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SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

PII
DIVINA PROVIDENTIA

PAPAE X
LITTERAE ENCYCLICAE

AD PATRIARCHAS PRIMATES ARCH1EPISCOPOS EPISCOPOS

ALIOSQVE LOCORVM ORD1NARIOS

PACEM ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE HABENTES

VENERABILES FRATRES

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Incunda sane accidit recordatio, Venerabiles Fratres, inagni et

incomparabilis viri
l

Gregorii Pontificis huius nominis primi, cuius,

vertente anno millesimo tercentesimo ab eius obitu saecularia so-

leinnia celebraturi sumus. Nee absque singular! Dei providentia,

qui mortificat et vivificat..., humiliat et sublevat *, factum esse ar-

bitramur, ut, inter apostolici ministerii Kostri paene innumera-

biles curas, inter tot aninii anxietates ob plurima eaque gravis-

sima, quae universae Ecclesiae per Nos regendae debemus, inter

sollicitudines queis preiniinur, ut et vobis, Venerabiles Fratres, in

Gioconda invero torna la riniembranza, o Venerabili Fratelli, dl

quel grande incomparabile uomo, il Pontefice Gregorio, primo di questo

nome, la cui solennita centenaria, al volgere del secolo XIII dalla sua

morte, stiamo per celebrare. Da quel Dio, che mortifica e viviftca...clie

umilia e solleva, tra le cure quasi innumerabili del ministero Nostrc

Apostolico, tra le tante p.ngosce dell'animo per i molti e gravi doveri

che il governo della Chiesa universale C'impone, tra le insistent! solle-

citudini di pur soddisfare nel miglior modo che per Noi si possa a Voi.

Venerabili Fratelli, chiamati a parte del Nostro Apostolato, ai fedeli tutti

1
Martyrol. Rom. 3 sept.

2 1 Regum II, 6, 7.
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apostolattis Nostri partem vocatis, efc fidelibus omnibus curae

Kostrae comrnissis quam optime satisfiat, vel a Nostri summi Pon-

iificatus exordiis, in sancfcissimum huric et illusfcrem Decessorem,

Ecclesiae decus atque ornamentum, oculorura aciem converteremus.

Erigitur quippe animus ad magnam fiduciam in eius patrocinio

penes Dauni validissitno, efc eorum, sive quae sublimi magisterio

praecepit, sive quae sancte gessifc, memoria recreatur. Quod si

ipse efc praeceptorum vi efc fecunditate virfcutum in Ecclesia Dei

Sam ampla, tarn alfca, tarn firma vestigia signavit, ut iure ab

aeqnalibus efc a posteris Magni nomen sit consequutns, apteturque

illi vel hodie, fcofc saeculoruui intervallo, ipsius inscripta sepulcro

laudatio: innumeris semper civil ubique bonis !

,
fieri profecto non

potest, ut admiranda illius exempla sectantibus, divina opitulante

gratia, non liceafc, quantum humana sinit infirmitas, sua officia tueri.

Ea persequi vix opus est quae ex historiae monuinentis nota

swnt omnibus. Summa erat publicaram rerum perturbatio quo

tempore supremum inivit pontificatuni Gregorius ;
exstincta prope

ictus bumanitas, romani ruentis imperil dominatus onines bar-

alle Nostre cure commessi, non senza una particolare provvidcnza fu

sto, cosl pcnsiamo, che il Nostro sguardo negli inizi del Nostro

sommo Pontificate .si rivolga subito su questo santissimo ed illustreAii-

tecessore Nostro, onore della Chiesa e decoro. L'aniiuo infatti si aprc
a grande fiducia nella sua validissima intercessione presso Dio, e si ri-

eonforta nel ricordare, cosi le massimc sublimi che inculco con 1'alto

^o magistero. come le virtu santamente da lui praticate. E se p r la

foriua delle une e per la fecondita delle altre egli impresse nella Chiesa

di Dio ua'orma si vasta, si profonda, si duratura, die giustamente i

eontemporanei e i poster! gli diedcro il iiorne di Grande, ed oggi ancora

dopo tanti secoli si verifica 1'elogio della sua iscrizione sepolcrale : egli

vive eterno in ogni luogo per le innumerabili sue buone opere, non puo
fare che ai seguaci tutti de' suoi mirabili esem]~)i, col conforto della grazia

divraa, non sia dato di soddisfare ai propri offici, per quanto I'urnana

iebolezza il o.onsenta.

Appena v'ha bisogno di ricordare quel che dai pubblici docuinenti

i a tutti noto. Sommo era lo scompaginamento della cosa pubblica, al-

Sorche Gregorio ascese al sommo Pontificate
;
1'antica civilta era pres-

tramontata, e dilagava la barbaric in tutti i dominl del cadente

Apud IOANN. DIAC., Vita Greg. IV, 68.
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baries invaserat. Italia vero, a Byzantinis imperatoribus derelicta,

facia fere Langobardorum praeda fuerat, qui, suis nondum com-

positis rebus, hue illuc excurrebaut, omnia ferro flammaque va-

stantes, luctu omnia caedibusqae eomplentes. Haec ipsa Urbs,

minis hostinm exterius perculsa, interins afflicta pestilentift, elu-

vionibus, fame, eo miseriae devenerat, ut iam procurandae inco-

lumitatis, non modo civium se.d confertae inultitudinis se intus

proripientis, ratio nulla suppeteret. Ceruere namque erat sexus

oruuis et conditionis homines, episcopos, sacerdoies sacra vasa ra-

pinis erepta portantes, religiosos viros, intemeratas Christi sponsas,

fuga se, vel ab inirnicornni gladiis, vel a perditorum hominum

turpi violeatia subducere. Romae autem Ecclesiam ipse Gregorins

appellat: vetustam navim vehementerque confradam... undique enim

fludits intrant, et quotidiana ac valida tempested? quassatae pn-
tridae naufragium tabulae sonant l

. At quern Deus suscitaverat

nauta manu pollebat, et clavo tractando praepositus, non modo

inter aestuantes procellas ad portum appellere, sed navim a fu~

turis tempestatibus praestare tuiam valuit.

