perire o arse o an-

negate o asflssiate nelle miniere. Ma

quanto maggiore non fu il numero

di orfaneili e di orfane abbandonati,

che salvo dalla rovina teraporale

ed eterna, per mezzo degli istituti

per essi fondati! Per assicurare

1'avvenire a queste ope^e di carita

e di beneflcenza, ed estenderle, non

contento di aver provveduto alle

difficolta flnanziarie, voile anche sta-

bilita una congregazione religiosa di

suore terziarie francescane, che te-

nessero il luogo di madri ai dere-

litti, e riconducessero sulla buona

strada quelle creature troppo presto

sviate per effetto dell'abbandono e

del triste eserapio. Essa ha ben cor-

risposto ai santi intendimenti del

fondatore.

Le grandi benemerenze acquista-

te dall'ab. Beraud furono anche rico-

nosciute dall'Accademia di Francia,

che gli aggiudico 1'anno 1890 il pri-

mo preraio Montyon; e il direttore,

il signor Leone Say, sebbene prote-

stante, nel magnifico elogio che ne

pronuncio in quella solenne circo-

stanza, non pote trattenersi dal di-

chiarare che queH'uomo venerando

(allora aveva gia 84 anni) ttitta la

sua vita aveva passato a volere

il bene e a farlo (p. 368).

Quando la storia sara fatta, i

nostri posted si meraviglieranno del

gran numero di santi che ebbe un
secolo di tante aberrazioni, quale fu

il XIX secolo. E non sara senza am-

maestramento il trovare che dal cle-

ro principalmente, cosi mal corrispo-

sto dalla umana ingratitudine e tanto

calunniato, e uscito anche oggi il

glorioso stuolo dei santi e dei be-

nefattori del genere umano.

F. DE LA MENNAIS. Pensees (1819-1826), avec une introduction

et de notes par CHRISTIAN MARECHAL. (Science et Religion 507).

Paris, Bloud & C. 1909, 16, 62 p., L. 0,60.

Le due raccolte dei Pensdes del

De La Mennais, che sono qui riuniti

in un opuscolo dal Marechal, noto

studioso .degli scritti mennesiani, ap-

partengono, la prima al 1819, 1'altra

al 1826. Appartengono dunque, al pe-

riodo migliore del filosofo, all'epoca

in cui le sue aberrazioni non lo ave-

vano condotto ancora a romperla colla

Ghiesa. Basta del resto leggere come

egli metta fine alia raccolta del 1826:

L'uomo guasto, dice, odia natural-

mente la verita ; e quindi necessario

che la religione lo conduca a credere

questa verita, ch'egli odia perche
essa lo costringe alia perfezione. Ora,

queste due cose non si trovano che

nella Chiesa cattolica (p. 62).

Con cio n;n si vuol dire che quan-
to si trova sparso nei Pensieri sia

tutt'oro; anzi crediamo che non possa

percorrerli inoffenso pede che chi

abbia una sufficiente preparazione

filosofica. Dovunque fanno capolino i

principii di una filosofia che, pur-

troppo, doveva produrre le conse-

guenze piu deplorabili, e di cui 1'A.

stesso doveva essere una vittima. La

sua dimdenza esagerata della ragione

umana, p. es., lo spinse al punto di

asserire che essa e incapace perfino

di risolvere la questione se vi sia

qnalche cosa (p. 17); e non teme di

anteporre ad essa la immaginazione,

lino a definirla una ragione piu fe-

conda e pin forte (p. 16)! Non meno
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evidente e in lui la tendenza a confon-

dere il cristianesirao colla religione

e morale naturale (pp. 11-12, Cfr.

p. 28); e la ragione universale colla

ragione divina, specialmente nella

raccolta del 1826. Definisce, infatti,

come stato intellettuale perfetto la

sottomissione perfetta al potere o al-

1'autorita. che non e che la ragione

generate e primitivamente la ragione

divina, manifestata dalla attestazio-

ne (p. 37). E cosi, logicamente,

viene alia conclusione che come la

Chiesa e una, universale, perpetua,

santa, cosi la societa di tutte le ra-

gioni ossia la ragione umana e una,

universale, perpetua, santa, poiche

essa non puo cadere nell'errore, ne

approvare il male (p. 54).

A raettere in guardia dagli er-

rori di simili scritti, specialmente i

giovani, possono giovare opportune
note critiche. Ma qui il Marechal,

nelle sue note, si e invece limitato a

dichiarare il pensiero dell'A., special-

raente col richiamare altri passi pa-

ralleli delle opere mennesiane, che

egli ben possiede; e se qualche volta fa

N. BALTHASAR, charge de cours

de Dieu d'apres la philosophic

stique, nov. 1907 et fevr. 1908)

1908, 8", 76 p.

Fra i molti che si sono messi al-

1'impresa di esporre e confutare le

teorie della cosiddetta Filosofia nuo-

va nell'arduo tema delle prove del-

1'esistenza di Dio, FA. puo andar

lieto di aver anch'egli arrecato un

tribute prezioso. Suo intento par-

ticolare e stato quello di mostrare

sotto qual forma debba proporsi il

problema di Dio, tenendo di mira

principalmente le difficolta proposte

dal Le Roy nella Eevue de metapluj-

sique et de morale (marzo e luglio

1907) sotto il titolo Comment se pose

di piu, e per confermare le idee dell' A.

(come a p. 55). Ne e del tutto chiara

la nota a p. 46 circa i motivi che

servirono di pretesto al De La Men-

nais a romperla col cattolicismo.

Corre poi troppo il Marechal (nota a

p. 24), quando da come verita dimo-

strata dalla psicologia contemporanea

quella che considera il pensiero

come principio d'azione, e 1'azione

come lo sviluppo automatico della

rappresentazione * . Di questo accen-

no a una teoria che distruggerebbe
il libero arbitrio, ma che nessuno ha

mai provata, il M. poteva fare a meno;
tanto piu che essa non ha che ve-

dere con le parole del De La Men-

nais. Quando questi scriveva che

non vi e delitto che non sia stato

un pensiero o un errore, prima di

essere azione e che percio non

vi e morale possibile se non si da

una regola al pensiero diceva una

bella verita, ed era ben lontano dalla

teoria della psicologia contemporanea,

a cui cosi poco opportunamente al-

lude 1'annotatore, sviando la retta

intelligenza dei lettori.

a 1'Univ. cathol. Le probleme
nouvelle (Extr. Revue Neo-scola-

. Louvain, Inst. sup. de philos.,

le probleme de Dieu.

Ivi il Le Roy mosse una critica

spietata contro gli argomenti tradi-

zionali, che costituiscono la dimo-

strazione dell'esistenza di Dio, spe-

cialmente contro le vie adoperate dal-

FAngelico, accumuiando osservazioni

minuziose e sottili, che gli fanno dar

facilmente 1'aria di vittoria. Ma la

critica che degli articoli fa il Baltha-

sar mettono in evidenza quanto de-

boli e infondate siano le opposizioni

della fllosofia nuova, le quali sotto

la veste di frasi nuove e spesso di
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effetto, nascondono quasi sempre vec-

o4hi solismi. Ci serabra che 1'A. abbia

dato un beH'esempio pratico della po-

tenza che ha la vcra tilosofia, quando
si possegga davvero, di rimaner facil-

mente superiore a qualsiasi forma di

errove. Si prova anche una nobile od-

disfazione nell'osservare come dalle

opposizioni la sita profondi'ta ed esat-

tezza risulta piu evidente
;
e nel caso

nosiro siamo condotti dall'evidenza,

dietro la scoria dell'A., a confessare

che, per quanto 1'edificio costruito

dalla lilosofia nuova possa sembrare

vistosa e imponente, manca pero di

una cosa importante perche fonda-

raentale: manca di una base solida

(p. 74).

Gtiau. J. LAMINNE, prof, a 1'Utiiv. catli.de Louvain. La theorie

de 1'evolution. Etude critique sur les Premiers principes de

Herbert Spencer. Bnixelles. Dewit, 1908, 8, 488 p.

Tra le molte critiche fatte all'o-

pera dello Spencer, questa de' suoi

principii e delle piu importanti. 11

dotto prof. can. Laminne esamina

bensi 11 volume del fllosofo inglese

intorno a' prirni principii, ma, a

miglior intelligenza dell'argomento,

trae esempi e prove anche dalle ap-

plicazioni fattene da'llo Spencer nelle

materie speciali, biologia, psicologia,

sociologia e morale.

Nelle due parti de' primi principii,

cioe la teoria dell' Inconoscibile e

quella ^ell'Evoluzione, egli recisa-

mente nega, e a ragione, la prima,

ma la seconda accetta, ridotta pero

entro certi limiti. Quanto all' Inco-

noscibile, confutato prima l'antaO-

nismo fra la seienza e la religione,

si distruggono ad uno ad uno tutti

i puntelli onde lo Spencer s'argo-

menta di sostener quella teoria, sfa-

tando la relativita della conoscenza,

ii falso concetto dell' Inflnito, e sta-

bilendo, che, -quantunque noi non

possiamo aver della natura assoluta

e,divina se non una cognizione ana-

logica ed imperfetta, della sua esi-

stenza pero arriviamo a vera cer-"

tezza, merce di legittimo raziocinio

e eonoscimento indubitato delle cose,

onde siaino circon4ati, esigenti la

causa del loro eesere. Dimodoche nel-

la ricerca delle ^ause la seienza lo-

gicamente perviene alia causa prima, e

cosi si ricongiunge con la religione.

Delia teoria spenceriana deU'evo-

luzione, il Laminne parte ne ac-

cetta, parte ne corregge. Dimostra

come sieno elementi irreducibili al-

1'evoluzione 1'estensione, la massa,

la forza e il movimento della ma-

teria, le forze della natura inorga-

nica, organica, sensibile e intellet-

tiva. Sicehe 1'evoluzione e soggetta,

come a liraiti, si alle leggi general!

della materia, quali sono la con-

servazione della massa dei corpi,

delle energie nelle loro traeforma-

zioni, si alle leggi speciali dell' in-

tegrazione, differenziazione, delimi-

tazione, coordinazione, dissoluzione,

e rapporto di questa con 1'evolu-

zione e trasformazione del movi-

mento visibile in molecolare. E que-
ste leggi han pure le loro cause

proporzionate general! e speciali tra

le quali 1'eredita, 1'ataviemo, 1'adat-

tamento, le mutazioni procedenti da

cause interne piu o meno note. On-

d'e che si rifluta, come appoggiata
sul falso, 1'identita di tutti i feno-

meni corporali, e la spiegazione evo-

luzionistica deirorigine di cose ra-

dicalmente nuove e diverse.

Insomnia il Laminue tiene una

via di mezzo fra la condauna totale

deHvoluzione spenceriana, e la sua
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approvazione assoluta. La critira e s;i-ri) r di eelezione ; seWwBie *ach

la limitazione che ne fa I'acuto pro- quanto alia parte accettatane con di-

fessore, si fondano sopra la relta screzione dall'au! -mo occor-

dottrina scolastica, ottima pietra di rere prudenti riserve.

Sac. P. PALLADINO in Surrentino Serain. philos. prof. Summa

logicae et metaphysicae. \'ol. I. Lo^rica et inetaphysica generalis.

S. Agnelli, D'Onofrio, (90S, So, SON p. L. 3.

Due belle doti risaltano eubito in esatti che nella brevita non nocciono

questo volume: brevita e chiarezza.

La brevita pero, se fa desiderare ge-

neralmente nelle tesi quei cenni previi

che riportino le question! ai tempi

in cui furono piu discusse, ne accen-

nino le vicende, ed indichino la va-

ria importanza attuale, non lascia

nulla a desiderare per la conoscenza

larga e precisa di tutti i termini che

gli studenti di fllosofia e teologia,

incontreranno nei vari trattati. Anzi

per questo lato 1'opera del Palladino

riesce utilissima, perche nelle defl-

nizioni sono adoperati quei termini

alia chiarezza, ma servono mirabil-

mente. Basterebbe quesla sola parte

a mostrare nell'autore I'uomo pratico,

che sa i bisogni della scuola. Aggiun-

giamo ancora che nelle varie quistioni

sono sostenute le sentenze piu sicure

e accettate. Gosi chi non ha bisogno,

o non vuole, o non puo impiegare
molto tempo, ma desidera richiamare

con uno sguardo e confrontare i'l

punto preciso che gli occorre, e 1'ar-

gomento netto, o la risposta concisa

a qualche difficolta, si trovera molto

agevolato dal presente lavoro.

I. COSTA, Qavar. dioec. provic. generalis etc. Compendium Phi-

losophiae scholasticae. 1. Logica. Clauari, Esposito, 1908, p. 1(>:J.

L'A. ha scritto pei suoi disce-

poii del semlnario di Ghiavari un

compendio che potesse esser utile

anche a quelle scuole nelle quali i

molti e diversi rami delle scienze

lasciano un tempo troppo breve alia

fllosofta scolastica. Certamente la dif-

ficolta di chi si aecinga a questa

impresa, non troppo grata, e grave

per piu rispetti, e I'A. non se lo na-

sconde. Le dottrine sono sicure e

1' esposizione facile. La trattazione

pero di alcune question! di grande

interesse, oggi specialmente, come e

quella del Criteria della veritd (p.

133 begg.) e del Meloilo (p. 136 segg.),

andrtbbe ritoccata ed ampliata sulle

o;me di autori piu recenti.

S. REINSTADLER in semin. Metensi quondam philos. prof.
-- Ele-

menta philosophiae scholasticae. Ed. IV. ab avictore recognita.

Voil. <2. Fribu-rfji Br., Herder, 1909, 10*, XX VIII -484; XVI11-468 p.

Fr. 7,50.

Non sono due anni che ci si of-

ferse 1'oceasione di loclare la terza edi-

zione di questo fortunate compendio
di tllosolia scolastica, e gia 1'A. ce ne

invia la quarta, a cui egli non ha la-

sciato di dare quei ritocchi, e fare

quelle aggiuntc che tengono insieme

conto e dei suggerimenti ricevuti da-

gli amici e dai critici, e delle nuove aiuto della pedagogia.

pjbblicazioni filosoflche . Cosi il gra-

zioso manuale acquisia sempre un

nuovo pi-egio. Delle aggiunte bastera

ricordare nel 1 vol. (pp. 174-182) la

trattazione ddL" ideal ix HW, resa {>iu

corapleta; e nel II la tiutta/ione dei

sentiment! (It- te aniini afj'c-
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J. DE BIE, prof, in Seminario Mechliniensi. Philosophia raoralis

ad mentera S. Thomae Aq. Pars prior: philosophia moralis ge-

neralis. Lovanii, tip. Ceuterick, 1908, in-8, 276 p. 'Fr. 5.

Per raccoraandare un libro ad

uso della gioventu studiosa, quale e

questo del ch. De Bie, difficilmente

se ne potrebbero riassumere meglio

le qualita, di quello che ha fatto pel

caso presente Sua Eminenza il Car-

dinale Mercier, Arcivescovo di Mali-

nes, autorita cosi competente negli

studii filosoflci. Clarte, metliode, su-

rett sono le qualita che egli ricono-

sce nell'A.
;
e veramente basta per-

correre il volume per rimanerne per-

suasi.

Tali doti dipendono principal-

mente dalla fedelta colla quale 1'A.

ha seguito le orme sicure dell'Ange-

lico, da cui, con una sobrieta che

mai nuoce alia chiarezza del pen-

siero, sceglie il fiore dei testi che

valgano meglio a esprimerne la dot-

trina, e a rimanere impressi nelle

menti dei giovani. Colla stessa so-

brieta 1'A., dai principii di quella

illuminata scuola, passa facilmente

a correggere i difetti delle altre, e

in modo speciale a scalzare dai fon-

damenti i principali sistemi erronei

oggi piu in voga nella morale.

Avremmo amato, pero, che le dif-

ficolta dello Stuart Mill, del Ribot, ecc.

contro il libero arbitrio, non fossero

state relegate dall'A. in una nota

(a p. 72); e molto piu che non fos-

sero state lasciate senza risposta. 11

semplice rimandare ad altri autori,

in un caso simile e per un libro di

indole scolastica, non ci sembra ben

fatto. La stessa critica, e a piu forte

ragione, siamo costretti a ripetere

riguardo al modo col quale (a p. 77)

1'A. si sbriga degli argomenti quae
ab hodiernis deterministis contra

libei tatem afferuntur . Non ci pare

bastante contentarsi di rimandare

anche qui ad illos auctores qui

speciatim et fusius de libertate et de

determinismo scripserunt . Ma a

questo difetto si potra assai facilmen-

te rimediare in una nuova edizione.

Speriamo che il ch. A. voglia

presto dare alia gioventu la seconda

parte del suo corso; non estenden-

dosi questa prima oltre la tratta-

zione De jure in genere ;
e all'una

come all'altra auguriamo di cuore

ottimo successo.

L. DU ROUSSAUX prof, a la Faculte de Philos. et Lettres de 1'Inst.

St. Louis a Bruxelles. -- Etique. Traite de philosophie morale.

Bruxelles, Dewit, 1908, 8, XII-310 p.

II nuovo trattato del Du Rous-

saux e diviso in due parti : I) Etica

formate; II) Etica reale. Egli si scusa

fin dalla prefazione di questo lin-

guaggio, che non e certamente co-

mune, e forse nemmeno opportune,

perche come egli ha preveduto (pa-

gine VI I-VIII), poteva darsi a questa

distinzione un significato idealistico

e kantiano. Nondimeno 1'A. ne e ben

lontano, e percio si affretta a dichia-

rarlo espressamente (pp. 6-7): for-

male, per lui, non e altro che 1'E-

tica considerata nel soggetto ;
mentre

reale e quella che studia la raora-

lita considerata in se od oggettiva.

Gome si vede, il trattato non com-

prendeche I'Etica strettamente detta,

chiamata generalmente nei corsi Cul

nome di Etica generate.

Non e questo del Du Roussaux

uno di quei libri di filosofia morale,

di cui la pianta non si estirpera per

ora; oscuri, superficial!, senza me-
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todo, e che e peggio. sempre infar-

citi di error! fln dalle basi. II nostro

A. caraminando con passo sicuro sulle

orrae del raigliori, si antichi che rao-

derni, colla lucidezza della sua espo-

sizione sa farsi leggere con interesse

insieme e con frutto.

Gio non toglie che qua e la uno

si vegga costretto ad allontanarsi

dalle sue opinion!. P. es. nella in-

terpretazione dell' antonomia kan-

tiana il Du Roussaux si mostra troppo

benigno. Egli vorrebbe riconoscere

1' errore della dottrina kantiana

piuttosto nel suo carattere di

estreraa soggettivita (p. 222). Ma
non e appunto da tal carattere che

dipende la dottrina dell'autonomia?

Gosi pure con troppa facilita 1'A,

sembra sottos?rivere (p. 165) alia

dottrina del Wollaston che pone l'es-

senza del male principalmente nella

negazione della verita logica ;
dot-

trina troppo affine a quella socratica

dell'identita tra virtu e sapienza. E

pero necessario riconoscere che la

frase del Du Roussaux fare il bene

e praticare il vero non coincide per

se colla dottrina del Wollaston, per-

che essa puo intendersi nel senso che

fare il bene e praticare una forma
di vero, il vero nelTordine morale.

In particolare, poi, non si po-

trebbe ammettere 1'asserzione che si

nous ne commencions par nous re-

connaitre obliges a fuir le desordre,

nous n'aurions pas de quoi penser
ni que Dieu 1'interdit ni seulement

qu'il faut obeir a Dieu (p. 236).

Perche, prescindendo qui dal valore

che puo avere 1'ordine morale per

condurci a conoscere Dio
; egli e certo

che, qualunque sia la via seguita per

venire a questa cognizione, noi co-

nosciamo sempre Dio come 1'Ente Su-

premo e perfettissimo ;
e cio basta

per concepirlo come fonte suprema
di ordine e di obbligazione. Ed e

tanto falso che per riconoscersi ob-

bligati ad obbedire a Dio si debba

cominciare per riconoscersi obbligati,

che anzi la perfetta nozione di ob-

bligo, e quindi di obbedienza (([ii'il

fautob&r), non si puo concepire sen-

.za gia una nozione, almeno confusa,

di un legislatore, di un principio ob-

bligante.

Da ultimo notiamo chs \'abibi-

dine (habitus, s^ig) di cui si parla

nella nota a pag. 91, non costituisce

una categoria aristotelica a parte,

come I'habere (sx tv) '>

ma non e cne

una specie della categoria della qua-

litd (TO
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Roma, 27 agosto - 10 settembre 1909.

I.

COSE ROMANE

1. Bella affermazione cattolica a Velletri. 2. Di un sodalizio per il mi-

glioramento morale e civile del popolo. 3. Terremoto a Roma. -

4. Morte del principe Baldassare Olescalchi.

1. Belle sperauze e previsioni di magnifico successo erano sorte

nell'animo dei cattolici per il convegno laziale di Velletri. I partiti

anticlerical! accortisi all'ultima ora di cio che stava per avvenire,

credettero utile ai loro interessi di sceniere in campo e combattere

con tutte le loro forze la grande affermazione di sentimento reli-

gioso che stava per compiersi.

A questo fine si voile da alcuni creato lo scandalo di don Pe-

trella, destinato a sollevare contro il clero Tindegnazione popolare ;

e credettero lanciare in aria una nube di minaccia aggiungendo 1'an-

nunzio di una reazioneda parte dei partiti anticlerical!, che si credono

padroni di Roma, contro la imminente rinnione. Ma lo scandaio sgonfio,

la minaccia fu sprezzata, tutte le ire popolari, levatesi contro, fu-

rono affrontate, con una risoluzione serena, tranquilla, non turbata

da falsi timori e vane paure, presa da chi era a capo del movi-

mento. E 1'esito arrise al coraggio e corono degnamente la risolu-

zione fatta di avvedutezza e di serenita.

Pertanto verso le 9 -del 29 agosto il magnifico parco della villa

Ginnetti presentava imo spettacolo capace di commuovere i cuori e

far vibrare gli animi di gioia e di entusiasmo. Un gran popolo si

era gia raccolto, e in quel giorno di azione Mons. Sinibaldi benedi-

ceva due bandiere, una dei tramvieri cattolici di Roma, e 1'altra del-

1' Unione popolare cattolica di Marino.

Segui la messa celebrata su un altare, improvvisato per la cir-

costanza, dallo stesso Mons. Sinibaldi, vicario del vescovo di Vel-

letri card. Oreglia di Santo Stefano. E quando all' elevazione una

moltitudine di bandiere si abbassavano, e migliaia di fronti si chi-

navano in adorazione commosse e riverenli, tutte dominate dallo

stesso pensiero, agitate dalla stessa fede, lo spettacolo raggiunse i
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suoi termini, e prod u see un effetto il cui ricordo durera a lungo nei

cuori di tutti i present!.

Finita la funzione religiosa, nello slesso piuzzalc della villa, verso

le 11 si die principle al comizio. Esso fu aperlo dal eomm. Pio Fol-

chi, presidente della interdiocesana laziale, con belle e applaudite pa-

role. Dopo, il segretario U. Tupini fa una relazione ampia, ordinata,

precisa di quanto si e compiuto fiuora. A lui succede Ton. Pero-

raro, il quale sa ugualmenie servire la eua patria e Palermo ne e

testimone e sostenere la sua fede. Egli mentre si com place, del grande

risveglio cattolico laziale, ricorda ai convenuti di tendere i cuori

iu alto verso un ideate piii nobile di liberta e di vita a raggiungere
il quale saranno aiutati dalle organizzazioni. E il bisogno di una

maggiore liberta, di una vita piu intensa gli pone sulle labbra un

augurio e un amtnonimento finale che viene accolto dai piu fervidi

ed unanimi applausi.

Alia fine dei discorsi un imponente corteo, formato dalle nume-

rosc associazioni cattoliche, reeo piu vago ed attraente da varie equadre

sportive e societa di ginnasti intorno alle cui bandiere ateggia sempre
uu'aureola di grazia, e una luce di entusiasmo giovanile, si diresse

verso la chiesa di S. Clemetite, e quivi un solenn<e Te Deum pose

termine al ben riuscito comizio.

A rendere testimonio dell'importanza del couvegno accorsero da

Roma parecchie societa sovversive, quelle li che gridajio contro 1'in-

tolleranza, e riuscirouo solamente a manifestare il loro livore, la loro

pena pel bene degli altri che non poterono impedire. Per una cosa

da nulla non si sarebbero agitati, e scommodati
;
non avrebbero co-

stretto il sig. siudaco di Velletri, poveraccio, a una parte odiosa,

ne si sarebbero procurati il poco gradito incontro con carabinieri,

guardie, soldati, gente da loro tanto detestata.

^. Riportiamo una notizia la cui diffusions ha provocato qual che

polemichetta, ma che, a parte il merito ed il valore pratico delle

conclusioni e dei mezzi, muove da fatti certi capaci di attrarre a se

Tattenzione dei buoui, e tende a nobile meta, quale e, senza dubbio,

il miglioramento civile e morale del popolo.

La cronaca quotidiana, si legge in una comunicazione fatta ai

giornali, riflette piu e piu con insistenza allarmante il bagliore si-

nistro di guizzi sanguigni che fendono il cupo agitarsi di una vita

inferiore vissuta di vizio, di pervertimento, di crirninalita, quasi

fuori di questo nostro consorzio civile pervaso tutto da un'aspira-

zione sana, buona di migliorarsi, di progredire. E 1'allarme che ogni

classe, ogni ceto scuote, e giustificato poiche il ripetersi frequente

di mulliformi e gravi atti delittuosi rivela I'esistenza nel corpo so-

ciale di line piaga paurosa di cui non si giunge a valutare la en-
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tita, della quale non si e fatta ancora una diagnosi adeguata, di cui

non si vedono gli efficaci rimedi. La legge sul coltello ha disarmato

soltanto coloro che lo portavano, riprovevolmente, a propria difesa
;

la invocata, sollecitata maggiore vigilanza della P. S. non ha turbata

la malavita; come non 1'hanno sgomenl.a le pene severe inflitte a

qualcuno de' suoi adept! . 11 male e dunque radicato, intenso, tale da

costituire davvero un pericolo cui senza ritardo s'han da apporre
validi ripari. Quale?... e tempo che pensiamo un po' noi da noi ai casi

nostri, e riconosciamo che molti doveri dal canto nostro trascuriamo

per cui viene appunto alia teppa vigoria ed ardire. Bisogna combattere

negli individui questa pregiudicievole atonia morale, sviluppare il sen-

timento della responsabilita collettiva, del coraggio civile e premiare
chi --a rischio e pericolo proprio dia opera a scoprire i colpevoli

di reati, o i reati concorra a prevenire, a scongiurare, fin che si giunga
a vincere il triste pregiudizio che fa del non ti impicciare un canone

della vita per le persone che si dan aria di accorte e saggie. Bisogna

agire su Tarabiente ove la malavita alligna, assiduamante, costan-

temente, dando ansa e assistenza ai buoni
; provocare, rafforzare la

reazione ad essa e minarla alle sue radici, circoscriverla, isolarla.

E questo scopo si propone un sodalizio a cui hanno gia aderito

persone ragguardevoli. Veramente per noi il miglior mezzo da racco-

mandare a quanti sentono il dovere di fare argine alia montante

raarea di pervertimento e di corruttela
,
sembra che sia una sana edu-

cazione, la quale raggiunga e formi il cuore, al che niente pud indicarsi

di meglio che la vera, solida istruzione religiosa. Pure non possiarno

negare che il fine di quell'iniziativa e ottimo ed il mezzo buono. Anzi

ricordiamo noi ai volenterosi un fatto degno di rimedio energico. Go-

minciamo, p. e., dal combattere certe rappresentazioni di cinemato-

grafi, e, almeno, la vendita e 1'esposizione pubblica delVAsino. Le

idee cattive ubbriacano peggio dell'alcool, e mentre avvelenano il

cuore, accendono i pravi desideri, armano la mano per tutti i de-

litti. Non e meglio prevenir prima il male, che reprimerlo dopo? E poi

quella esposizione pubblica per se stessa e giudicata un reato degno

di pena. A tacer di altro, reato J'affermava un'ultima sentenza di

magistrate in Svizzera
;

reato la suppone la proibizione vigente

contro VAsino in qualche citt& d'America; e ultimamente, questo

stesso reato riconosceva e deplorava in Inghilterra la Saturday

Review con queste severe parole :

E decisamente uno scandalo internazionale che il governo ita-

liano possa aver permesso la circolazione AelVAsino del 15 agosto.

Tutto il contenuto infatti e una istigazione alia violenza e alia ri-

voluzione in Spagna. E sempre permesso il criticare un Governo stra-

niero, anche quando le critiche sono da tutti riconosciute per incivili
;
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ma v'e una grande differenza tra una critica anche violenta e la vol-

gare e bassa diffamazione di Spagna e del suo Governo che insozza

quasi ogni pagina dell'oltraggioso foglio. Naturalmente non fa mera-

viglia che tutto sia messo a carico deH'influenza clericale, e che il

re Alfonso sia raesso in caricatura come scrivente sotto dettatura

di un prete, questa e cosa che non pud essere altrimenti in giornali

di tal fatta. Ma la sfacciata giustificazione della violenza e di ol-

t.raggi di ogni specie, commessi dai rivoluzionari, non dovrebbe essere

tollerata.

Veramente e da molto tempo che tutte le persone oneste si

meravigliano come il Governo italiano sopporti cosi a lungo la nau-

seante volgarita di questo sconcio giornale.
3. II 31 agosto alle ore 14.40 anche Roma ebbe la sua scossa

di terremoto, in senso prevalentemente ondulatorio. Non mancarono

i gridi, non manco 1'affluenza confusa sulle strade di persone che

fuggivano dalle case, non i commenti vari, il chiaccherio diverse che

suole accompagnare i primi momenti di simili casi. Pero 1'appren-

sione fu maggiore della realta. Poiche sebbene la scossa in alcuni

punti sia stata piu forte, pure in nessuna parte ha cagionato veri

danni. Naturalmente negli ospedali, nelle carceri, dove non c'era

facilita di uscita, il timore piu intense ha cagionato maggiore con-

fusione, anzi qualche tumulto addirittura, che pero fu presto com-

posto. Manca in Roma uu osservatorio sismico, percio sul momento

non si poterono avere notizie esatte per le quali bisogno attendere

la comunicazione dell'osservatorio di Rocca di Papa, giunta un tre

ore dopo, cosi concepita: Intorno 14.41 principio notevole registra-

zione terremoto vicinissimo indicata anche sismoscopi numerosi .

L'ufficio centrale poi di meteorologia e geodinamica, il quale non

ha ufficio di osservazione, ma riceve i comunicati dei vari osser-

vatori, ha pubbblicato il seguente bollettino :

Componente nord-ovest: inizio nettissimo di vibrazioni assai

rapide del periodo di circa un secondo, e di ampiezza superiore ai

40 millimetri.

Sull'altra componente nord-est, 1'inizio egualmente netto con

oscillazioni assai piu lente, probabilmente dovute all'interferenza

del movimento vero del suolo con quello dell'istrumento.

La fase massima e della durata di oirca 20 secondi e segue

un brusco e rapido decremento.

Gio dimostra la vicinanza del fenomeno.

Dopo circa quattro minuti, 1'apparecchio e ritornato in quiete.

Le segnalazioni dell'apparecchio si sono avute alle 14.40 .