Ac
.

mirum quidem quantum ipse perfecit spatio regiminis
aunorum vix supra tredeciai. Exstitit enim christianae. vitae in-

Imporo rornaiio. L'ltalia poi, abbandonata dagli iinperatori cli Bisauzio,
diventita quasi preda del Longobardi, che, non ancora assestati, discor-

revano per ogni dove, ogni cosa devastando col ferro e col fuoco, re-

cando per tutto desolazione e rnorte. Questa stessa Citta, minac'ciata

aU'esterno dai neniici, all' interne provata dai flagelli della pestilenza,

delle inondazioni, della fame, venne ridotta a si miserevole stato, che

non sapevasi come piu oltre mantencre in vita, non pure i cittadini. ma
le dense moltitudini che vi si rifoggivano. Vedevi tiomini e donne d'ogni

condizione, vescovi e sacerdoti recanti vasi sacri salvati dalle rapine,
inonaci ed innocenti spose di Cristo, che con la fuga sottraevansi od

alle spade nemiche od agli insulti brutali di tiomini perduti. Gregorio
stesso chiama la Chiesa di Roma : Vecchia nave gravemente sfasciata;

perocche vi penetrano d'ogni parte le onde, e le. commessure, fsbattute da

giornaliera vigorosa procella. imputridiscono Q prenunziano il naufragio.
Ma il nocchiero suscitato da Dio avcva mano potente ;

e posto al tiiuone,

non solo tra 1' imperversare del marosi seppe toccare il porto, ma Iran-

care la nave daile tempeste avvenire.

Ed e cosa veramente ammirabile quant'egli ottenne nel poco piu
dei tredici anni del suo governo. Fu ristoratore dell'intera vita cristiana,

1

Registrum I, 4 ad loann. episcop. Costantinop.
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staurator universae, excitans pietatem fidelium, observantiam

monachorum, cleri disciplinam, sacrorum antistiturn pastoraleru sol-

licitadinein. Prudentissimus paterfamilias Christ i *, Ecclesiae patri-

monia custodivit, adauxit, egenti populo, christianae societati efc

singulis ecclesiis, pro sua cuique necessitate, large copioseque sup-

peditans. Vere Dei consul factus
2

,
actuosae voluntatis fecundi-

tatem ultra Urbis incenia porrexit, totamque in bonum consortii

civilis impendit. Byzantinorum imperatorum iniustis postulationibus

restitit fortiter; exarcharum et imperialism administrorum fregit

audaciam, sordidanique avaritiam coerctiit, publicus iustitiae socialis

adsertor. Langobardorum ferociam mitigavit, minime veritus ad

portas Urbis obviam ire Agilulfo, ut ipsum ab ea obsidione di-

moveret, quod idem cam Attila Leo Magnus pontifex egerat; nee

a precibus blandisque suasionibus, ant ab agendo sagaciter ante

destitit, quara formidafcam earn gentem tandern aliquando pacatam

vidit, aeqniore reipublicae forma constitnta, eandemque catholioae

fidei additam, opera in primis piae reginae Theodolindae, in Christo

filiae suae. Quare Gregorius iure sibi vindicat nomen servatoris

et liberatoris Italiae, huius nempe terrae, quam ipse suaviter vocat

3
. Pastoralibus eius, nunquam intermissis curis, in Italia, in

i ndo la pieta del fedcli, 1'osservanza dei monaci, la disciplma del

clero, la cura pastorale dei vescovi. QuL&le padre prudentissimo delta fa-

mifjlia di Crisfo, mantenne ed accrebbe i patrimonii della Chiesa e lar-

Mte sovveinie, sccondo la necessita propria di ciascuno, ai popolo

immiserito, alia socicta cristiana, alle singole chiese. Divenuto veranicnte

console di Die, spinse la sua azione feconda ben oltre le mura di Roma
e tutta in bene della societa civile. Si oppose energicamente alle ingiuste

pretensioni degli imperatori bizaiitini
;
rintuzzo le audacie e represse le

vcrg'og'nose iugordige degli esarchi e degli official; imperiali, sorgcndo
a pubblico clifensore della giustizia sociale. Ammanso la fcrocia dei Lon-

gobardi, non dubitando di andarc egli stesso in persona incontro ad

Agilulfo alle porte di Roma, a fine di smuoverlo daH'assedio della citta,

come gia aveva fatto con Attila il Pontefice Leone Magno ;
ne quindi

mai si ristetto dalle pregJiiere, dalle soavi persuasion!, dagli accorti ne-

goziati, finche non vide quietare quel popolo temuto ed ordinarsi a piu

regolare governo, finche non lo seppe guadagnato alia fede cattolica,

per opera specialmente della pia regina Teodolinda gua, figliuola in Cristo.

Onde Gregorio puo a buon diritto chiamarsi salvatore e liberatore del-

1' Italia, della terra sua, com'egli soavemente la chiama. Per le inces-

1 IOANN. DIAC., Vita Greg., II, 51. - Inscr. sepulcr.
3
Registr. V,

3G (40) ad Mauricium Aug.
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Africa errorum reliquiae exstinguuntur, Ecclesiae res ordinantur

in Gralliis, Visigoti in Hispaniis inchoatae conversionis incrementa

suscipiunt, Britannoriun inclyfca gens, quae, dum in mundi angulo

posita in cultu lignorum ac lapidum perfida mine usque rema-

neret *, et ipsa ad veracem Christi fidem accedit. Cuius tarn pre-

tio^ae acquisitions accepto iiuutio Gregorius eo gaudio perfnn-

ditur, quo carissimi filii coniplexu pater, lesu Servatori accepta

referens omnia, cuins amore, inquit ipse, in Britannia fratres quae-

rimus, qnos ignorabamus; cuius munere, quos nescientes quaere-

banius, invenimus 2
. Ea vero gens adeo se memorem Pontifici

sancto probavit, tit ipsum usque appellarit : magistrum nostrum,

Apostolicum nostrum, Papam nostrum, Greyorium nostrum, seque

tamquam sigillum apostolatus eius existimarit. Denique tanta in

ipso fuit operae vis, tanta saiubritas, ut rerum ab eo gestarum
memoria alte insederit in animis posterorum, media aetate potis-

sinuun, quae spiritum quodammodo ab eodem infusuni ducebat,

eius verbo quasi alimentum trahebat, eius ad exempla vitam mo-

resqne conformabat, succederite feliciter in orbe terrarum chri-

stianae societatis humanitate adversus romanani, quae eaeculornm

eniensa cursum, esse omnino desierat.