La scossa non e stala avvertita nei castelli romani, dove pero

fu grande la apprensione tra gli abitanti, quando pervenne loro la
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notizia, forse un poco esagerata, di cio che c'era stato a Roma,

apprensione, si capisce, per cio che aveva potuto incogliere a pa-

renti e ad amici.

Siccome a Roma questi fenomeni tellurici sono rari, cosi i pro-

fessori Monti e Martinelli dell'ufficio metereologico hanno potuto

dare le seguenti notizie storiche:

Tutti i terremoti da cui Roma fin clai tempi della repubblica e

stata colpita, non superarono mai 1'ottavo grado; e cioe non furono

mai disastrosi. Infatti, dalle seguenti notizie storiche si puo rile-

vare di che intensita siano stati i terremoti in Roma. La storia si-

smica di Roma registra esservi state sos-&e violentissime di terre-

moto nelTanno 560 avanti Cristo. Un'altra scossa ebbe luogo nel

559 avanti Cristo, la quale fu cosi forte e furono tali e tante le

&cossette da cui fu seguita che il Senate proibiva la propagazione

delle notizie. A queste seguirono altre forti scosse, e tutte inferiori

all'ottavo grado, negli anni (dopo Cristo), 2, 3, 7, 15, 20, 25, 85,

94, 116, 191,. 223, 258, 304, 390, 441, 447, 508, 553, 739, 780, 896,

1321, 1350, 1403, 1425, 1448, 1703, anno ques-to in cui il terre-

moto fece crollare due archi del secondo recinto del Colosseo. Nel

1712 si ebbe un terremoto forte che fece crollare parecchi comignoli

e una volta del seminario romano. Altri terremoti seguirono negli

anni 1806, 1811, 181&. Nel 1891 ebbe luogo una scossa fortissima

che molto allarino la popolazione romana. II 19 luglio 1899, alle

14.19 i romani furono spaventati da un'altra scossa non meno forte

che quella del 1895. Quest' ultima ebbe un epicentre marine verso

la costa prospiciente il casale del Mai Passo. Caddero parecehi co-

mignoli e un cornicione alia stazione di Termini. Xel 1901 si av~

verti in Roma il terremoto che colpi fortemente Palombara Sabina.

4. II giorno 5 corrente nella sua villa di Civitavecchia cessava

di vivere, in eta di 65 anni, Sua Altezza Serenissima il principe

don Baldassare Odescalchi senatore del regno.

Gia da due anni portava i segni di un colpo apopletico, le con-

seguenze del quale non dovevano piu scomparire. Pure in questi

ultimi -tempi si era rimesso abbastanza
; e, quando la mattina del 5

dopo le otto, mentre discorreva del polo nord e dell'esploratore Cook,

colto da improvviso malore, si abbatte s-ulla poltrona, si penso a un

semplice case di deliquio, ,senza con seguenze fatal i. Ma non era cosi,

ed alle 11 e un quarto circa tra le braccia della principessa donna

Emilia, nata Rucellai, e delle figliuole donna Paola Carrega e donna

Sofia, la esistenza del principe Odescalehi si spezzava, e, caderido,

colpiva di lutto larga parte della aristocrazia romana.

Baldassare Odescalehi era nato a Roma il 24 giugno 1844 dal

principe Livio e clalla contessa donna Sofia Branicka di nobilissima
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stirpe poiacca. Passo i primi anni della vita in famiglia, in seno

alia quale ricevetie una educazione fine, larga, proporzionata alia

grandezza ed alia nobilta del casato. Peru 1'eta inquieta, in cui visse,

lo rapi nel vortice della politica contemporanea.

Recatosi, giovane ancora, in Firenze nel 1867, fu mandate a

Vienna come addetto a quella Legazione italiana. Nel 1870 tomato

in Roma col corpo occupante, si adopero molto perche il popolo
aderisse alle nuove idee di liberta. Percio venne dopo nominato

membro della Giunta provvisoria di governo. e fu incaricato di re-

care a Vittorio Emanuele II il risultato del cosi detto plebiscite ro-

mano del 2 ottobre. Entro alia Camera del Deputati nelle elezioni

general! del 1874 con ia II legislatura mandatovi dal Collegio di

Civitavecchia, dal quale fu eletto una seconda volta nel corso della

XIV legislatura, mentre nella XV, XVI e XVII rappresento il III Col-

legio di Roma e nella XVIII il Collegio di Ascoli Piceno. Soccom-

bente nelle elezioni successive, fu nominato senatore il 5 ottobre 1896.

Insieme con la politica coltivo le lettere, le arti, lo sport, non

che gli studi sociali, nei quali tenue una via solitaria dove, raffred-

datisi i primi ardori e cadute le prime illusioni, ritrovo i principii

di religione e di fede istillati nell'animo suo dalla pia genitrice e

non dimenticati totalmente mai.

II.

COSE 1IAL1ANE

1. II Gonsiglio del Ministri del 30 agosto. 2. Prim! esperimenti di posta

pneumatica in Italia. 3. Congress! vari della Previdenza a Macerata
;

Magistrale abruzzese a Chieti. 4. Circolare del Ministro Guardasi-

gilli sui matrimoni religiosi scompagnati dal matrimonio civile.

1. Preannunziato ed aspettato con vera curiosita giunse il giorno

designate al Consiglio dei Ministri 30 agosto. Ad eccezione dei due

ministri militari on. Spingardi e Mirabelli, gli altri erano tutti pre-

senti, e, ad unanimita, il Consiglio ha dato incarico al ministro delle

Poste e Telegrafl di stabilire d'accordo col presidente del Consiglio

le modalita ed i termini delle aste da indire per le convenzioni per

i servizi postali e commercial! marittimi. Altre deliberazioni, pree

pure quel giorno, furono semplicemente registrate dai giornali e tosto

dimenticate. Non cosi questa, sulla quale erano puntati gli occhi accesi

di curiosita: essa, per quanto priva di indicazioni esatte, pure fuil punto

di partenza per tanteescursioni e divagazioni aeree fatte in direzioni va-

rie, dai vari partiti, dai vari giornalisti. Ma tutto il contenuto di tanti

discorsi si potrebbe riassumere in questo solo concetto, che la solu-
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zione ultima della questione. qualunque sia, sara combattuta. Da
tanti comment}, privi di valore oggettivo, si rileva questo solo di netto

che molte ire restano accese contro Ton. Giolitti, perche, se sfugge

questa oecasione, non si sa quale altra si possa presentare cosi

forte coutro di lui. In altre parole la situazione rimane ancora la

stessa: da una parte il presidente dei Ministri, come vestito di una

grande potenza di una forza che fa paura a molti; dall'altra parte

un'opposizione incerta di se stessa; dove e un esercito senza gene-

rale, e un generate che non ha ai suoi comandi un esercito. Cosic-

che, tutto sommato, si pud dire che 1'esito del Consiglio deluse 1'aspet-

tazione, e tosto si cesso di piu occuparsene. I giornalisti seguitarono a

esumare tra gli avanzi di uomini scomparsi qualche vecchio docu-

mento capace di polemiche, i giornali, decorandosi dei nomi di Reims e

Brescia, seguitarono a empirsi di aria, di palloni dirigibili, di vo-

lanti; le camere del lavoro e le sezioni di partiti continuarono a farsi

interpret! volontari di tutti gli italiani offesi -- secondo gli inter-

pret! dalla presenza finora solo intraveduta dello Czar in questa
o in quella parte d'ltalia; e J'on. Giolitti se n'ando tranquillamente

alia cura consueta di Anticoli, dove ebbe un'accoglienza festosa e cla-

morosa, capace di stuzzicare qualche appetito e turbare qualche

sonno politico.

2. Di questi giorni il ministro delle Poste e Telegrafl ha firmato

con la Societa Lamson Mix et Genest di Berlino il contratto per

1'impianto della posta pneumatica nelle tre citta piu popolose della

nazione : Roma, Napoli. Milano. E questo un primo esperimento che

si fa dairamministrazione delle Poste italiane per la rapida trasmis-

sione dei telegrammi e delle lettere espresse, il cui uso ha avuto da

noi in questi ultimi anni un enorrae sviluppo.

La posta pneumatica, per chi non lo sa,- consiste in una rete di

tubi d'aeciaio, collocati nel sottosuolo stradale, ad una conveniente

profondita, che collega i vari uffici stabiliti alfuopo, per quanto essi

siano distant! fra di Joro. In questi tubi vengono introdotti, negli

uffici che devono eseguire delle spedizioni, degli speciali astucci, nei

quali sono collocate le corrispondenze, fino a venti per ognuno. Una
corrente d'aria compressa, fornita da apposito macchinario situato

alia posta centrale, spinge questi astucci colla velocita di circa 600

metri al minuto, fino all'ufficio al quale sono destinati. Qui le cor-

rispondenze vengono ritirate e consegnate ai fattorini ciclisti per

1'immediato recapito. II vantaggio che il pubblico ricavera da questo

servizio sara grandissimo, giacche tutti i telegrammi in arrive al

telegrafo centrale, e tutti gli espressi in arrive alia ferrovia ver-

ranno inviati per mezzo della posta pneumatica fino all'ufficio di

essa piu prossimo al domicilio del destinatario, guadagnando un
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tempo tanto maggiore quanto piu grande e la distanza di questo do-

micilio dal telegrafo o dalla ferrovia, in confronto degli attuali sisterai.

Ma oltre questi, altri servizi assai iraportanti e destinata a com-

piere la posta pneumatica: essa permettera sia di spedire rapida-

mente espressi per la citta, che potranno essere recapitati in qua-

lunque punto di essa 10 minuti od un quarto d'ora dopo 1' invio,

sia 1'irapostazione deH'ultimo momento che ora si puo effettuare

solo alia posta centrale o alia ferrovia -- poiche dagli uffici della

posta pneumatica potranno essere consegnate le comspondenze fino

a pochissimi minuti dalla partenza del treno.

I rilievi e le disposizioni speciali relativi all'impianto furono ac-

curatamente studiati dal comm. Angelini, Ispettore superiore dei te-

legrafi, dall'Ing. Bontempelli della societa costruttrice, e dagli inge-

gneri Luini del Municipio di Roma, Pericontati e Gonzales dell'ufficio

tecnico di Napoli; Cattaneo e Riva deH'iifficio tecnico municipale di

Milano per le rispettive citta.

La rete subira in seguito ulteriori ingrandimenti in ciascuna citta,

fra tanto gli uffici della posta pneumatica saranno in Roma alia fer-

rovia, alia posta centrale, in Piazza S Bernardo, Porta Salaria,

Piazza S. Pantaleo, Piazza Cola di Rienzo, con servizio speciale per

il Senate e la Camera dei deputati; in Napoli alia Ferrovia, al Pa-

lazzo Gravina, al Palazzo della Borsa, al Molo dell' Immacolatella

(per il servizio dei piroscafi) alle Gallerie Umberto I e Vittorio Em.,

al Largo Torretta ; in Milano alia ferrovia, al Palazzo delle Poste,

in via Manzoni (presso I'attuale ufficio postale che verra traslocato

altrove) vicino alia chiesa di S. Francesco, in via Fratelli Ruffini.

I lavori che, per quanto riguarda gli scavi stradali saranno ese-

guiti dai rispettivi uffici tecnici municipal!, verrannc iniziati prima
della fine dell'anno, e la posta pneumatica, dellaqualeda tanto tempo
si parla, funzioneri nelle cittA, suddette nei primi mesi del pros-

simo anno.

.3. L'ultimo scorcio di tempo si potrebbe ben definire la stagione

dei temporali, coi danni susseguenti, e dei congressi e convegni.

Noi non intendiamo, ne possiamo occuparci di tutti questi congressi,

riunioni, feste federali, ancorche meritevoli di essere ricordati come

il congresso dei ginnasti a Milano, il congresso nazionale agrario

di Como, e le due magnifiche e riuscitissime feste federali di asso-

ciazioni cattoliche tenute dai Bergamaschi a Villa di Alme, e dalle

associazioni della Archidiocesi fiorentina a S. Casciano. Diamo solu

un cenno del V congresso della Previdenza, e del III congresso ma-

gistrale abruzzese tenuti contemporaneamente (29 e 30 agosto), ii

primo in Macerata e 1'altro in Chieti : i quali contengono qualche
ammaestramento degno di nota.

1909, vol. 3, fasc. 1422. 47 /; setfembre 1909.
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A questo V congresso della Previdenza, riuscito dimaggiore impor-
tanza dei quattro precedent!, oltre tutte le autorita del luogo con a capo
il Prefetto comm. Merlo ,eil Sindacocav. Micciani, furono present! gli

on. Luzzatti, Abbiate, Beltrami, Bianchini, Calda, Chiesa, Samoggia,
il prof. Montemartini, direttore dell'ufficio del Lavoro al Ministero di

agricoltura, e Pareto direttore della Gassa nazionale di previdenza,

e si poterono avere circa 500 delegati delle 330 Societa aderenti, fra le

quali alcune cattoliche. E precisa^oente 1' intervento attivo dei cattolici

mise in chiaro come alcuni declamatori a favore della liberta di parola,

siano poi feroci avversarii di chi ne usi contro di loro
;
e come alcuni

amino studiare le question! da un lato solo, chiudendo gli occhi alle

ragioni che si portino per 1'allra parte della controversia. Cosi al se-

condo giorno la signora Clerici riferendo sulla organizzazione fem-

minile nella previdenza e nella mutualita notava a carico della

religione, che essa tiene lontana la donna dal movimento redentore.

Naluralmente non tutti erano costretli a pensarla come lei, eel il pro-

fessore Ricci di Macerata, ribatte tali parole facendo notare, nel

campo teoretico, il gran principle 'di uguaglianza esistente nella re-

ligione; e, nel campo pratico, ricordando come in Macerata esiste

una Societa di Mutuo Soccorso tra le donne, istituita da cattolici,

e amministrata da donne. In seguito il can. Scarponi porto 1'ade-

sione al congresso delle Societa operaie cattoliche della provincia.

Era un fatto che riusciva sgradito ai nemici della chiesa, anche

perche incontrava 1' approvazione di molti. Allora la nota professo-

ressa Terruzzi invei e si sveleni un pochetto conlro i preti, secon-

data da molti suoi amici, i quali si opposero tumultuosamente al

can. Scarponi, pronto a rispondere. La cosa fu cosi priva di equita

che gli stessi socialist!, almeno ufficialmente, rimasero disgustati,

e riprovarono 1'atto scortese e intollerante. Questo per altro a qualche

cosa valse, perche richiamo maggiormente 1'attenzione di molti, nel

congresso e fuori il congresso, sopra opere cattoliche, che forse si

ignoravano e si sarebbero ignorate per molto tempo ancora.

Se qui si noto 1'urto di due spirit! opposti : il clericale e 1'anti-

clericale, neH'altro congresso di Chieti invece va segnalato il con-

trasto di due spiriti opposti tra dipendenti e superiori, spin' to di

ribellione e di disciplina nel campo scolastico. Solo manco 1'urto

perche una delle due parti in lotta, cioe il governo, quest'anno non

si era fatto rappresentare.

Un vento di rivolta aveva mosso gli animi prima del congresso,

e continue a muoverli sempre sino alia fine. Cosi gli applausi si

davano ad ogni attacco contro il presente ordine di cose, e dicono

che la vice presidente dell' U. M. N. sia giunta a queste testuali pa-

role: che la classe rnagistrale ha per vessillo la ribellione*. Gome
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documento poi bastera riferire 1'ordine d 1 giorno formulato come
conchiusione ultima, in un comizio tenuto alia fine, nel teatro, col

concorso del popolo : II popolo di Chieti, riunito in solenne co-

mizio, uditi i voti e le proteste del terzo congresso contro 1'anal-

fabetismo, riconoscuito che la questione economica del maestri con

la conseguente crisi magistrate e direttamente legata agli interessi

piu saldi del popolo lavoratore
; deplora it contegno del governo che

si aifretta a preparare la sola difesa materiale dei confini, re-

clama ecc.... .