santi sue cure pastorali si vanno spegnendo le reliquie dell' eresia in

Italin ed in Africa, si riordinano le cose ecclesiastiche nelle Gallic, si

rassodano nella conversione gia cominciata i Visigoti delle Spagne, e

1' inclita nazione inglese, la quale posta in un angolo del mondo, menire

finora rimaneva ostinata net culto del legni e delle pietre, accoglie anch'essa

la vbrace fede di Cristo. II cuore di Gregorio sovrabbonda di gioia alia

notizia di si preziosa conquista, come quello di un padre che riceve tra

le brnccia il figliuol suo dilettissimo e ne riferisce ogni merito a Gesii

Redentore, per cui amore, come scrive eg'li stesso, rintracciamo nella

Brettagna sconosciuti fratelli, per la cui arazia troviamo que' che ignari

andavamo cercando. E la nazione inglese fu si grata al santo Pontefice,'

che lo chiamo sempre: Maestro nostro, dottore nostro, Apostolico nostro,

Papa nostro, Gregorio nostro, e se medesima considero 3ome il sigillo

del suo apostolato. Per ultimo la sua azione fu cosi salutarmente effi-

cace, che la inemoria delle cose da lui operate s'impresse profondamente

negli anirni dei posteri. particolannente duranto il meclio evo, che re-

spirava, ppr cosi dire, dell'aura da lui infusa, si nutriva della sua pa-

rola, la vita ed i costumi conformava a secouda de' suoi esempi, intro-

ducendosi felicernentc nel mnndo la civilta sociale cristiana in opposizione
alia romana dei secoli preoedenti per sempre trainontata.

1 Ibid. VIII, 29 (30) ad Eulog. episcop. Alexandr. 2 Ibid. XI, 36,

(28) ad Augustin. Anglorum episcop.
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llaec mutatio dexlc-rae excelsi! Ac vere quidera affirmare licet
T

sic persuasum fuisse Gregorio, non aliam nisi Dei nianum talia

patrasse. His enim verbis de Britanniae conversione sanetis>imuni

nionachum Augustinum affatur, quae sane de ceteris omnibus in

ministerio apostolico ab ipso gesfcis intelligi possunt. Cuius opus

hoc est, inquit, nisi eius qui ait : Pater metis usque nunc operatur

et ego operor
J
? Qui ut mttndum ostenderet, non sapientia homi-

num, sed ma se -eirlute convertere, praedicatores suos, quos in

mundum miait sine Utter is eleg it ; hoc etiam modo faciens, quia

in Anglorum genie fortia dignatus est per infinnos operari
2
.

Equidem Nos minime latent, quae sancti Pontificis oculis, de se

abiecte sentientis, omnino fugiebant, et rerum gerendarum peritia,

et in coeptis ad exitum perducendis ingenium sagax, et in rebus

divSponendis mira prudentia, et sedula vigilantia et non intermissa

sollicitudo. At compertum pariter est, ipsuni, non qua huius niundi

principes, vi et potentia fuisse progression, qui in altissimo illo

pontificiae dignitatis fastigio primus voluerit appfllari: Servus

senorum Dei, non profana tantum scientia aut persuasibilibus hu-

nianae sapientiae verbis 3 viam sibi nmnivisse, non prudentiae tan-

turn civilis consiliis, non instaurandae societatis rationibus diuturno

Quest' e mutazione della mano dell' Altissimo ! E ben si puo dire che

nella mente di Gregorio non altro che la mano di Dio fa operatrice di

si grandi imprese. Di fatto, cosi scriveva egli al santissimo monaco Ago-
stino a proposito della ricordata conversione degli Inglesi e puo appli-

carsi a tutto il resto nella sua azione apostolica : Di chi e mat que-
st'opera, se non di colui, il quale disse: II Padre mio opera ftno al pre-
sentp. ed io pure opero / Per mostrare al mondo che voleva convertirlo,.

non con la sapienza degli uomini, ma con la sua virtu, elesse a predi-

catori del mondo uomini senza lettere ; e questo medesimo fece pur ora,

esse?idosi degnato di operare fra la genie degli Angli cose forti, per mezzo

di uomini deboli. Noi riconosciamo senza dubbio quel che la profonda-
umilta del santo Pontefice nascondeva al sno sguardo : e la perizia ne-

gli affari, e 1'mgegno accorto nel condurre a termine le imprese, e la

pradenza mirabile in ogni disposizione, e la vigilanza assidua, e la sol-

lecitudine perseverante. Ma e certo insieme, che egli non si fe' innanzi

con la potcn/a c con la forza del grandi della terra, laddove invece

nell'altissimo grado della dignita pontificia voile chiamarsi pel primo
Servo dei servi di Dio: non si apri la strada soltanto con la scienza pro-
fana ovvero con le persuasive parole delVumana sapienza; non con le ac-

cortezze della civile politica; nepptire coi sistemi di rinnovamento so-

1 IOANN. V, 17. 2
Registr. XI, 36 (28).

3 1 Cor. n. 4.
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studio praeparatis ac deinde in rem deductis, non deniqne. qnod
admirationem habet, mente concepto sibique proposito vasto aliquo

tramite, in apostolico rninisterio sensim percnrrendo ; quum con-

tra, nfc notum est, in ea esset cogitatione defixus, qua putaret

imminere mundi finem, adeoque modicum tempus reliquum esse

ad grandia facinora. Gracili admodum et infirmo corpora, diuturnis

afflictatus morbis, ad extremum saepe vitae discrimen, incredibili

tamen pollebat animi vi, cui nova semper alimenta suppeditabat

vivida fides in Christi verbo certissimo in eiusque divinis promis-

sis. Maximain quoqne ficluciam collocabat in collata divinitns Ec-

clesiae vi, qua ipse rite posset suo in terris fungi ministerio.

Quare hoc illi propositum in omni vita fuit, quale singula dicta

eius factaqne comprobant, ut eandem fidem ac fiduciam et in se

ipse foveret et in aliis vehementer excitaret, dunique supremos
sibi dies adveniret, quantum hie et mine liceret, optima quaeqne

secfcaretur,

Inde sancti viri firrna voluntas in communem salutem deri-

vandi uberrimam illam caelestium donorum copiam, qua Deus

Ecclesiam ditavit, cniusmodi sunt et revelatae doctrinae certissima

veritas, et eiusdem, qua patet orbis, efficax praedicatio, et sacra-

menta, quae vim liabent sive inf'undendi sive augendi animae vi-

ciale, abilmente studiati e preparati e quindi posti in esecuzione; nrp-

pure infine, cio che e meraviglia, col proporsi Tin vasto programma di

azione apostolica da ridurre in atto di mano in mano ; mentre per lo

contrario, come e noto, il suo pensiero era pieno dell'idea di una pros-

sima fine del mondo e pero del pochissimo tempo che rimaneva per le

grandi azioni. Debolissimo e gracile di corpo, continuamente afflitto da

infermita che piu volte lo ridugsero agli estremi. egli possedeva una
incredibile energia di spirito, la quale riceveva sempre nuovo alimento

dalla fede viva nella parola infallibile di Cristo e nelle sue divine pro-

messe. Inoltre con fiducia illimitata contava sulla t'orza soprannaturale
da Dio data alia Chiesa per bone compiere la sua divina missione nel

mondo. E pero il proposito costante della sua vita, quale e comprov. to

da tutte le sue parole e da tutte le sue opere, fu questo : di mantcnere
in se e suscitare negli altri questa inedesima viva fede e confidenza,

operando tutto il bene che tornasse pel momento possibile in aspetta-
zione del divino giudizio.

Ne seguiva in lui la volonta risoluta di adoperare per la commie
salvezza 1'esuberante ricchezza dei mezzi soprannaturali dati da Dio alia

sua Chiesa, quali sono e la dottrina infallibile delle verita rivelate, e

la predicazione efficace di tal dottrina nel mondo universe, ed i sacra-

menti che hanno virtu d'infondere o di accrescere la vita dell'anima,
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tain, ac denique, superni praesidii auspex, gratia precum in Christi-

ne mine.

Harum rernm recordatio, Venerabiles Fratres, mire Ncs re-

creat. Qui si ex hoc Vaticanorum vertice moenium circumspici-

mus, eodem quo Gregorins, ac maiore fortasse ruetu vacare non

possumus; tot undique coactae tempestates incumbunt, tot pre-

niunt hostium instructae phalanges; adeoque samus humano quovis

praesidio destituti, ut nee illas propnlsandi nee horum impetum

sustinendi ratio suppetat. Verum repntantes Nostri nbi sistant

pedes, quo loco sifc pontificia haec Sedes constitute, in arce Ec-

clesiae sanctae tutos Nos ease sentimus. Quis enim nesciat, ita

Gregorius ad Eulogiuoi patriarcham Alexandrinum, sancfam EC-

clesiam in Apoxtolorum principis soliclitate finnatam, qui firmitatem

mentis iraxit in nomine, ut Petrus a petra vocaretur l
? Divina

Ecclesiae vis nullo teinporis decursu excidit, neque Christi proinissa

expectationem fefellerunt; ea sic perseverant, quemadmodum Gre-

gorii animum erexere; quin etiam ex tot saeculorum coniproba-

tione, ex tanta rerum vicissitudine mulfco Nobis validius robo-

rantur.

e la grazia dclla preghiera nei nome di Cristo che assicnra, la prote-

zione celeste.

Quest! ricordi, o Venerabili Fratelli, cl tornano di indicibile con-

forto. Se dalFalto di queste mura vaticane volgiamo attorno lo sguardo,.

a simigliauza di Gregorio e forse piu ancora di lui dobbiarno temcre
;

taute, sono le tempeste addensate da ogni lato, tante le ordinate schiere

de' ncinici ch premoiio, e tanto insieme e 1'abbandono in cui siamo di

ogni umano sussidio per ribattere le une e sostenere 1' impeto delie al-

tre. Ma se riflettiamo dove poggiano i Nostri piedi, dove questa Sede

pontificia e collocata, Ci sentiamo al tiitto sicuri sulla rocca della Santa

Chiesa. Invaro clii non sa, scriveva S. Gregorio al patriarca Eulogio di

Alessandria, che la Santa Chiesa poggia sulla solidita del Principe, de-

gli Apostoli, il qnale la sua fermezza trasse dal nome, essendo stato chia-

tnato Pietro clalla Pietra? La forza soprannaturale della Chiesa per vol-

o-erc di secoli non e venuta mai meno, ne fallirono le promesse di Cri-

sto; e come gia consolavano il cuore di Gregorio, tali si maiitengono,
anzi per Xoi acquistano maggiore forza nella riprova di tanti secoli r

nel vario corso di tanti avvenimenti.

1

Itigistr. VII, 37 (40).
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Regna imperia dilapsa; sui fama noininis et humanitatis laude

iflorentissiraae gentes occiderunt
; saepe quasi senio confectae, ipsae

e nationes diremerunt. At Ecclesia, suapte natura non deficiens,

nexu nunquam dissolvendo cum caelesti Sponso coniuncta, heic

non caduco flore vigefc iuventutis, eodem instructa robore quo

prodtit e transfosso Christ! corde in cruce iam mortui. Potentes

in terris adversus earn sese extulerunt. Evanuere hi, sed ilia sii-

perfuit. Philosophandi vias pene infinita varietate excogitarunt

magistri de se gloriose praedicantes, quasi Ecclesiae doctrinam

tandem aliquando expugnassent, fidei capita refellissent, eius ma-

gisterium omne absurdum demonstrassent. Eas tainen historia,

singulas obliteratas recenset funditusque deletas; quum interea

lux veritatis ex arce Petri eodem fulgore coruscet, quern lesus

ortu suo excifcavit aluitque divina sentential caelum et terra tran-

sibunt, verba antem mea non praeteribunt
]
.

Hac nos fide alti, hac petra solidati, dum sacri principatus

munia omnia gravissima, simulque manantem divinitus vigorem
animo sensuque percipirnus, tranquilli expectamus quoad voces

conticescant tot obstrepentium, actum esse de catholica Ecclesia,

Passarono regni eel imperi ;
tramontarono popoli fiorenti per nome

e per civilta
; piu volte le nazioni come accasciate dal peso deg'li anni

si dist'ecero in se medesime
;
inentre la Chiesa, indefettibile nella sua

essenza, unita con vincolo indissohibile al suo Sposo celeste, e qui ful-

gente di eterna giovinezza, forte del medesimo primitivo vigore, qua'.e

usci dal Cuore di Cristo spirato in croce. Uomini potenti del secolo si

sollevarono contro di lei. Essi sparvero ed ella rimase. Sorsero sistemi

filosofici innumerabili, d'ogni forma, d'ogni genere, superbarnente van-

tandosene i maestri, quasi avessero finalmente conqiiisa la dottrina della

Chiesa. rifiutati i dogmi della fede, dimostrato 1'assurdo dei suoi inse-

gnamenti. Ma quei sistemi 1'un dopo 1'altro si annoverano nelle storie,

dimenticati, falliti; mentre dalla rocca di Pietro rifulge cosi sfolg-orante

la luce della verita, come quel giorno chc Gesu 1'accese al suo apparire
nel mondo e le diede 1'alimento della sua divina parola : Passera il cielo

e la terra, ma le mie parole non passeranno.