4. II Ministro Guardasigilli ha diramato una circolare ai Procu_

ratori Generali presso le Corti di Appello, incitandoli ad indagare
sul fatto e sulle cause dei matrimoni religiosi non preceduti, e,

peggio, non seguiti dal cosiddetto matrimonio civile. Evidenlemente

Ton. Orlando riguarda il fatto nei suoi rapporti civili, non religiosi,

come appare anche daU'allegato principle di diritto pubblico italiano,

secondo il quale 1' intervento del legislature nel senso di stabilire

norme coercitive penali e giustificato solo nel caso della difesa so-

ciale contro un fatto effettivo (esterno) e valutabile, e il ministro

non si puo accusare di inconseguenza con le dichiarazioni fatte re-

centemente alia Camera e note a tutti. Ci par bene, pertanto, rife-

rire, come documento, intera la lettera del Ministro di Grazia e Giu-

stizia.

Gia con le circolari del 10 aprile 1874, del 18 luglio dello stesso

anno e del 9 gennaio 1877 i miei predecessori richiamarbno 1'atten-

zione delle SS. LL. Illme sul gran numero del matrimoni religiosi,

che si celebravano, specie nelle campagne, senza che fossero prece-

duti o seguiti dal matrimonio civile, e si richiesero dati statistici

per accertare 1'entita del fatto e la varia sua intensita nelle diverse

regioni.

Lo scopo di tali indagini appare per se stesso evidentissimo : da

poi che r intervento del legislatore, nel senso di emanare in tai ma-

niera norme di coercizione penale, puo, secondo i principii del di-

ritto pubblico italiano, essere giustificato solo quando concorra una

ragione di difesa sociale contro un danno effettivo e valutabile. Ed

infatti, i risultati di quelle indagini furono cosi gravi da consigliare

la presentazione di appositi disegni di legge, che non poterono, tut-

tavia, essere approvati dal Parlamento.

D'allora ad oggi, le condizioni social!, che quel fenomeno deter-

minavano, si sono sensibilmente modificate: ma se il fatto lameii-

tato non conserva piu le proporzioni di quel tempo e tra le cause

di esso non puo piu, certamente, annoverarsi 1' ignoranza della isti-

tuzione civile del matrimonio e delle sue conseguenze giuridiche,

perdura tuttavia non solo per particolari ragioni di convenienza eco-
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nomica, che qualche volta consigliano le union! col solo rito reli-

gioso, ma anche -- ed e assai peggio pel mal talento di frodare

la legge e la buona fede di uno dei coniugi. Sono note alle SS. LL.

111.me le gravi e giuste censure mosse a quelle autorita ecclesia-

stiche che celebrano il rito religiose senza assicurarsi dell'adempi-
mento di quello civile, con grandissimo danno della nuova famiglia
e specie della prole, e con offesa non meno grave ali'ordine sociale

e giuridico, quando il fatto e ispirato dal concetto di disconoscere

la potesta dello Stato nel regolamento giuridico del matrimonio.

Cosi, anche recentemente, si sono invocati provvedimenti legi-

slativi, e in particolar modo durante 1'ultima discussione del bilancio

di grazia e giustizia, nella quale il Governo promise di sottoporre

ad uno scrupoloso e sereno esame la questione, nei suoi elementi di

fatto, dai quali soltanto puo trarsi, come si e detto, una norma si-

cura di azione o di astensione.

<r Ora e appunto al fine di accertare il vero stato di fatto ch' io

debbo fare appello alia sclerzia delle SS. LL. Illme. Consta -- e

vero -- che in non poche regioni d'ltalia, per saviezza dei dioce-

sani o per illuminata coscienza dei Gurati, e stato impartito 1'ordine

o e prevalsa la prassi di non celebrare il matrimonio religiose senza

la prova dell'eseguita celebrazione di quello civile, salvo casi ecce-

zionali, che vanno esaminati volta per volta; ma tuttavia mancano

elementi esatti, sicuri e compiuti, non conoscendosi in quali e quante

regioni cio si osservi, e con quali risultati. Debbo per tanto pregare

le SS. LL. Illme di avviar le piii accurate e coscienziose indagini,

per accertare :

a) se e in quali diocesi o parrocchie, situate nel territorio della

giurisdizione di codesta Corte, viga 1'obbligo, e aa chi imposto, della

precedenza del matrimonio civile sul religiose ;

6) in quali termini sia formulata la disposizione, e quali ec-

cezioni consents
;

c) quanti matrimoni religiosi si sieno celebrati nell'ultimo quin-

quennio, senza che sieno stati preceduti dal matrimonio civile
;

d) quanti matrimoni religiosi non furono seguiti da quello

civile ;

e) quali principalmente le cause, che indussero i coniugi a non

celebrare il matrimonio civile prima o dopo di quello religiose ;

f) se e quali ordinari diocesani o parroci abbiano con istru-

zioni pastorali o altri atti indotti i fedeli a contrarre il matrimonio

civile o prima o dopo di quello religiose.

Non mi dissimulo le difficolta delle indagini richuste; ma confide

pienamente nello zelo e nella sagacia delle SS. LL. Illme. Mi sono,

infatti, garanzia di buon risultato e le notizie gia altra volta rac-
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colte, merce delle ricordate circolari, sebbene in epoca ormai Ion-

tana, e il fatlo che sempre quando occorra concedere il R. Exequatur
o il Placet agli investiti dei benefici maggiori o minori, le Procure

Generali non omettano di informare se 1'ecclesiastico proposto sia

favorevole o no alia precedenza del matrimonio civile sul religiose

e quali atti abbia cornpiuto in un senso o nell'altro.

Non estremamente difficile dovrebbe riuscir quindi 1'allargare e

completare il campo delle ricerche; mentre e naturale che potranno

sempre essere utili anche le cifre soltanto approssimative.

Attendo le notizie richieste non piu tardi del 1 novembre p. v.,

e frattanto gradiro che mi si accusi ricevuta della presente.

111.

COSE STEAN1ERE

(Notizie generali). 1. SPAGNA. Nuove incarcerazioni. Nuove agitazioni a Bar-

cellona. Danni della sommossa passata. 2. FRANCIA. 11 pellegrinaggio

nazionale a Lourdes. La settimana di aviazione a Reims. 3. DANJ-

MARCA. II dott. Cook ed il Peary al polo artico. 4. OLANDA. II cholera.

1. (SPAGNA). 11 procuratore generate di Barcellona ha spedito un

mandate d'arresto contro il senatore Sol y Ortiga, capo del partito

repubblicano, accusato di partecipazione nei recenti disordini. Se-

condo i arivilegi costituzionali il senatore non potra essere incarce-

rato che dietro un giudizio del senato radunato come alta corte di

giustizia. Una incarcerazione importante e quella del famigerato di-

rettore della Scuola moderna, il Ferrer gia sospetto di connivenza

nell'attentato contro il re e la regina alia Calle mayor e poi rila-

sciato per mancanza di prove. Egli fu riconosciuto, benche trave-

stito, vagante di notte nei sobboghi di Barcellona. Dovra rispon-

dere del delitto di istigazione e di cooperazione alia sommossa

rivoluzionaria dello scorso luglio. II capo invece del partito socialista,

Pablo Iglesias, venne rilasciato in liberta, ma sotto cauzione.

Barcellona non e ancora interamente tranquilla. Dal 22 agosto

ai primi di settembre cinque bombe furono fatte esplodere in diversi

punti della citta; una di esse fu gettata sotto una carrozza della

tramvia, che ando in frantumi
;
fortunatamente era vuota, e i due

conduttori rimasero incolumi. Ogni giorno la polizia fa nuovi arresti

e piu di quattrocento colpevoli degli ultimi fatti sono stati impri-

gionati. Vennero anche eseguite alcune condanne a morte nella for-

tezza di Monjuich. II nuovo governatore della citta ha ordinato la

chiusura di centoventi scuole nelle quali a imitazione della Scuola

moderna si preparava la rivoluzione insegnando le massime piu sov-



742 GRONACA GONTEMPORANEA

versive contro la religione, 1'autorita, la proprieta, la patria, 1'eser-

cito, e simili. Vennero soppressi anche parecchi giornali che furono

i maggiori fautori del movimento anarchico. Uno di eSsi, El Pro-

yreso, la domenica 25 luglio, ricordando gli assassinii del religiosi

nella sommossa del 1835, aggiungeva: La festa di questo giorno

non avra essa lo stesso epilogo di liberta? E non vi e dubbio che

dagli antri settarii era partita la parola d'ordine dell' incendio, del

massacro, della distruzione delie cose sacre. Tra le vittime piu co-

nosciute di quelle giornate sono da ricordare il superiore dei Padri

Francescani, il direttore dei Maristi, e il parroco della chiesa del

Pueblo Nuevo. Per manifesta protezione di Dio i due collegi tenuti

dai PP. della Compagnia di Gesu in Barcellona e in Sarria furono

preservati dall' incendio e dal saccheggio colla scorta di pochi di-

fensori. Una stima sommaria dei danni materiali, senza contare i

danni irreparabili di tanti tesori artistici perduti, ammonta almeno

a trenta milioni. Ancora non si puo raccontare tutto quello che di

empieta fu commesso da una parte e di eroismo daH'altra
;
ne man-

carono manifest! segni dei castighi e della misericordia di Dio.

Dal Marocco le notizie sono uniformi. Le operazioni di guerra

procedono lentamente.

2. (FRANCIA). II pellegrinaggio nazionale a Lourdes presieduto da

mgr. de Poterat ha condotto mille infermi distribuiti in ventotto treni.

Vi presero parte i vescovi di Orleans, di Laval, di Angouleme, di

Bayona e di Leontopoli. Molte guarigioni si sono verificate, special-

mente alia processione del Venerabile.

La settimana di aviazione al cafnpo di Betheny presso Reims fu

la rivelazione di un inaspettato progresso in questo genere di mo-

tori. II risultato si riassume in queste note. II primo premio ii lun-

ghezza percorsa senza toccar terra fu guadagnato dal Farm an con

180 chilometri : il secondo dal Latham con 154 : il terzo da Paulhan

con 138, il quarto con 111 da de Lambert etc. In velocita il primo

premio e dovuto al Curtiss che percorre trenta chilometri in 2(>

minuti
;

il secondo al Tissandier che li percorre in 5/8' 59" : il terzo

al Lefebvre in 29: il quarto al de Lambert in 29' 2" etc. -- II

premio di maggior altezza di volo fa vinto dal Latham che si alzo

a 155 melri.

E morto a Parigi presso i Fatebenefratelli neU'eta di 74 anni il

p. Dii Lac, S. I. che ebbe tanta parte in tutta la vita religiosa parigina

nella seconda meta del secolo scorso. Lo accompagnarono al se-

polcro i rappresentanti delle molte opere buone da lui o istituite o

dirette a beneficio specialmente degli operai dei due sessi.

3. (DANIMARCA). II 3 settembre giimgeva a Skagen sopra la nave

Hans-Egede il dott. Cook, esploratore americano, di ritorno da una
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speclizione nella quale avrebbe raj*giunio il polo Nord. I'artito dalle

coste della Groenlandia con dieci esquimesi viaggio con loro per

alcuu tempo poi li rimando a due a due ritenendone due soli con

trentasei cani
;
secondo la sua relazione tocco il polo il -1\ aprile 1 '.)()

alle 7 del maltino, in pieno mare di ghiaccio, sopra il quale voile

pure piantare la bandiera americana e lasciare una memoria chiusa

in un cilindro di metallo. Consume uove mesi per raggiungere nuo-

vamente lo stretto di Lancaster, la baia di Baffin e la costa groen-
landese. L'esploratore afferma di aver trovato la temperatura media

di 40 che scese pero fmo a 83 gradi ;
d'aver attraversato terre

ricche di caccia polare, non conosciute fin qui. Le asserzioni del

dott. Cook non sono accettate da tutti colla stessa sicurezza: si

aspetta di verificare le prove ch'egli potr& dare di un fatto cbe pare

da lui compiuto troppo presto e con mezzi molto ristretti, mentre

avevano fallito tanti sforzi di tanti intrepidi viaggiatori che 1'ave-

vano tentato prima di lui. La corte danese lo ricevette a grande
onore. Si dibatte gi& la questione a chi dovra appartenere il polo,

se e vera 1'occupazione fattane dal Cook con bandiera americana.

AH'iiltima ora in cui scriviamo si annuncia che anche il coman-

dante Peary e di ritorno dalla sua spedizione nella quale ha potuto

raggiungere la meta polare. Non pare che abbia incontrata alcuna

traccia della spedizione del dott. Cook. II tempo chiarira la cosa.

4. (OLANDA). Dalla Russia il cholera e giunto nei Paesi Bassi

dove comincia a serpeggiare anche. nelle campagne. A Rotterdam

negli ultimi giorni di agosto si ebbero una trentina di casi di cui

dodici mortali. Un malato, fuggito dal lazzaretto di Beirchirechl,

mori alia frontiera belga. Dappertutto si studiano le piii energiche

provvisioni per impedire la diffusione del male.

ItUSSIA (Nostra corrispondeuza.) 1. L'annessione della Bosnia-Erzegovina
all'Austria, ed il nazionalismo rii3so. 2. II regime costituzionale in

Persia, e la politica russa di fronte aU'Inghilterra. 3. La statistica

del reame di Polonia e la questione polacca in Russia. 4. La sepa-

razione amministrativa della provincia di Chelm dal reame di Polonia,

ed il clero ortodosso. 5. Le perdite della Chiesa ortodossa russa, e

la discussione sulla liberta di coscienza nella Duma. G. La statistica,

le geste ed il calendario dei Mariaviti. 7. La morte di mons. Apolli.

nare Wnukowski, arcivescovo di Moghilev. 8. La visita apostolica di

mons. Giovanni Gieplak, vicario della diocesi di Moghilev, in Siberia.

9. Le decision! dell'amministratore apostolico di Vilna, ed il naziona-

lismo lituano. 10. Notizie letterarie.

1. La stampa russa e unanime nel ritenere che I'aunessioiie della

Busnia-Erzegovina air Austria, equivale ad una sconfitta morale della

Nota. La Direzione del periodico, nel pubblicare le relazioni de' suoi corrispor-
de nti esteri, come si affida alia serieta delle loro informazioni e rispetta la conveniente

liberta de' loro apprezzamenti, cosi lascia loro la responeabilita delle notizie e delle opi-

tioui :omunicate.
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Russia. Con 1'appoggio della Gerinania, 1'Austria e riuscita ad ag-

giungere al suo territorio due fiorenti province, ed a rafforzare il

suo prestigio tra gli slavi meridional!. II Moskovshy Ejenedielnik,

1'autorevole organo del principe Trubetzkoi, non esita a dire, che

1'annessione austriaca ha cancellato il nome della Russia dall'albo

delle potenze, alle quali spetta la soluzione delle intricate question!

baleaniche. La supremazia politica nell'Europa appartiene attualmente

alia Germania.