Noi nudriti di questa fede, solidati su questa pietra, sentendo nel

fondo dell'animo tutti i doveri gravissimi che il Primato C'impone, ma
insieme tutto il vigors che per volonta divina in Noi deriva, atten-

diamo tranquilli che si sperdano al vento le tante voci che ci gridano

1 MATTH. XXIV, 35.
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eius doctrinas aeteniutn cecidisse; brevi eo deventuram, ut cogatur

aut scientiae afcque humanitatis Deum reiicientis placita excipere,

aut ab hominum consortio demigrare. Inter haee tamen facere

non possumus quin cum ipso Gregorio in mentem omnium, sive

procerum sive inferiorum, revocemus, quanta cogafc necessitas ad

Ecclesiam confugere, per quani detur et sempiternae salufci, et

paci atque ipsi terrestris huius vitae prosperitati consulere.

Quamobrem, ut sancti Ponfcifiois utamur verbis, mentis yressus

in eius prime soliditate, si-cut coepisiis, diriyite, in qua Redem-

ptorem nostrum per totum inundum fundasse nostis Ecclesiam,

<iua>ctiu$ recta* sincci'i cordis vestigia in devio itinere non off'en-

dditt *. Sola Ecclesiae caritas et cum ipsa coniunctio divisa unit,

conflict Oi nwcqualia social, imperfecta cotisummat
'2

. Ke-

tmendum firmiter, neminem rede posse terrena regere, nisi noverit

divina tract-art-, pacemque republicae ex universalis Ecclesiae pact

pendere
3

. Hinc suuima necessitas perfectae concordiae inter eccle-

siasticani et civileni potestatem, quam utramque Dei providentia

voluit mutua sese ope iuvare. Ad hoc enim poteslas... super onines

intrrno, die la Chiesa cattolica ha finite il suo tempo, che le sue dot-

trine, sono per seinprc tramontatc, che da qui a poco essa si vedrn con-

dannata o ad accettare i placiti della scienza e della civilta senza Dio
ocl a sparire dall'umano consorzio. Insieme pero non possiamo fare a

meno di rieordare a tutti, graudi Q piccoli, come gia fece il Pontefiee

S. Gregorio, In rn'-eessitii assoluta di ricorrere a qucsta Chiesa per avere
la salute eterna, per battcre la diritta via della ragionc, per nutrirsi

della verita, por conseguirc la pace e la stessa feiicita di questa vita

terrena.

Laonde, per usare le parole del santo Pontefiee, volgete i vostri

pa:-si a questa ^iefru inconcussa, sopra la quale il Sedenfore nostro voile

fondata la Chicta unicersa, perche il cammino di chi e sincere di cuore
non dia in ostacoli e .si smarrisca. Soltanto la carita della Chiesa e

1' iisiionc con c.ssa unisce la diuisione, riordina cib che <
j

confuso, tem-

pera le incf/uaylianze, compie le imperfezioni. Fermaineiite e da rite-

iiere, che nessuno pub con rettitudine governare le cose terrene, se non
sa trattare U celesii, e che la pace derjli Stati dipende dalla pace ani-
vzruale della Chiesa. Nasce quindi 1 'assoluta necftssita di una perfetta
armouia Ira i due poteri, ecclesiastico e civile, essendo ambedue per
volere di Dio chiamati a sostenersi 1'un 1'altro. Di fatto, la podesla su-

rf
li uomini tutli fa data dal cielo affinche siano alutati quei che aspirano

1

Begistr. VIII, 24 <ad Sabiiiian. episcop.
2 Ibid. V, 58 (53) ad

Virgil, episcop.
;i

Ibid. V, 37 (20) ad Mauric. Aug.
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homines caelitus data est, ut, qui bona appetunt adiuventur, ut

caelorum via largius pateat, ut terrestre reynum caelesti regn

famuletur \

Ex bisco principiis invicta ilia Gregorii fortitude manabat,

quani, opitnlante Deo, imitari curabimus, Nobis proponentes niodis

omnibus, sarta tectaque iura et privilegia tueri, quorum Pontifi-

catus romanus custos ac vindex est, coram Deo et coraru homi-

iribns. Quare idem Gregorius ad patriarchas Alexandriae atque

Antiochiae, quuDi de iuribus agatur Ecclesiae universae, etiam

moriendo, scribit, debemus ostendere, quia in damno generalitatis

nostrum specialiter aliquid non amamus 2
. Ad Mauricium aufcem

Augustum : Qui contra omnipotentem Dominum per inanic gloriae

tumorcm atque contra statuta Patrum suam cervtcem ericjit in ornni-

potenti Domino confido, quia meam sibi nee cum gladiis fledit
3
.

Atque ad Sabinianuni diaconum: Ante paratior sum mori, quam
beati Petri apostolic Ecclesiam meis diebus degenerare, Mores autem

meos bene cognitus habes, quia diu porto; sed si semet deliberor-

vero non portare, contra omnia pericula taetus vado 4
.

Eiusinodi edebat Gregorius pontifex potissima monita, erantque
dicto audientes ii quibus ea nuntiabantur. Ita, dociles aures prae-

al bene, p&rclib la via del cielo si apra piu largamente, pTclib il regns
terrestre serva al celeste.

Da quest! principi provcniva 1'invifcta fermezxa d'animo di Grego-
rio, die Noi, con 1'aiuto di Dio, Ci studieremo d'imitare, proponendod
di volere ad ogni costo difendere i diritti e le prerogative, onde il Pon-
tificato romano e custode e vindice innanzi a Dio ed innanzi ag-li uo-

mini. E pero il medesimo Gregorio scriveva ai patriarch! di Alessan-

dria e di Antiochia : Quando si tratti dei diritti della Chiesa universa,
dobbiamo dimostrare eziandio con la morie, che per amore di qualche
nostro particolare interesse, nulla vogliamo che torni a danno del bene

comuiie. E all'imperatore Maurizio : Chi per vana ostentazione di glo-
ria levi la sua cervice cont.ro Dio onnipotente e contro yli stafuti dei Pa-

dri, non pieghera a se la mia cervice, neppure col taglio delle spadK^
com' io confido neilo stesso Dio onnipotente. Ed al diacono Sabiniaaoc

Sono pronto a morire, anziche permettere che a' miei giorni la Chiesa de-

gejieri. E tit ben conosci le mie abitudini, ch'io sopporto a luvgo ; ma se

io poi mi decido di non sopportare piii oltre, co incontro ai pericoli con

ammo Heto.

Tali erano le massime fondamentali che andava annunziando 2

Ponteiice Gregorio, ed era ascoltato. Cosi nella docilitS, dei principi e

1

Ibid. Ill, 61 ^65) ad Mauric. Aug. 2
Eegistr. V, 41 (43).

3 Ibid. V, 37 (20).
* Ibid. V, 6 (IV, 47).
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bentibus quum principibus turn populis, mundus verae salutis re-

petebat iter, et ad humanitatem grassabatur eo nobiliorem ac

fecundiorem quo firmioribus innixam fundamentis ad rectum usurn

rationis et ad morum disciplinary vim hauriens omnem a divi-

Bitas revelata doctrina et ab evangelii praeceptis.

Sed eo tempore populi etsi rudes, inculti atque ornnis huma-

nifcatis expertes, erant vitae appetentes ;
hac autem donari a ne-

mine poterant nisi a Christo per Ecclesiam: Ego veni ut vitam

habeant et abundantius habeant i
. Habuerunt quidern vitam, eamque

affluentem. Nam, quum ab Ecclesiae non alia possit nisi super-

naturalis vita procedere, haec vitales etiam naturalis ordinis vires

in se includit ipsa fovetque. Si radix sancta, et rami, sic Paulus

ethnicae genti ;... tu autem cum oleaster esses, insertus es iti illis

et socius radicis et pinguedinis olivae factus es 2
.

At nostra aetas, etsi tanta chriatianae bumanitatis luce fruatur,

ut nulla ratione possit cum aevo Gregoriano comparari, videtur

tamen earn vitam fastidire, a qua praecipue, saepe uuice, quasi

a fonte, tot nedum praeterita, sed etiam praesentia bona sunt re-

petenda. Nee modo, ufc quondam subortis erroribus ac dissidiis, se

del popoli alia sna parola il mondo riconquistava la salute vera e si

rimetteva nella via della civilta, tanto piu nobile e feconda di beni,

quanto meglio era fondata sui dettami inconcussi della ragione e della

disciplina morale e traeva og-ni forza dalla verita divinamente rivelata

e dalle massime del Vangelo.
Ma allora i popoli, sebbene rozzi, ig-noranti, privi ancora d' ogni

civilta, erano pero avidi di vita. Nessuno poteva loro darla, se non

Cristo pel tramite della Chiesa : lo venni percM abbiano la vita e Vab-

bzano pm abbondantemente. Ed ebbero veramente la vita ed abbondante,

appunto perche dalla Chiesa non potendo venire altra vita se non la

soprannaturale delle anime, questa tutte le altre energie della vita, an-

che solo di ordine naturale, in se racchiude e rafforza. Se la radice b

santa, santi saranno pure i rami, diceva S. Paolo al popolo gentile...,

tu pure essendo oleastro sei stato innestato in quelli e sei divenuto par-

tecipe della radice e della fecondita dell'olivo.

Oggi per lo contrario, sebbene il mondo goda una luce si piena di

civilta cristiana e sotto questo rispetto non possa neppur da lontano

paragonarsi a quello dei tempi di Gregorio, sembra pero stanco di

qnella vita, che pnre e stata ed e tnttavia fonte precipua e spesso
unica di tanti beni, non pure passati, ma presenti eziandio. Ne solo,

1 IOANN. X, 10. 2 Ad Rom. XI, 16, 17.
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ipsa detruncat quasi ramum inutilem, sed vel imam arboris ra-

dicem petit, id esfc Ecclesiam, conaturque vitalem exsiccare sue-

cum, quo certius ilia corrnat nullani in posterum emissura germen*
Hodiernus hie error idemque maximus, unde ceteri fluunt, causa

est cur tantam aeternae hominum salutis iacturam ac tarn mulfca

religionis detrimenta doleamus, plura etiam, nisi medica adhibeatur

manu9, impendentia extimescentes. Negant enim quidquam esse

supra naturam : esse Deum rerum conditorem, cuius providentia

cuncta regantur; fieri posse miracula; quibus de medio sublatis

necesse est christianae religionis fundamenta convelli. Impetuntur

ipsa argumenta, quibus Deum esse demonstratur, atque incredi-

bili temeritate, contra prima rationis iudicia, repudiatur invicta

ilia argumentandi vis qua ex effectibus causa colligitur, id est

Deus eiusque attributa, nullis circurnscripta limitibus. Invisibilm

mim ipsius a creatura mundi, per ea quae facta sunt, intellects

conspiciuntur ; sempiterna quoque eius virtus, et divinitas l
. Facilis

inde aditus patet ad alia errorum portenta, rectae rationi repu-

gnantia aeque ac bonis moribus perniciosa.

come avvenne in altri tempi al sorgere delle eresie e degli scismi, ta-

glia se stesso fuori del tronco quasi ramo inutile, ma pone la scure

alia radice prima dell'albero che e la Chiesa, e si sforza di inaridirne

il succo vitale, perche la rovina di lei sia piu sicura ed essa piu non

rigermini.

In quest'errore, che e il massimo del nostro tempo e la fonte onde

dimanano gli altri tutti, sta 1'origine di tanta perdita della eterna sa-

lute degli uomini e di tante rovine in fatto di religione che andiamo

lamentando, e delle molte altre che temiamo ancora, se al male non. si

ponga rimedio. Si nega cioe ogni ordine soprannaturale, e pero 1'iii-

tervento divino nell'ordine della creazione e nel governo del mondo e

la possibility del miracolo
;
tolte le quali cose e necessario scuoter i

fondamenti della religione cristiana. S' impugnano perfino gli argo-
menti, onde si dimostra 1'esistenza di Dio, rifiutando eon inaudita te-

merita e contro i primi principl della ragione la forza invincibile della

prova che dagli effetti ascende alia causa, che e Dio, e alia nozioue

dei suoi attributi infiniti. Imperocchk le invisibili cose di lui, dopo create

il mondo, per le cose faite comprendendosi si veggono : anche V eterna,

potenza e il divino essere di lui. Resta quindi aperto 1'adito ad altri

errori gravissimi, egualrnente ripugnanti alia retta ragione e perniciosi
ai buoni costumi.