La stampa russa nazionalista deplora che gli slavi meridionali

abbiano tradito la causa dello slavismo. E indubitato che oggi vi

sono due centri slavi, la Russia e 1'Austria. Gli slavi di sudditanza

austriaca non solo non vorrebbero separarsi dall'Austria, ma ezian-

dio esprimono il desiderio che questa potenza sia forte, agguerrita,

che ad essa si aggiungano altri elementi slavi, in guisa da neutra-

lizzare un giorno, ed anche superare 1'egemonia tedesca. Per questo

motivo gli slavi austriaci sono stati favorevoli all'annessione della

Bosnia-Erzegovina. L'Austria al contrario loro permette di svilup-

pare liberamente la loro lingua e la loro coltura nazionale. Un gior-

nale cattolico della Croazia, il Dan (8 aprile 1909) scriveva a questo

proposito: Finche la Russia perseguitera i poiacchi, amoregger&
con la Germania, identifichera lo slavismo con 1'ortodossia e 1'auto-

crazia, noi non potremo considerare la sua politica come slava. II

panslavismo ed il panrussismo non sono la stessa cosa. Soltanto un

carabiamento di politica e il trionfo delle idee progressiste potrebbero

indurre la Russia^ ad accomunare i. suoi interessi oon quelli del-

1'Austria, che potrebbe allora sciogliersi dall'alleanza con la Ger-

mania e con 1'Italia . Gli slavi dell' Austria riconoscono che lo sla-

vismo austriaco e favorevole allo sviluppo degli interessi t^deschi,

ma questi preferiscono questo slavismo aH'antislavismo russo. II

regime austriaco non e un ostacolo al libero svolgimento delle energie

slave, e si citano le parole di un illustre personaggio della Bosnia,

il quale avrebbe detto : Noi slavi della Bosnia preferiamo il giogo

turco, al giogo russo.

La politica di russificazione non ha quindi ottenuto altro scopo

che quello d'indebolire il prestigio della Russia e di alienarle le

simpatie slave. Inoltre la guerra col Giappone ha dissanguato la

Russia ed ha dimostrato che sotto 1'aspetto militare il colosso del

nord aveva i piedi di argilla. L'Austria al contrario possiede un

esercito mirabilmente organizzato e di una fedelta a tutta prova.

Percio i nazionalisti russi, i quali incitavano il governo a prendere

le armi contro 1'Austria, ed a sostenere gl'interessi slavi, non hanno

avuto ascolto. L'impreparazione militare e le condizioni interne

sconsigliavano alia Russia dall'ingolfarsi in un'impresa disastrosa.
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La causa della nostra sconfitta diplomatica, scrivea giustamente il

principe Trubetzkoi, e stata la nostra debolezza: siamo forti e come
la calarnita attira il ferro, cosi la Russia attirera gli slavi.

2. Battuta militarmente dal Giappone, sconfitta diplomaticamente

dall'Austria, la Russia cerca un nuovo campo alia sua politica este-

riore. La Persia con le sue convulsion} pel trionfo del regime co-

stituzionale, eccita fuor di dubbio le ciipidigie del patriottismo russo,
se da una parte 1'Inghilterra, dall'altra il timore di una guerrasanta
dell'Islam non lo tenessero a freno. Le relazioni tra la Russia e

ringhilterra a riguardo della Persia furono regolate da una conven-

zione stipulata il 31 agosto 1907. I due governi si obbligano a man-
tenere 1'integrita e rindipendenza della Persia, a serbarvi lealraente

1'ordine, a favorirne la prosperita, a non assumersi nei territorii

sottomessi alia loro influenza, nuove concession! di ferrovie, banche ecc.

A tenore di questa convenzione la Persia e divisa in tre zone. La
zona settentrionale, che si estende fino al mar Caspio, e rappresenta
la cosi detta sfera d'influenza russa : la zona meridionale, che dal golfo

Persico si avanza sino a Kerman e Birgian, e rappresenta la sfera

d'iufluenza inglese; e la zona neutrale compresa fra le due zone pre-

cedenti. La convenzione contiene clausole speciali relative al com-
mercio ed agPintroiti doganali.

I conati adunque della Russia per giungere al mare libero at-

traverso la Persia si urterebbero contro la diga inglese. Inoltre la

Russia, bisognosa di pace, non potrebbe sobbarcarsi ad una guerra
di conquista in Persia, che coalizzerebbe contro di lei tutte le forze

dell'Islam, e sarebbe pericolosa per un impero il quale novera venti

inilioni di musulmani. II governo russo si limitaquindi a sorvegliare

il corso degli eventi ed a fortificare le sue frontiere. Se il regime
costituzionale riuscira a stabilirsi seriamente a Teheran e sovratutto

ad imporsi alle diffidenti popolazioni musulmane, e certo che la Russia,

mortalmente odiata dai Persiani, vedra scemare la sua influenza in

Persia, e ritardare sempre piu le sue aspirazioni ad un libero sbocco

sul mare.

3. Gli scrittori russi riconoscono che la perdita del prestigio della

Russia tra gli slavi e il risultato della disastrosa politica del governo
verso i polacchi. Di questa politica i polacchi incolpano il predominio
dell'influsso tedesco nel gabinetto di Pietroburgo. II deputato polacco
Romano Dmowski, che fu altre volte presidente del gruppo polacco
della Duma, in un recente opuscolo che ha suscitato vivaci commenti

ed e stato tradotto in francese (Niemcy, Rosyia i kwestya polska, Leo-

poli, 1908), ha dichiarato senza ambagi che i polacchi non lottano

contro i russi, bensi contro i tedeschi. Nella Russia 1'elemento po-
lacco e fuor di dubbio angariato da quella burocrazia che opprime
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anche 1'elemento russo, ma la politica russa e impotente a russifi-

care i polacchi. Varsavia continua ad essere, come per 1'innanzi, un

grande centre di coltura polacca, laddove nella Prussia la ger-

manizzazione guadagna terreno di giorno in giorno con le scuole e

con la lingua. I polacchi della Russia sarebbero quindi disposti a

porgere la destra ai russi, purche cessi questo scandalo della per-

secuzione religiosa e letteraria, mossa da un popolo slavo ad un altro

popolo slavo. Un cambiamento di politica verso i polacchi sarebbe

oggi piii che mai opportune, perche, secondo la stampa russa liberate,

il pericolo di una guerra europea e uno spauracchio vano. La Ger-

mania e 1'Inghilterra non vogliono rovinare la loro prosperity eco-

nomica con un tremendo cozzo delle loro flotte : 1 'Italia non s'in-

durra mai, non ostante la triplice alleanza, a combattere la Francia :

la Turchia ha bisogno di pace.

Inoltre i polacchi non sono animati da sentiment! separatist! ri-

spetto alia Russia. Lo sviluppo industriale della Polonia richiede

immensi mercati, come quelli della Russia, e quando se ne sepa-

rasse, il reame di Polonia piomberebbe nella miseria. Nonostante

le leggi odiose emanate conlro i polacchi, il reame di Polonia sotto

1'egida della Russia si e svolto mirabilmente. Al contrario di cio

che e avveuuto nell'Irlanda, la popolazione polacca si e accresciuta

di anno in anno. Una recente statistica, compilata dal comitato di

statistica di Varsavia, calcola a 11,687,853 gli abitanti della Polo-

nia. I cattolici vi ammontano ad 8,800,208, vale a dire, formano il

75,29 % della popolazione totale : gli ebrei ad 1,716,064; i prote-

stanti a 6tO,4
J
29, gli ortodossi ed i vecchi credenti a 471,003, i

mari-aviti a 88,426, le altre confession! a 1723. I govern! piu po-

polatl sono quelli di Varsavia, 1,650,793 abitanti; di Petrokow,

1,447,033; di Plock, 1,812,521; di Kielce, 1,159,815. Le citta piu

popolate sono Varsavia con 751,595 abitanti, Lodz con 341,416 e

Censtochova con 66,961. Bastano queste cifre a dimostrare lo svi-

luppo progressive deli'elemento polacco, che lungi dal lasciarsi as-

sorbire dalla russificazione, ha mantenute e consolidate le sue po-

sizioni.

4. Disgraziatamente, col prevalere degli elementi reazionari nella

Duma, il governo non sembra disposto a risolvere la questione po-

lacca secondo le leggi dell'quita e dei veri interessi dello Stato.

Ne abbiamo una prova novella nel progetto di legge di separazione

della provincia di Chelm dal reame di Polonia. La stampa polacca

dichiara che questo progetto di legge, approvato dalla Duma, puo

ben defmirsi la quarta spartizione della Polonia. I fautori di detta

separazione sono sovratutto i preti ortodossi, i quali dopo 1'editto

di tolleranza, hanno visto 300,000 ex uniati ritornare al cattolici-
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smo. A prinia vista, si direbbe che questa separations non rce-hi

danno ne ai polacchi, ne al cattolicismo. Ma le cose stanno ben di-

versaraente. Unita al reame di Polonia sotto 1'aspetto amministra-

tivo, la provincia di Chelm godeva certi privilcgi, che san-bbcm

soppressi qualora si attuasse il progetto della Duma. II governo

vorrebbe sottomettere questa provincia al governatore generale di

Kiev, il quale prenderebbe il nome di governatore di Kiev, Podolsk,

Volinia e Chelm. Sotto 1'aspetto militare e scolastico, quesla pro-

vincia non dipenderebbe piu da Varsavia, ma da Kiev. Le leggi ge-

nerali dell'impero russo le sarebbero applicate, quindi I'osservanza

dei giorni festivi cattolici secondo il calendario gregoriano non piii

osservata; I'insegnamento del polacco nelle scuole elementari sop-

presso : 1'uso del polacco nei tribunal! non piu tollerato
;

il russo

diverrebbe lingua di tutte le scuole: i diritti dei polaccbi all'acqui-

sto di terreni sarebbero limitati : gli ebrei sotlomessi alle leggi re-

strittive vigenti contro di loro nell'impero russo. II nuovo governo

comprenderebbe la parte orientale dei govern! present! di Lublino

e di Siedletz, e una popolazione di 800,000 abitanti.

Naturalmente i Tzerkovnyia Viedomosti inneggiano a questo di-

segno che avra.il risultato, come scrive, di arginare la pslonizsa-

sione della contrada di Chelm, la quale novera piu di 300,000 cat-

tolici. Ad impedire questa sventura, il famoso vescovo ortodosso di

Kiev, Eulogio, ha escogitato due mezzi. 11 primo e di dichiarare che

tra i duecentomila uniati della provincia di Chelm ritornati al cat-

tolicismo, 40,000 incirca sono esitanti, dubbiosi. Dunque non e le-

cito considerare quest! come cattolici, ed e mestieri che il clero or-

todosso lavori per confermarli nell'ortodossia. Gli altri 150,000 poi

sono cattolici, ma non bisogna che diventino polacchi. Percio il de-

creto della Santa Sede relativo all 'u so del russo nel culto supple-

torio (1906) deve applicarsi con ogni rigore. L'uso del polacco non

pud essere tollerato nella provincia di Chelm, essemialmente russa.

Queste proposte del vescovo Eulogio dimostrano cha il clero orto-

dosso russo e realmente lo zimbello della politica reazionaria del

governo.

5. La Duma continua stentatamente la sua vita, barcamenandosi

tra le tendenze semi-liberali degli ottobristi e le pretese autocratiche

della destra. 11 .governo che sembcava animate dal desiderio di at-

tuare buone riforme, oggi naviga piuttosto verso destra e da ascolto

al partito reazionario. E notevole il fatto che 1'organo del Sinodo

il TserTiovnyin Yinlomosti. non cessa di diffamare ed avversare la

Duma come un covo di malfattori, di frammassoni, di nemici della

Russia, di etorodossi. II Sinodo di Pietroburgo si lamenta della dis-

soluzione della Chiesa russa. Nel governo di Perm e sorta una setta
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che adora un idolo rosso. A Pietroburgo si e scoperto che i gioan-
niti o aderenti del p. Giovanni di Cronstadt, raccoglievano bambini,
e li sottomettevano a vere torture per purificarli. I vecc'hi credenti

esercitano ana propaganda sfrenata. A Pietroburgo hanno tenuto

conferenze contraddittorie con preti ortodossi, mapoiche queste con-

ferenze si chiudevano quasi sempre col loro trionfo, il governo le ha

proibite. Nei governi di Kazan, Simbiersk, Orienburg, i tartari bat-

tezzati ritornano continuamente all' Islam e sembrano accarezzare

il sogno del risorgimento di un reame tartaro indipendente sulle rive

del Volga. E strano cbe parecchi russi si convertono eziandio al mao-

mettismo. Queste conversion! avvengono specialmente tra gli operai

russi che emigrano in Crimea. Vi sono eziandio delle conversion! al-

1'ebraismo. Nel 1908, 23 persone lo abbracciarono nella provincia di

Kiev, ed inoltre, le sette giudaissanti fanno progress!. Per ottenere

i diritti civici gli ebrei si fanno talvolta battezzare, e poi raggiunto
il loro scopo, ritornano all'ebraismo.

Ma gli attacchi piu violent! dell'organo del Sinodo sono rivolti

contro il cattolicismo. La Duma si e occupata di questa propaganda
in una tornata tumultuosa, nella quale il vescovo Eulogio si e fatto

ammirare pel cinismo delle sue calunnie. Egli ha asserito che il clero

cattolico ed i proprietarii polacchi nella provincia di Chelm si sono

lanciati all'assalto degli ortodossi, hanno devastate i loro camp! ed

incendiate le loro case. II cattolicismo sarebbe stato introdotto nella

provincia di Chelm mediante il terrore e atrocita inaudite.

A ribattere queste calunnie worse il deputato polacco Parczeuski,

il quale ricordo opportunamente che la conversione dei cattolici uniati

all'ortodossia nella Lituania e nella provincia di Chelm non era stata

opera del clero ortodosso, bensi della violenza dei cosacchi. Anche

un deputato russo, il Karaulov, difese i diritti della verita, e rivol-

gendosi ad Eulogio, disse : mons Eulogio hadimenticato di esporci

le cause che nel breve corso di una settimana spinsero 150,000 or-

todossi ad abbandonare la loro Chiesa ed al rifugiarsi nel seno de

cattolicismo. Egli ha dimenticato che nel lungo intervallo di 30 anni,

i fedeli della provincia di Chelm sono stati spinti nel grembo della

Chiesa ortodossa, non gia dalla predicazione sacra, ma dalle na-

gaike dei dragoni ;
che il piu zelante missionario dell' ortodossia

fu il colonnello Stein, luterano e tedesco di origine ; egli hadimen-

ticato che scorse sangue, che le nagaike tolsero la vita a neonati

tra le braccia materne: ha dimenticato che per 30 anni 1'ortodossfa

si conserve in queste provincie grazie alia severita della polizia e

dei tribunal!. 1 processi eran cosi numerosi che il Senate vedeasi

paralizzato nel suo lavoro ! Egli ha dimenticato che nel 1883 gli

ex-uniati si stesero sulle rotaie nell'attesa del nunzio Vannutelli, che
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recavasi a Mosca, per implorare la liberta di professare la fede cat-

tolica. II vescovo Eulogio ha messo tutto questo nel dimenticatoio,

e poi si meraviglia degli eventi del 1905.

Com'era da prevedersi, le parole fiere e coraggiose del deputato
russo suscitarono un putiferio nelle file della destra. Le interruzioni

e proteste degenerarono in un vcro tumulto, e si dove sospendere la

seduta. Ma contro i fatli le invettive non giovano. II vescovo Eulogio
non ha potuto confutare il suo avversario, e la Duma ha se non

altro il merito di spifferare verita scottanti a coloro che non vogliono
ascoltarle.

6. I mariaviti continuano a far parlare di se. Si era sparsa la voce

che avessero inviato a Roma parecchi delegati affine di preparare la

loro sottomissione alia Santa Sede, raa la notizia, almeno sinora,

non merita conferma. I preti mariaviti continuano con pervicacia

nella loro ribellione, gittando nella Polonia russa il seme della ziz-

zania. Abbiamo citato la statistica ufficiale che ne novera quasi 90,000.

I mariaviti alia loro volta dichiarano che sono gia 148,570. I loro

centri piii important! sarebbero Varsavia (20,000), Lodz (40,000),

Zgierz (12,000), Geglow (6400), Blonie (4000), Sosnoviec (4000), Lo-

botha (5000), Wisniev (4500), Niesulkow (4500). 1 preti mariaviti

sono 33. II superiore generate della congregazione e il famigerato Gio-

vanni Kowalski, e il vicario generale Romano Prochniewski. Essi

possiedono 23 chiese in pietra, 20 chiese in legno, 9 case parroc-

chiali, e parecchi asili, orfanotrofi, scuole di arti e mestieri. Le snore

mariavite sono 30. La loro residenza principalee nella citta di Plock.