1 Ad Rom. I, 20.
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Enimvero gratuita supernaturalis principii negatio, quae pro-

pria est falsi nominis scientiae
l

,
fit postulatum critices historicae

pariter falsae. Qaae ordinem rerum supra naturam ratione quavis

attiogunt, sire quod ilium consfcituaut, sive quod cum illo coniuncta,

sive quod ipsum praesnmant, sive denique quod nisi per ipsum

explicari mulfca non queant, ea otnnia, nulla investigatione insti-

tute historiae paginis eraduntur. Eiusmodi sunfc lesu Christi di-

Yisitag, mortalis ab eodem assumpta caro Sancti Spiritus opera,

saa Ipse virtute a mortuis excitatus, omnia denique fidei nostrae

cetera capita. Qua falsa semel inita via, nulla iam lege critica

scientia cohibetnr, suoque marte quidquid non arridet aut rei suae

demostrandae adversari putatur, id omne sacris libris adimitur.

Sublato enim supernatural! ordine, longe alio fundamento exstrui

aecesse est historiam de Ecclesiae originibus, ideoque suo lubitu

noyarum rerum molitores monumenta versant, ea non ad sensum

auctorum, sed ad suam ipsorum voluntatem trahentes.

Magno istorum doctrinae apparatu et argnmentorum speciosa

iri multi sic decipiuntur, ufc, vel a fide desciscant, vel in ea valde

infirmentur. Sunt etiam qui, sua in fide constantes, critices disci-

plinae, quasi demolienti, succensent, quae quidem ipsa per se

sulpa vacat, legttimeque adhibita conducit ad investigandum feli-

Di fatto la gratuita negazione del principle soprannaturale, pro-

pria delta scienza di falso nome, diviene il postulate di una critica sto-

ries egualmente falsa. Tutto cio che si riferisce in qualsiasi modo al-

1'ordine soprannaturale, perche o gli appartiene, o lo costituisce, o lo

presuppone, o perche solo in esso trova la sua spiegazione, e cancel-

laito senz' altro esame dalle pagine della storia. Tale e la divinita di

Gesii Cristo, la sua incarnazione per opera dello Spirito Santo, la sua

resurrezione per virtu propria cd in generale tutti i dogmi dclla nostra

fede. Posta cosi la scienza sopra una falsa via, non v' ha piu legge
critica che la ritenga, ed essa cancella a capricoio dai libri santi tutto

eio che non le garba o crede contrario alia tesi prestabilita che vuol

dimostrare. Tolto infatti 1'ordine soprannaturale, la storia delle origini

della Chiesa devc fabbricarsi su tutt' altro fondamento, e pero i nova-

tori rimaneggiano a proprio talento i monument! della storia, traen-

doli a dire quel che essi vogliono, non quel che intesero gli autori.

Molti restano presi per modo dall'apparato straordinario di erudi-

aione che si ostenta e dalla forza apparentemente convincente delle

prove addotte, che o perdono la fede o se ne sentono gravemente scossi.

1 1 Tim. VI, 20.
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cissime. Neutri tamen animum adverturit ad ea quae perperam

ponunt ac praesumunt, hoc est ad falsi nominis scientiam, a qua

profecfci, necessario ad falsa concludenda ducuntur. Falso nempe

philosophiae principio corrumpi omnia necesse est. Hi aufcem er-

rores satis refelli poterunt nuraquam, nisi acie mutata, hoc est,

deductis errantibus a suae critices praesidiis, ubi se munitos exi-

stimant, ad legitimum philosophiae campum, quo relicto, errores

hauserunt.

Taedet interim ad subtili mente viros eosdemque solertes Pauli

verba convertere, increpantis illos, qui a terrenis hisce ad ea quae
oculorum aciem fugiunt non assurgerent: Evanuerunt in coyita-

tionilus suis et obscuration est insipiens cor eorum ; dicentes enim

se esse sapientes, stulti fad I sunt l
. Stultus enini omnino dicendus

quicuraque vires mentis insuniit ufc fabricet in arena.

Nee minus dolendae ruinae quae inoribus hominum vitaeque

societatis civilis ex ea negatione proveniunt. Etenim, opinione

sublata, praeter adspectabilem hanc rerum naturam esse divinuni

aliquid, nihil plane superest, quo excitatae cupiditates vel turpis-

V'ha pure di quelli, clie fermi nella loro fede, accusano la scienza cri-

tica come demolitrice, mentr'essa e per se innocente ed elemento sicuro

di ricerca, quando sia rcttamente applicata. Ne gfi uni ne gli altri si

avvedono del falso presupposto, onde pigliano le mosse, vogliam dire

la scienza di falso nome, la quale logicamente li spinge a conclusioni

egualmente false. Posto cioe un falso principio filosofico, torna viziata

ogni cosa. Pero la confutazione di questi crrori non sara mai efficace,

se non si cangi la posizione; cioe se gli errant! non si traggano dal

campo critico, dove credonsi trincerati, in quello legittimo della filosofia,

abbandonato il quale, attirisero 1'errore.

lutanto pero e doloroso dovcr applicare ad uomini, ai quali non

mancano 1'acutezza della mente e la costanza dell'applicazione, il rim-

provero che S. Paolo faceva a coloro, che dalle cose terrene a quelle

non ascendono che sfug'gono lo sguardo : Svanirono nei loro pensamenti
e si otttnebrd lo stolto lor cuore: imperocchc dicendo di essere saggi, di-

ventarono stolli. Ed invero non altro die stolto deve dirsi colui, che

tutte le sue forze intellettuali consuma a fabbricar sull'arena.

Ne ineno lagrimevoli sono i guasti, che da quell a negazione pro-

vengono alia vita morale degli individai e della societa civile. Tolto il

principio, che nulla di divino esista oltre questo mondo visibile, assolu-

tamente non v'ha piu ritegno alcuno alle sbrigliate passioni, anche piu

1 Ad Rom. I, 21, 22.

1904, vol. 2, fasc. 1291. 2 23 marzo 1904.



18 SANCTISSIMI D. N. PII D1V1NA PROV1DENTIA PAPAE X

simae coerceanfcur, quibus mancipati animi ad pessima quaeque

rapiuntur. Itaque tradidit illos Deus in deslderia cordis, in im-

munditiam ; ut coniwneliis affidavit corpora sua in semetipsis
i

.