La madre Kozlowska e venerata dai preti mariavili come la loro fon-

datrice, riformatrice, come persona gratissima a Dio, per ia quale

sarebbero pronti a spargere il sangue. I giornali polacchi peio re-

vocano in dubbio 1'esattezza delle statistiche dei mariaviti. La Rola

di Varsavia ne porta il uumero a 75,000. 11 Glos Narodu di Cra-

covia affermava non e guari che i mariaviti erano 60,000, ma dopo

qualche giorno dichiaro di essersi ingannata, e ridusse la prima cifra

a 15,000.

I Mariaviti hanno gia una stamperia a Lodz, e due periodic! :

Maryawita (settimanale), e Wiadomosci supplemento del primo, che

si pubblica due volte la settimana. Essi hanno stampato un calen-

dario (Kalendarz maryawichi), splendidamente illustrate, in 33 loca-

lita diverse. La ricchezza deH'illustrazioni mostra che la setta non

e priva di risorse. E opinione comune che il governo 1'aiuti coi suoi

sussidii. Alia fine del calendario, col titolo di to I otvo (questo e

quello), i mariaviti stampano parecchi episodi, il cui scopo e di get-

tare il disprezzo e la diffidenza sul clero cattolico.

A queste arti ricorrono i mariaviti per disseminare nel popolo
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1'odio conlro il clero cattolico ed atlirare gl'incauti nelle loro reti.

Intanto i missionarii ortodossi sperano di condurli nel grembo della

Chiesa russa, sia perche i mariaviti rigettano la supremazia del Papa
ed ammettono la communioDe sotto le due specie, sia perche varii

preti mariaviti desiderano contrarre matrimonio. Quest'ultima notizia

e falsa, ma se cio avvenisse, la Chiesa russa non dovrebbe certa-

mente rallegrarsi di queste conversion! matrimoniali.

7. II 21 maggio, dopo lunga malattia, spirava a Pietroburgo
mous. Apollinare Vmckowski, arcivescovo di Moghilev e metropolita
di tutti i cattolici dell'impero russo. II defunto avea 61 anni, ed era

il dodicesimo metropolita di questa sede, la quale esiste dal 1783.

Egli avea compiuto i suoi studii nei seminari di Kamenetz-Podolsk

e di Titomir e iieH'accademia ecclesiastica di Pietroburgo, dove piu

tardi insegno teologia. Consecrato vescovo di Plock nel 1904, egli

rese segnalati servigi alia causa cattolica con la fondazione di moltis-

simi circoli cattolici e cotnitati parrocchiali, che furono un argine

al dilagare del mariavitismo. Dopo laboriose trattative, egli era stato

assunto alia sede di Moghilev e proponevasi, nel fervore del suo

zelo, di visitare i cattolici della Siberia. La malattia e 1'immatura

morte non git hanno permesso di attuare in persona questo siio di-

visamento. Dopo splendidi funerali a Pietroburgo, il defunto prelate

fu tumulato a Titomir. L' arnministrazione della diocesi vacante e

stata affidata a mons. Stefano Denisevitch, vicario capitolare, eletto

dal capiU lo di Moghilev. Questo noveraal presente 9 membri, 6 pre-

lati e 3 canonici.

8. II 17 aprile, mons. Giovanni Cieplak, vicario della diocesi di

Moghilev, accompagnato dai reverendi Lozinski, Skrynda e Wenz-

slaw partiva alia volta della Siberia per visitarvi i numerosi catto-

lici dispersi in quelle gelide steppe. E la prima volta che un ve-

scovo cattolico della Russia si reca in questa vastissima contrada

per esercitarvi il suo ministero. In Siberia trovansi forse 190,000

Polacchi, ed il cattolicismo vi possiede 20 chiese e cappelle, e 12

parrocchie. Nel suo itinerario, dall'aprile al settembre, mons. Cieplak

ha visitato e visitera le important! citta di Vologda, Viatka, Perm,

Ekaterinaurg, Celabinsk, Kurgan, Omsk, Tomsk, Krasnoiark, Irkutsk,

Karbin, Wladivostok, Sakhalin ecc. A Tomsk egli e stato ricevuto

con onori trionfali. Sia il governatore che il vescovo ortodosso della

citta si sono recati ad ossequiarlo. Dai piu lontani villaggi i catto-

lici sono venuti ad inccntrarlo per ricevere la sua benedizione, con

lagrime di gioia. Faticosa oltre modo e stata la missione dello ze-

lantissimo vescovo, ma i suoi lavori apostolici sono largamente ri-

compensati dalla gratitudine e dalla gioia del suo gregge.

9. Un nuovo passo si e fatto per eliminare tutte le cause del
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conflitto religiose tra lituani e polacchi nella Lituania. MOMS. Mi-

chalcewicz, amrainistratore apcstolico di Vilna, ha dichiarato che la

Chiesa cattolica, in quanto e Chiesa universale, non fa distinzione

tra polacchi, lituani, tedeschi ecc. Tutti scno suoi firli, cd a tutti

irapartisce 1'istruzione religiosa nella loro lingua materna. La Chiesa

prende a cuore gl'interessi di tutte le nazionalita, senza darsi pen-
siero della prevalenza mimerica di una schiatta sull'altra. Le chiese

servono al culto divino, e non devono trasformarsi in arene poli-

tiche. Gonforme a queste dichiarazioni, 1'ottimo prelate ha stabilito

che 1'insegnamento del lituano sia obbligatorio per tutti gli alunni

del seminario di Vilna. Egli ha permesso eziandio che si tenessero

prediche in lituano nella cattedrale di Vilna e nel celebratissimo

santuario della Madonna di Ostrobrama. Queste savie decisioni cal-

meranno certamente Teffervescenza dei nazionalisti' lituani, e gio-

veranno a conservare la pace e 1'unita del cattolicismo in questa

contrada, che tanto ha sofferto pel passato.

10. La rinnovata severita della censura ha prodotto nuovo ma-

rasmo nella letteratura ecclesiastica ortodossa. Quasi tutti i perio-

dici che erano sorti nel 1905 e 1906 sono scomparsi. Tra i periodici

antichi, solamente il Khristianskoe Tchtenie dell'Accademia ecclesia-

stica di Pietroburgo ed il Boynslovsky Viestnik dell'Accademia ec-

clesiastica di Mosca conservano il loro prestigio. Tra le opere piu

recenti di qualche valore citiamo un grosso volume sulla Tradizione

cristiana di P. Ponomarev, professore dell'Accademia ecclesiastica

di Kiev, nel quale si combatte il protestantesirno, ed una curiosis-

sima ed interessantissima Storia della censura riissa ecclesiastica del

Kotovitch. L'arciprete Malinovsky ha dato alia luce in quattro vo-

lumi un Manuale di teologia ortodossa, che contribuira a far dimen-

ticare la famosa teologia ortodossa del metropolita Macario. Si e

pubblicato il IX volume deWEnciclopedia feoloyica ortodossa, il quale

contiene anche lavori di pregio; ma nei suoi articoli sul Catto-

licismo, redatti dal defunto prof. Bulgakov dell'Accademia di Kiev,

contiene falsissimi giudizi ed accuse contro la Ghiesa cattolica e

talvolta epiteti ingiuriosi pei santi cattolici. Tra i lavori della let-

teratura profana, la palma spetta al mirabile Saggio d'istoriografia

russa dell' Ikonnikov, professore dell' Universita di Kiev, due enorrni

volumi, che con una prodigiosa eructizione rivelano tutta la lette-

ralura storica della Russia. I periodici russi si occupano molto dei

romanzi reiigiosi di Leonida Andreev, un potentissimo ingegno, tra-

viato nelle sue concezioni religiose, e dei saggi filosofici di Nicola

Berdiaev, acuto pensatore. Notabile di quest'ultimo e una critica

severa del modernismo, apparsa nella Russkaia mysl. II Berdiaev

dichiara che i protestanti sono piu logici e leali dei modernisti,
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perche negano apertamente la divinita di Gesu Crislo, laddove i

modernisti ipocritamente affermano di ammetterla, in realta poi la

ripudiano.

Nella letteratura caitolica salutiarao con piacere un nuovo perio-

dico, I'Atheneunt kaplanskie del seminario cattolico di Wloslawek.
E la prima rivista teologica, redatla con criteri scientific!, che veda
la luce in Russia. Sia per la purita della dottrina, sia pel valore

scientifico dei suoi articoli, questo periodico merita le piu sincere

congratulazioni e coluia un vuoto nella letteratura cattolica, rap-

presentata sinora in Russia da periodichetti di poca importanza.

1RLANDA (Xostra corrispondema). 1. Le incapacita cattoliche; la di-

chiarazione reale un insulto alle dottrine cattoliche; se ne vuole la sop-

pressione. 2. Le nuova Universita
; gli statuti; il provvedimento per

gli student! cattolici. 3. La decadenza del nostro commercio e delle

nostre Industrie.

1. Ci vien detto sovente che in nessun'altra parte del mondo i

cattolici godono di tutta quella liberta che essi hanno in Inghilterra,

ma il risultato del dibattito tenuto recenteraeute al Parlamento deve

pur mostrare quanto sia cio lungi dal vero. L' improvvisa soppres-
sione della processione del SS. Sacramento a Londra al tempo del

congresso eucaristico, con 1' intervento diretto del Governo, fece ve-

dere che tra una certa sezioue del popolo il fuoco della persecuzione

cova nascosto, pronto a scoppiare in fiamme solo cho si present! pro-

pizia Toccasione. Se il pregiudizio anticattolico fu in quell'occasione

forte abbastanza da ottenere 1'intento, si mostro pure pronto ed an-

sioso d'impedire la rimozione di una fonte d' insulti e d' ingiustizie

ai cattolici con la soppressione delle parole empie contenute nella di-

chiaraziune fatta dal re in occasione della sua incoronazione. Noi

cattolici ci opponiamo energicamente e insistentemente a questa di-

chiarazione detta comunemente dichiarazione contro la transustan-

ziazione, e che in verita equivale ad un giuramento, che specifica-

mente e a parole insulta ed avvilisce le dottrine care ad ogni cuore

cattolico. Nella forma di questa dichiarazione il monarca inglese

macchia d' infamia i cattolici chiamandoli idolatri e superstiziosi

e descrive le piu sacre verita di nostra fede e le dottrine di santa

Chiesa in termini di tanta ingiuria che muove a sdegno. Mr. Red-

mond, deputato irlandese, nel provvedimento che sottopose alia

Camera, si occupa di due cose ben distinte, la prima relativa a

certe incapacita che ancor colpiscono i cattolici e massime i

membri degli ordini religiosi cattolici -- avanzi delle antiche leggi

penali ;
e la seconda riguarda la dichiarazione fatta dal sovrano.

In questo giuramento richiesto dalla legge si fa dichiarare al re che
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egli manterra la religione protestante riformata, e per tal modo salva-

guardera la successione protestante al trono. Al che nessun cattolico

fa It benche minima opposizione, perche cio e guarentito da altre sal-

vaguardie, quali la legge dei diritti, la legge della successione al

trono, e lo stesso giuramento d' incoronazione. Ma essi si risentono

assai strenuamente che la loro santa religione sia fatta segno ad

insulti e ingiurie, si risentono di esser diffamati dal sovrano come

superstiziosi ed idolatri
;

e che le piu sacre dottrine e verita della

loro fede sieno denunziate da lui in un linguaggio cosi basso e vol-

gare da far loro un atTronto pubblico e solenne. Vi sono centinaia

di setle religiose in Inghilterra, or perche deve la religione cattolica

esser fatta segno agl' insulti "?

Cio s'intendeva abbastanza nei tempi penali, quando Fintento

manifesto della legge era di perseguitare i cattolici e di sopprimerne
la religione; ma ora non c'e certo alcuna ragione di chiedere al re

(i cui sentimenti personali devono ribellarsi contro 1'atto nauseabondo)
di bistrattare solennemente e di vituperare la fede di railioni di sud-

diti suoi leali, la religione di molte nazioni del mondo, di molti

suoi parenti, e di molti dei piu grandi uomini dell'Impero. Nessuna

maraviglia che i cattolici irlandesi si risentano amaramente dell'in-

sulto lanciato contro di loro al cospetto del mondo intero. La Camera
canadese per mezzo del suo primo ministro il cav. W. Lawrier ha

domandato che si tolga questo disonore. Simiglianti richieste ven-

gono daH'Auslralia, dall'India, insomnia da ogni parte del mondo;
e la vergogna dura ancora. Rimonta al regno di Carlo II d'infelice

memoria, e fu imposta ai pubblici officiali col fine evidente di cacciar

via dai pubblici ufficii e dal potere i cattolici. La defunta regina Vit-

toria ed il presente re fecero la dichiarazione prima di essere inco-

ronati, e fu come una pugnalata, come un colpo per tutti i cattolici.

Non fa maraviglia se vi fu commozione per tutto J'Impero, se in

Irlanda 1'indignazione sali al colmo. Allorquando la cosa fu portata

alia Camera, Lord Salisbury, protestante di forti convincimenti, fu

dalla parte dell'Arcivescovo di Canterbury, convenendo con lui che

la dichiarazione era riprensibile e si doveva alterare, giacche de-

nunziava in forma molto offensive la religione alia quale i cattolici

erano appassionatamente attaccati , e che essi naturalmente si ri-

sentivano che si usasse dal sovrano un linguaggio d'indole violen-

tissima e oltremodo riprensibile contro gli articoli della loro fede nel

momento piu solenne del suo regno, nell'atto cioe di salire al trono.

Una tal quale benevolenza fu dimostrata al sentimento cattolico

quando questa questione fu qualche anno dipoi ri portata alia Ca-

mera alta dal duca di Norfolk in una proposta per 1'abolizione

dell'insultante dichiarazione. II duca disse chiaro che da parte dei

1909, vol. 3, fasc. 1422. 48 11 settembre 1909.
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cattolici non vi era nessun desiderio d'occuparsi del protestantesimo
del re, tutto quel che chiedevano era che essi stessi fossero liberi

dall'insulto, al pari di queili che appartenevano ad altre credenze;
e che il capo dello Stato non si dovesse costringere ad andar fuori

della propria via, contro il suo buon senso e gusto, ad usare un

linguaggio einpio ed insultante contro la religione di tanti suoi

sudditi. In questa questione piu che 1'ignoranza, il pregiudizio e

1'ostacolo alia rimozione di questo avanzo delle vecchie leggi penali.

Perfino quell'uomo di Stato che e Mr. Asquith ha dovuto dichiarare

che non era possibile giustificare le parole messe sulle labbra del

Sovrano, parole che rimontano al periodo peggiore della storia in-

glese e che la dichiarazione, la quale pareva quasi usata nel solo

intento di fare onta, era una delle piu tenui e delle meno necessarie

salvaguardie della successione protestante. Non e dunque possibile

per il Governo trovare una formula che non oltraggi il sentimento

di milioni di uomini, e non disgusti ogni onesto cristiano? Non si

farebbe opposizione a cio che e giusto, se in Inghilterra non occor-

resse consultare i pregiudizii di una classe di gente, la quale fino a

un certo punto ritiene in questo secolo vigesimo lo spirito che fu

responsabile delle crudelta disumane del tempi penali di persecuzione

e di odio; le passion! che dovrebbero appartenere al tempo che fu

sono tuttavia dal lato della restrizione, restrizione che dovrebbe

essere stata bandita da anni, se le persone di principii giusti e li-

berali avessero avuto il coraggio dei loro convincimenti.

3. I commissarii dell' Universita di Dublino, i quali, secondo il

mandate ricevuto dal Parlamento avevano il dovere di formulare gli

statuti della nuova UniversiU di Dublino e dei collegi che la compon-

gono,hanno di recente pubblicato il risultato delle loro improbe fatiche.

I commissarii erano nove signori pienamente versati in cose uni-

versitarie e ben infcrmati dei bisogni di coloro per i quali si fon-

dava 1' Universita, tenendo le loro tornate sotto la presidenza di sua

E. R.ma 1'Arcivescovo di Dublino, cancelliere della nuova Universita.

Un rapido sguardo a gli statuti mostra quale vastissimo campo ab-

biano esplorato i commissarii nelle loro ricerche. Molto del lavoro

compiuto e tutto un esame, un riordinamento dei varii privilegi,

e una compilazione di certi provvedimenti che i privilegi domanda-

vano e che le leggi del Parlamento esigevano. Piu cose legali d'in-

dole tecnica entravano in questa porzione dei loro lavori, e in quei-

1 'altre materie in cui era loro permesso di esercitare i loro poteri

e in cui si sentivano liberi di organizzare, notiamo parecchie cose

che recano seco 1' impronta dell'originalita. Per tal modo ebbero

essi il potere di formare le varie facolta deH'Universit&, ma il po-

tere loro era tanto limitato e ristretto che per quella che parrebbe la
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prima e piu essenziale di tutte le facolta universitarie, vogliamo
dire la facolta teologica, non e stato preso alcun provvedimento.

Questo, giova sperarlo, sara argomentodi ua provvedimento av venire,

quando cioe i vescovi vedranno la possibility di fondare e di stabilire

su salde basi le cattedre di Teologia e di Sacra Scrittura. I deputati

inglesi si sono rifiutati di dotare una cattedra di Teologia, e anche

di permettere che si erigesse eutro la cinta dell' Universita una

cappella cattolica per tema che, concedendo un tale favore, si mo-

strasse parzialita ai cattolici, e cosi si recasse offesa ai loro elet-

tori dissidenti. Ma col tempo vert$ la conveniente dotazione dalle

borse del generoso popolo cattolico; e con essa il riconoscimento

della facolta teologica come parte di un corso universitario intiero

e perfetto. Se non che mentre deploriamo che la facolta teologica

sia stata trascurata del tutto, siamo contenti di vedere che e stato

inesso in rilievo il recente rinascimento irlandese, e che e stata

dotata generosamente la nuova facolt& di studi celtici
;
ed e na-

turale aspettarsi da questo riconoscimento che in avvenire gli

studii irlandesi sieno promossi e coltivati come non si e potuto fare

fin qui in questo paese. Le provviste per essi studii sono genero-

sissime e nel collegio di Dublino vi sono non meno di sette nuove

cattedre consacrate alia cultura della lingua irlandese, alia storia e

all'archeologia irlandese ecc., dotazione che dara a questo collegio

irlandese il proprio posto quale centre della coltura e degli studii

celtici. In questo affare al certo i commissarii hanno fatto piena-

mente il loro dovere, ed hanno dato per la prima volta nella storia

moderna d' Irlanda un' opportunity nella nuova Universita di fare

tutto cio che e possibile per la coltura di quegli studii che tocc&no si

da vicino 1'anima e la vita della nazione. L'ardua questione, se la

lingua irlandese debba farsi ol>bligatoria per 1'ammissione all' Uni-

versita, rimane tuttavia insoluta, ma non vi pud essere piu alcun

dubbio che fin da principio gli studii irlandesi piu progrediti avranno

un posto principale nell' Universita. Nessuna opera di educazione

sara trascurata nelle nuove sedi di coltura. La facolta di commercio

dovrebbe essere una delle facolta piu popolari. I nostri giovani, noi

lo temiamo, sono troppo inclini a riguardare gli affari come alcun

che d' ignobile e di poco decoroso. Sarebbe assai meglio per molti di

loro che si dessero agli affari piuttosto che seguire le professioni,

molte delle quali sono oggigiorno piene al piu non posso. Questa

nuova Universita, la quale e stata fondata piu specialmente perche

i cattolici possano avere il benefizio di una educazione universitaria,

sara nondimeno aperta a mernbri di ogni fede, sieno professori, con-

ferenzieri o studenti. Giova sperare che la sua esistenza sia un

passo innanzi verso 1'unicne di tutte le classi in Irlanda per 1' a-

vanzamento deU'educazione e della religione del nostro popolo.
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4. Si spera che col progredire dell' istruzione vi sia un avanza-

mento corrispondente nell'educazione e nelle imprese industrial! e

commercial!' . Ci si dice sempre che la poverta del paese non si deve

al suo mal governo, ma alia mancanza dei metodi moderni di pro-
duzione e di distribuzione dei nostri prodotti. Non e cosa facile

stabilire il commercio e le industrie una volta che esse sono state

violentemente ed interamente distrutte. Si va facendo senza dubbio

un certo progresso per riparare ai mali del passato, ma molto e il

cammtno da fare ancora priraa di mettersi alia pari coi nostri pro-

grediti vicini. Diamo uno sguardo cosi in generale allo stato delle

nostre importazioni ed esportazioni paragonate a quelle dell'Inghil-

terra, e ci faremo un' idea giusta delle condizioni in che noi siamo

nel mondo commerciale. La produzione alimentare e la piu bassa

fonte di occupazione industriale, e i generi, come armenti e grana-

glie, sono a un dipresso le nostre sole esportazioni. E questo e

tutto merito del nostro suolo fertilissimo. L' Irlanda e il solo paese
del mondo il quale esporti piu alimenti che non ne importi. Le im-

portazioni di derrate nella Gran Bretlagna e quattordici volte le sue

esportazioni degli stessi generi, ma le esportazioni britanniche di

articoli manufatti sono due volte e mezzo le sue esportazioni di

queste merci. Le esportazioni irlandesi di derrate vanno aumen-

tando, mentre le sue esportazioni di merci manufatte decrescono

nella medesima proporzione. Le esportazioni britanniche di mani-

fatture sono piu del doppio delle sue importazioni. Le esportazioni

irlandesi di manifatture non sono se non un quarto delle sue im-

pcrtazioni. Le sue esportazioni di materie gregge sono la meta delle

sue importazioni, talche essa manda fuori una volta e mezzo tanto

materiale per i manifattori quanto ne porta dentro per i suoi ma-

nifattori. Le importazioni britanniche delle materie prime sono sei

volte le sue esportazioni. L' Inghilterra fa ogni anno maggior con-

sumo delle sue materie gregge. Dall'anno passato le esportazioni di

materie prime dall* Inghilterra per i primi quattro mesi dell'anno

sono scemate di un milione e mezzo di sterline, ossia quasi il dieci

per cento. La sola Irlanda esporta il materiale per la manifattura,

e produce cibarie per 1' Inghilterra, trascurando le sue industrie le

quali impiegherebbero il suo popolo in casa propria, invece di esser

costrettojad emigrare per campare la vita in lontani paesi. II no-

stro piu grande materiale di esportazione consiste in giovani di ambo
i sessi tra I'eta di 18 e 25 anni, i quali riempiono i piroscafi di

emigrant} per andare a cercare un asilo in America. La grande pro-

porzione di tutto 1'altro nostro commercio, sia in importazioni sia in

esportazioni, e attraverso il mare irlandese che si stende tra questo

paese e 1' Inghilterra.
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INGH1LTEREA (Nosfra corrispondensa). 1. Gl'istituti di educazione

cattoliei, e gli esami local! di Oxford.

1. Gli esami annual! local! di Oxford, che sono occorsi in tutta

Tlnghilterra nel mese di luglio del corrente anno 1909, sono stati

di esito notevole per i collegi cattoliei, e per una quantita d'istituti

religiosi appartenenti ai grand! ordini femminili dati all'insegnamento.
Nei 249 centri locali per i maschi, e nei 271 per le ragazze, 1'Uni-

versila di Oxford esamino 21,579 candidati accorsi da ogni genere
d'istituti di educazione, di qualsivoglia denominazione religiosa fos-

sero, oppure di nessuna denominazione religiosa, nelle varie parti

dell'lmpero Britannico. Gli esaminandi erano divisi in tre gradi :

anziano, piu giovane e preliminare. A definire la posizione pedagogica
di questi gradi, bast! dire che il piu alto, ossia 1'anziano, si prende,

invece degli esami di ammissione aH'Universita, da molti candidati

i quali intendono, a modo di esempio, entrare nelle varie professioni,

nelPesercito o in altro
;
vale a dire per certi fini il grado anziano

corrisponde alia licenza liceale. Ma differisce dalla licenza liceale,

in quanto le sue materie sono una combinazione di materie del corso

tecnico e del Liceo. E quindi avviene che non tutti i grandi istituti

cattoliei presentano candidati per questi esami locali di Oxford, come si

dicono
;
ma riservano i loro studenti per gli esami regolari di am-

missione (maturita, ovvero licenza liceale) alle Universita, sia di Ox-

ford, di Cambridge o di Londra.

Negli esami di Oxford i candidati riusciti sono classificati in due

grandi divisioni
;
cioe quelli che hanno meritato gli onori , e quelli

che sono passati semplicemente con approvazione ;
e ciascunadi queste

divisioni e suddivisa, gli onori in tre classi, e il passaggio in due

divisioni. Oltre a cio, gli studenti che meritano un posto sia nella

prima, sia nella seconda classe degli onori sono classificati nell'or-

dine individuate del merito
;

tutti gli altri sono registrati in ordine

alfabetico.

Giacche non possiamo fare un ragguaglio minuto di tutte le riu-

scite cattoliche negli ultirai esami, ci limiteremo ai risultati dei ra

gazzi ; osservando soltanto che tra i conventi per le ragazze, la con-

gregazione religiosa di Nostre Dame si e segnalata soprattutto per

la lunga lista delle riuscite nel grado anziano, e cio in favore di una

quantita di suoi istituti a Liverpool, Londra, Wigan, Preston. Dei

21,579 candidati, messi tutti insieme, 17,001 ebbero buon successo

agli esami. Vedendo che di cotesti, 2,604 sono alunni cattoliei, in-

feriamo che la porzione dei cattoliei nella somma totale e del 15 per

cento nei risultati di esito felice. A giudicare dal posto segnalato che

occupano, possiamo dire eziandio, che nel pieno elenco, 21,579, che
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si presentarono agli esami, i cattolici rappresentarono una propor-
zione piu piccola del 15 per cento. Comunque sia cli cio, i risultati

seguenti per i maschi sono eloquent! abbastanza.

Tra gli anziani (9,998 candidati) i] primissimo posto nella classe

piu elevata degli onori, fu preso da uno studente. H. Hamford, del

collegio cattolico di Wimbledon, Londra. Nella stessa classe alta, vi

furono altri due dello stesso collegio; 5 dell' istituto cattolico di Li-

verpool, 3 da Stamford Hill, Londra, 4 dal Collegio di San Fran-

cesco Saverio, Liverpool, 3 del Collegio di Mount St. Mary, Che-

sterfield, 2 del Collegio di San Beda, Manchester
;
2 del Collegio di

St. Mary. Princethorpe, 1 del Collegio di San Francesco Saverio,

Bruges.
Tra i piu giovani (8,250 candidati) ;

i primi cinque posti nella piu alta

categoria degli onori furono presi dai cattolici, i tre primi venendo

dal Coilegio di Wimbledon, Londra, e il quarto e il quinto dal Col-

legio di San Francesco Saverio, Liverpool. Questi furono seguiti

nella stessa classe da 33 altri : 16 venendo dai Collegio di San

Francesco Saverio, Liverpool, 7 da Wimbledon, e il resto, dove due

dove uno, appartenendo a collegi cattolici di Liverpool, di Leeds, di

Chesterfield, di Londra, di Preston, ed a' convenli di Nostre Dame.

Tra i candidati preliminari (3,561), 15 posti dei 37 accordati

nella piu elevata categoria degli onori sono stati presi da alunni di

istituti cattolici. F. Carroll, di San Francesco Saverio di Liverpool,

e in capo linea; ed egli e seguito da 8 altri della stessa scuola. 11

Collegio di Wimbledon e rappresentato da 2 ; e quattro altri, com-

preso un convento di Nostre Dame, ne hanno ciascuno uno nelki

stessa classe.

Questi splendidi risultati nella piu alta categoria degli onori sono

corroborati da pari prove di efficacia cattolica nelle liste degli onori

della seconda categoria, liste disposte giusta il merito, e nella so-

lida corapatta falange, disposta alfabeticamente, degli alunni catto-

lici, che sono nella terza categoria degli onori, o che sono passati

semplicemente con approvazione in tutto, 2,604.

La pubblicazions di tutti i particolari e data nella stampa in-

glese. Quale commentario dei risultati cattolici, basti consultare il

Tablet di Londra (28 agosto 1909). I collegi della Compagnia di Gesu

sono: Wimbledon, San Francesco Saverio di Liverpool, Sant' Igna-

zio, Stamford Hill, Mount St. Mary, il collegio cattolico di Leeds,

il collegio cattolico di Preston.



LE FESTE CENTENARIE DI S. ANSELMO IN AOSTA

La gentile cittadina di Aosta e la sua pittoresca vallata fu tutta

in feste per quasi otto giorni, celebrando 1'ottavo centenario della

morte di un suo grande, anzi del piu grande dei suoi figli : S. An-

selmo, arcivescovo Gantuariense e Dottore della Chiesa.

Per la parte vivissima da lui presa alia glorificazione <fel grande
filosofo religiose e dell'invitto difensore della Chiesa e del Papa, il

nostro Santo Padre Pio X degnavasi delegare a suo speciale rap-

presentante lo stesso Eminentissimo Cardinale Richelmy, arcive-

scovo di Torino. Questi faceva la sua entrata solennissima nell'an-

tica Augusta, il giorno 4 settembre, accompagnatovi da quasi tutto

1'episcopato subalpino e accoltovi con tutte le dimostrazioni di onore

dalle autorita cittadine, e singolarmente dal giovane e simpatico sin-

daco, al quale, dopo lo zelantissimo vescovo. che ne fu iniziatore e

promotore indefesso, va attribuito in gran parte il merito deU'ottima

riuscita delle feste. L'impronta tutta speciale e propria di esse fu

appunto la concordia delle autorita religiose e civili ;
onde pure 1'ac-

cordo deile feste sacre e profane, che ricordavano la invidiabile

unione di altri tempi, e quasi ne facevano rivivere ai presenti la

gioia serena e la giuliva schiettezza. Le feste si succedettero alle

feste senza tregua, con una continuita di piu giorni; ma alle fun-

zioni religiose partecipava Concorde il popolo, ed alle feste civili par-

tecipava il clero coi suoi pastori, aggirandosi in mezzo ai buoni e

forti alpigiani, come padri in mezzo ai figli.

Dopo un triduo di preparazione, la sera del giorno 4 si aprirono

le feste con una solenne tornata accademica in onore di S. Anselmo,

preseduta da Sua Eminenza il cardinale legato e da una folta co-

rona di vescovi. Ad essa parlarono diversi oratori, illustrando chi

1'una e chi 1'altra parte della vita o delle dottrine di Anselmo
; quali,

ad esempio, le sue lotte per la liberta e la santita della Chiesa, le

sue trattazioni scientiflche a difesa dell'ortodossia cattolica contro

gli error! dei Greci, la sua opera educatrice e civilizzatrice nell'eta

di mezzo, e altri somiglianti.

II giorno 5 si celebrarono le maggiori funzioni religiose: gran

numero di Messe e Comunione generale fin dal primo mattino, piu

tardi, pontificale solenne di Sua Eminenza il cardinale legato, pro-

cessione splendida e veramente pittoresca per quasi tutta la citta,

decorata dall'intervento di presso a venti vescovi e abbati con nu-

meroso concorso di popolo festante, riversatosi in citla da tutti gli
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sbocchi della vallata
; vespri solennissimi alia sera, predica del car-

dinale legato, e benedizione col Santissimo, data dall'arcivescovo di

Westminster, il quale insieme con 1'amabile vescovo di Clifton rap-

presento una delle parti precipue in tutte queste feste, ordinate a

onorare la memoria di un suo glorioso antecessore.

II lunedi 6 fu principalmente occupato dalle feste civili, e prima
fra esse 1'inaugurazione del monumento che vollero eretto a S- An-

selmo i suoi concittaclini ed ammiratori . La statua sorge in una

piazzetta a semicircolo accosto al seminario e lungo la via che sale

al Gran San Bernardo. E in bronzo
;
eretta e serenamente maestosa,

volta ad oriente, col braccio teso quasi in atto di protezione verso

la citta natale, neH'atteggiamento pensoso del filosofo, e nel mite

raccoglimento del santo. Opera dello scultore Stagliano, discepolo

del Bistolfi, mostra pure qualche riscontro con una delle statue che

adornano il nuovo palazzo di Giustizia di Roma; se non che 1'aria

del volto e i distintivi della dignita, massimamente il pallio arcive-

scovile, simbolo, costato tanto caro ad Anselmo, deH'unione sua colla

Sede Apostolica, e percio assai rilevato Delia statua, danno all'opera

del giovane artista la sua impronta originale.

11 monumento fu scoperto e inaugurate con la solita pompa di

simili festeggiamenti, ma a questa pompa ed alia presenza delle au-

torita cittadine, coll'intervento dei personaggi illustri del laicato, al

concorso del popolo si aggiungeva qui la presenza del legato stesso

del Pontefice e la presenza del legittimo successore di Anselmo nella

dignita di arcivescovo e primate di tutta 1'Inghilterra, oltre a quella

di tutto quasi 1'episcopato subalpino e di numerose rappresentanze

dell'uno e dell'altro clero, di sociela, di periodic! e di giornali cat-

tolici. La cosa non e certo frequente ai nostri giorni nelle inaugu-

razioni dei monument!. Ne meno bella fu la nota Concorde, non

ostante la variety dei discorsi
;

tutti furono ispirati alia vera gran-

dezza, che e quella del sapiente cristiano e del santo, propria del

grande Dottore di Aosta.

Notabile particolarmente, dopo la commemorazione ufficiale di

S. Anselmo, letta dal ch. canonico Vuillermin, fu la .vigorosa pa-

rola del vescovo di Clifton, Giorgio Ambrogio Burton, che in ottima

lingua italiana esprime i sentiment! dei cattolici inglesi nella parte

che essi prendono alia glcrificazione del loro antico primate, e in-

vita tutti a pregare che la patria adottiva di Acselmo ritorni a quella

obbedienza a Pietro che ha malamente abbandonato. Dopo lui, a

ncme della Francia, parlava un figlio di S. Vincenzo, venuto a rap-

prestntarvi il superiore generale della Congregazione della missione,

alia quale appartiene lo zelantissimo vescovo di Aosta
;

e vi ricor-

dava eloquentemente le benemerenze dei religiosi, che ora la patria

ngrata perseguita e discaccia.
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Venne poi il colto e giovane sindaco di Aosta, cav. (liuliano

Charrey, con brevi parole di una vivace opportunita, da cui sprix-

zava il lampo dell'ingegno e dell'animo gentile, che il sentimento

cristiano nobilita e raffina. Quanti marmi diceva egli fra le al-

tre cose quanti marmi decretati ai nostri giorni turbulenti, sotto

1'impulso di un capriccio e della passione di un giorno, non go-

dranno se non di un trionfo effimero ! Ma questa statua non e forse

vero, o valdostani che mi ascoltate? questa statua non cadr& mai,

come cadra quella dell'eroe di un morcento. S. Anselmo restera

sempre eretto sopra il suo piedistallo protetto dal pio e legittimo

orgoglio dei suoi concittadini. Esso restera circondato dall'ammi-

razione e del rispetto universale. E 1'omaggio che noi gli rendiamo

non s'indirizza solo al Pensatore, al Filosofo, a quella tempra di

acciaio che detto la legge alle Potenze della terra, ma ancora alia

dottrina di Anselmo che fu quella di Cristo, dottrina che il nostro

eroe ha, per cosi dire, incarnate nella sua vita. Questo monumento,

che noi abbiamo or ora innalzato, celebrera non solamente ii filo-

sofo, ma il Santo, ai piedi della piu alta cima di Europa, celebrera

una delle piu alte glorie del pensiero filosofico e religioso.

Dopo il sindaco parla 1'illustre arcivescovo di Westminster, mons.

Bourne, esaltando le benemerenze del grande Valdostano, verso la

sua patria d'adozione, 1' Inghilterra, e facendo voti che Anselmo

serbi all' Italia e restituisca all' Inghilterra la vera fede di Cristo,

che e le fede cattolica romana. Da ultimo parla con linguaggio com-

mosso il cardinale legato, congratulandosi coi Valdostani e confor-

tandoli a mantenere sempre vigorosa la fede e la divozione alia

Chiesa ed al Papa, come il loro glorioso cittadino. Cosi 1' inaugu-

razione di quel monumento cittadino, che puo parere tardiva a di-

stanza di otto secoli, riuseira piu che mai opportuna per i suoi

beneftci effetti, religiosi e morali.

Degno epilogo di questa festa civile fu il solenne ricevimtnto in

municipio, dato la sera del giorno seguente, dal sindaco e da tutto

il Consiglio al cardinale Legato, ai due metropolitan}, di Vercelli e

di Westminster, ai prelati ed agli altri special! invitati per la let-

tura e la sottoscrizione dell'atto uffiziale di consegna del monumento

alia citta ed al Municipio di Aosta. In questo ricevimento si ebbe

una nuova prova di quella pubblica cordialita di relazioni fra 1'auto-

rita religiosa e civile che abbiamo detto, e un'altra volta si ebbe

ad ammirare la franca e signorile compitezza del giovane sindaco

verso i nobili suoi ospiti.

Con opportune pensiero alle feste anselmiane si vollero ac-

compagnare altre feste, che debbono essere singolarmente care al

popolo valdostano, come quelle dei loro santi unitamente a quella
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della regina dei santi, Maria, invocata da esso con nuovo titolo e

vivo senso di pieta figliale: Eegina vallis Augustanae. A queste feste

veniva quindi a intrecciarsi il Congresso Mariano, continuatosi tre

giorni seguitamente per piu ore della sera. Esso fu notabile, non

tanto per il suo speciale andamento, che fu tutto di pieta e punto
di discussione, ma per 1' indole sua quasi intetnazionale

;
onde si

succedevano oratori non solo di diverse parti d' Italia, ma di Fran-

cia, di Austria, di Inghilterra, e uno anche d jlla Chiesa orientale
,

tutti concordi nell'esaltare la Vergine Madre di Dio e gareggianti a

proporre quale una e quale altra maniera, piu o meno ingegnosa e

pratica di onorarla e farla onorare. Quantunque 1'utilita pratica o

1'esattezza teorica non fosse per sorte uguale in tutti, non era pero

minore la edificazione, ma non mai cosi grande come quando vi

udimmo laici quali il giovane barone Joeteau e il venerando avvo-

cato Scala parlarci di Maria con 1'esattezza del teologo e Tardore

del mistico. Assai gradita ed efficace fu altresi la paroJa infervorata

del vescovo di Clifton e del degno suo primate, come pure la voce

calda ed affettuosa di mons. Spandre, vescovo eletto di Asti, e quella

tutta semplice e paterna del cardinale legato. Particolarmente cara,

sebbene rapida, fu l'ultima tornata di chiusa, la sera del giorno 8,

dove alle lodi di Maria tornarono ad accordarsi quelle del suo gran
divoto Anselmo. Ma sopra tutto commovente fu il discorso dell'ar-

civescovo di Westminster e primate d' Inghilterra tutto in dimandare

preghiere per la conrersione della sua cara patria, che fu gia cosi

divota di Maria, e beneficata da Anselmo; e infine la breve risposta

del cardinale legato, che le promise a nome di tutti e con la pia

invocazione della Vergine chiuse il Congresso. E noi speriamo che

questo sara fecondo, se non di esteriori manifestazioni, certo di non

poche benedizioni interiori di grazie celesti, che ricompensino i

molti intervenuti, e massime i degnissimi prelati subalpini, delle

fatiche di quei giorni.

PER LE POVERE^MOi\ACHE
II buoa cuore dei lettori della Civilta Cattolica avra loro

suggerito da se un pensiero di carita delicate, di non di-

menticare, cioe, di venire in aiuto delle povere monache du-

rante la stagione presente, quando tutto il mondo signorile

e disperse per le villeggiature. Una carita usata per quelle

poverine, la cui professione le obbliga alia solitudine delle

proprie celle, raddoppiera nei benefattori la dolcez/a del

sollievo e del respiro delle vacanze.
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Camilli N. I. archiep. - episc. catolic. de

lasi. Jubileul episcopal al Sanctitatii Sale

Papa Piu X. Epistola pastorala. lasi, 1909,

8. 14 p.

Pesch Chr. S. I. Prael*ction?s dogmati-
cae. Tom. f. Insti'utio"es propaedeuticae
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gato divino. II. ete Ecclesia Christi. III. de

locis theologicis . Ed. IV. Freiburgi Br.,

Herder, 1909, 8, XXVI-452 p. M 7. Cfr. Civ.

Catt. XVF, 1 (1895) 345.

Bartmann B. Christus ein Geyner des

JH^rienkultus? Jesus und seine Mutter in

den heiligen Evangelien. Freiburg -i. Br.,

Herder, 1909, 8", VI1I-184 p. M. 3.

Mader E. S. D. S. Die Menschenoffer der

alien Hebrder und den benachbarten Vo'l-

ker. Ein Beitrag zur alttestamentlichen Re-

ligionsgeschichte. (Biblische Studitn. XIV.

5-6) Freiburg i. Br., Herder, 1909, 8, XX-
188 p. M. 5.60.

Macinai L. Tra i misteri. La ragione e

i misteri. Apologetica. Roma, Desclee, 1909,

16', 72 p. L. 0,60.

Barbier P. L'ignorance artuelle en ma-
tiere religieuse. (Etudes contemporaios. 8)

Paris, Lethielleux, 4, 116 p. Fr. 0,75.

Diritto e scienze.
Del Vecchio J. Los supuestns filosoficos

de la. nocion del Derecho. Tradm-cion y

prologo de M. CASTANO. Madrid, De Reus,

1908, 8, 210 p.

Su la teoria del contratto sociale, Bo-

losrna, Zanichelli, 8", 120 p. L. 3.

Ovio G. Rapporti della irradiazione colla

regione cieca di Mariotte. con 5 tavole.

(Estr. Mem. R. Accademia di Scienze di

Modena). Modena, Soliani, 1909, 4, 22 p.

Sperino G
; Balli R. L'encefalo del da-

syprocta Aguti fl.ixx.) in rapporto a quello
di altri roditori flstituto di anatomia u-

tnana normale della R. Universita di Mode-

naj. Modena, Soliani, 1909, 4, 54 p., tre tav.

Palladino P. Du, poids absolu des corps
elementaires et dep*ndance de leurs pro-

prietes chimiques et physiques du poids
absolu et de la forme. Geneva, Stab, aitisti

tipografl, 1909, 4, 44 p.

Storia.

Huonder A. S. I. Der einheimische Kle-

rus in den Hetdenlandern. Mit 32 Abbild.

(Mission Ribliothek), Freiburg i. Br., Herder,

1909, 80, X-312 p. M. 4.20.

Bianchessi C. sac. Palazzo Pignano e la

sua chiesa parrocchiale. Crema, Basso, 1909,

16, 96 p.

Coletti C. O. F. M. Monografia del B. Ber-

nardino da Fosia, con cenni storiei sulla

vita di alcuni altri dello stes.so autore. To-

rino, P. Marietti, 1909, 24<>, 64 p.

Bulgarelli Cl. sac. Vita del P. Fulvio

Fontana, S. I. modiglianese, compagno e

successore nelle u.issioni del celebre P. Pao-
lo Segner . S. Modigliana, tip. sociale,

1909, 8, 48 p.

Diamare G. vescovo di Sessa Aurunca.

Una nuova epigrafe scoperta nel terri-

torio della distrutta Sinuessa. Napoli, Gian-

nini, 19u9, 8, 14 p.

IL.ettera.tura..

Nadiani P. sac. Breve interpretazione

dei passi della Divina Commedia riguar-
danti la Romagna toscana. Castrocaro,

tip. moderna, 1909, 16, 42 p.

Renda U. Rime volgari di Antonio Te-

baldeo nel Cod. Sessoriann 413. (Estr. Mem.
R. Accad. di Scieme di Modena). Modena,

Soliani, 19u9, 4, 16 p.

Natale P. Pei clivi d'Elicona. Versi. Ca-

serta, De Simone, 16, 54 p. L. 1.

Sea* pint M. olivetano. Cythisi. Memoria

della mia S. Messa novella. Milano, Co-

gliati, 1909, 8, 22 p.

Oratoria,.

S Antonil pat. taum. Sermones domt-

nicales et in solemnitatibus quos^v^ntibus
quinqueviris Arcae curandae ex ms. sae-

culi XIII codicibus Patavii asservatis con-

sultis etiam editionibus variis lectionibus

et adnotationibus locupletarunt sac. los.

MUNARON - can. los. PERIN - can. MAX. SCRE-

MINI Vol II, foi. L-LXII. Sodalitas Univ.

S. Antonii Patav. edit., 4, p. 361458. Pa-

tavii, 1909. L. 4.

Capossela di Calitri L. sac. Panegirico

1 Non essendo possibile dar conto delle tnolte opere, che ci vengono inviate, con quella
sollecitudine che si vorrebbe dagli egregi autori e da noi, ne diamo intanto un annunzio
sommario che non importa alcun giudizio, riserbandoci di tornarvi Hopra a seconda dfeH'op

portunita e dello spazio concesso nel periodico
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di S. Pancrasio m. protettore della citta e vita cristiana. Mondovi, tip. ed. vestovile,
diocesi di Albano. Roma, Lucci, 1909, 8, 1908, 24, 78 p.

20 p. La miglior maniera per fare il ritiro

Ascetics,
mensile. Torino, P. Marietti', 1909, 24, 86 p.

Gerlach H. Thomae a Kempis de imita-

tione Christi libri quatuor considerutiones. Veuillot Fr. L'union catholique et les

Friburgi Br., Herder. 1909, 24, XX-516 p. elections. Paris, Lethielleux, 1909, 16<>, 16 p.

M. 2.40. I primi ritiri operai in Milano nel 1909.

Orlandl A. mows. Diario salesiano, ossia Milano, Artigianelli, 16, 32 p.

massime di S. Francesco di Sales svolte in Azione cattolica femminile. Organo
tante sestine per ogni giorno dell' anno- dell'Unione fra le donne cattoliche d'italia.

Spoleto, tip. Nazzarena, 1909, 16<>, 102 p. Bollettino triraestrale, n. 1, agosto 1909.

Coletti C. O. F. M. Via sicura per sa- Roma, Corso Umberto I, 518, 8.
lire al Cielo. Florilegio sacro. Torino, P. Ma- Di Dario B. parr. La disciplina dell'at -

rietti, 1909, 24, 440 p. cano. (Estr, Scuola cattolica) Milano, Arti-

Indirizzi per far con profitto la me- gianelli, 1909, 8, 32 p.

ditaziove e gli esercisi spirituali. Roma, La statua di Sant Antonio, M. Zacca-

Scuola tip. salesiana, 1908, 24, 88 p. ria nella basilica Vaticana. Agosto 1909.

Importanti le&ioni per animate alia Roma, Desclee, 8, 20 p.
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