Ac vos quidem, Venerabiles Fratres, minioie latet, quarn undique

perditarum moruni exundet lues, cui continendae impar erit ci-

vilis potestas, nisi ad altioris, quern diximus, ordinis praesidia,

confugiat. Sed neque ad sanandos ceteros morbos hnmana quid-

quam valebit auctoritas, si memoria excidat aut negetur omnem

potestatem a Deo esse. Tune enim, unico freno, vi cuncta ge-

rentur, quae vis neque adhibetnr constanter nee in man a semper

est; quo fit ut populus occulto quasi morbo iaboret, omnia fa-

stidiat, ius praedicet arbitrio suo agendi, seditioues conflet, reipu-

blicae conversiones interdum turbulentissirnas paret, divina omnia

et humana iura permisceat. Amoto Deo, nulla civitatis legibus,

nulla vel necessariis institutes constat reverentia, iustitia contem-

nitur, ipsa opprimitur quae iuris est naturalis libertas
;
eo usque

devenitur, ut domesticae societatis compages, civiiis coriiunctionis

primum fundamentum atque firmissimum, dissolvatur. Quo fit ut,

infeneis hisce Christo temporibus, diffieiiius, aptentur eificacia re-

'Dassc cd indegne, doude asserviti g'li animi si g'ittauo a disordim d'ogni

specie. Abbandonolli Iddio ai desidert del loro cuore, alia immondezza;
cosl che dixonorino in se stexsi i corpi fero. Voi ben vedete, o Venerabili

Fratelli, come veramente trioiifi per tutto la peste dei depravati costumi,
e come, 1'autorita civile, la dove non ricorra agli ainti delTanzidetto or-

dine soprannaturale, non sia pimto capace di frenarla. Anzi 1'autorita

non sara punto capace di sanare gli altri mali, se si dimentica o si

neg'a che ogni potere viene da Dio. II freno unice d'ogni governo e

allora la forxa
;
la qualc pero, no costantemente si adopera. ne sempre

puo aversi alia mano; pero il popolo si va logorando come per uri oc-

ciilto rnak'ssere, d'og-ni cosa 6 scontento, proclama il diritto di ag-irea
sno arbitrio, attizza le ribellioni, suscita le- rivoluzioni degli Stati, tal-

volta tarbolentissime, mette sossopra og-ni diritto umano e divino. Tolto

di mezzo Iddio, ogni rispetto alle leggi civili, ogni rignardo alle isti-

tuzioni ancho piu necessarie vien meno
;

si pone in non cale la giu-
stizia

;
si calpesta la stessa liberta proveniente dal naturale diritto

;
si

giutigc perfino a distruggere la compagine stessa della famiglia, che e

il i'omJamento primo ed inconcusso della compagine sociale. Ne segue r

che a' tempi nostri ostili a Cristo, si rende piu difficile I'applicare i ri-

* Ibid. I, 24.
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media, quae ad populos in officio continendos Ecclesiae snae ipse

comparavit.

Non aliunde tamen quam in Christo salus : Nee enim aliud

nomen est sub caelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos

fieri
1

. Ad Ipsum ergo redire necesse est, eius advolvi pedibus,

ex ore illo divino verba vitae aeternae haurire; solus quippe po-

test instaurandae salntis indicare viam, solns vera docere, solus

ad vitam revocare, qui de se dixit: Ego sum via et veritas et vita
2

.

Tentata denuo est mortalium gestio rerum seorsim a Christo; aedi-

ficari coepit reprobato angulari lapide, quod Petrus iis expro-

"brabat, qui lesnm cruci affixerant. Ecce autem rursus exstructa

moles ruit aedifieantium cervices infringens. lesus interim superest,

humanae societatis angularis lapis, iterum comprobata sententia,

non esse nisi in ipso salutem : Hie est lapis qui reprobatus est

a vobis aedificantibus, qui factus est in caput anguli, et non est

in olio aliquo salus 3
.

Ex his facile intelligetis, Venerabiles Fratres, quanta unum-

queroque nostrum urgeat necessitas, animi vi qua possumus ma-

medl potenti, dal Redentore messi in mano alia Chiesa, a fine, di con-

tenere i popoli nel loro dovere.

E nondimeno non vi ha salvezza al mondo se non in Cristo : Im-

perocche non havvi sotto al cielo altro nome dato agli uomini, mercb del

quale abbiamo not ad essere salvati. A questo Cristo convien dunqne
tornare. Ai suoi piedi convien di nuovo prostrarsi per ascoltare dalla

sua bocca divina le parole di vita eterna; poichci eg'li solo puo addi-

tarci la via della ri^enerazione, eg-li solo insegnarci la verita, egli solo

restitnirci la vita. Egli appunto ha detto : lo sono la via e la verita e la

vita. Si e tentato novellamente di operare quag-gin senza di lui; si e.

cominciato a metter sn 1'edificio, rigettando la pietra angolare, come

1'Apostolo Pietro rampognava ai crocifissori di Gesu. Ed ecco di nuovo
la costrutta mole si sfascia e ricade in capo agli edificatori e li stritola.

Ma Gesu rimane pur sempre la, pietra angolare della societa umana, e

di nuovo si verifica che fuori di iui non vi ha salvezza : Questa e la

pietra rigettata da voi, che fabbricate, la quale e divenuta testata delVan-

golo, ne in alcun altro e salute.

Di qui di leggeri riconoscerete, o Venerabili Fratelli, 1'assoluta ne-

cessita che ci stringe tutti di risuscitare con la massima energia del-

1 Act. IV, 12. - * IOANN. XIV, 6.
3 Act. IV, 11, 12.
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xiraa quibusque pollemns opibus, huiusmodi supernaturalem vitarn

in omni orcline humanae societatis excitandi, ab infimae sortis

opifiee, cui panis apponitur diufcurno sudore comparatus, ad arbi-

tros terrarum potentes. In primisque privata prece ac publica

exoranda Dei misericordia, ut potenti auxilio sno adsit, qua voce

olioi ternpestate iactati clamabant Apostoli: Domine, salva nos,

peritnus
1

.

Quamquam nee ista satis. Gregorius enim vitio trib'uit episcopo,

quod, sacri araore successus et orandi studio, in aciein non pro-

deat, pro Domini causa strenue dimicaturus inqniens: Vacuum

episcopi nomen tenet 2
. Ac iure quidem; lux enira est afferenda

mentibus iugi praedicatione verifcatis et valida refutatione prava-
rum opinionum per verani solidamque philosophiae ac tbeologiae
scientiam et per anxilia ouinia, quae ex genuine historicae inve-

stigationis incremento provenerunt. Oportet insuper omnibus apte
inculcentur tradita a Ch.risto moruin documenta, ut discanfc sui

imperiam exercere, motus animi appetentes regere, tumentem su-

perbiam deprimere, parere auctoritati, iustitiam colere, omnes ca-

ritate compJecti, disparis in civili convictu fortunae acerbitatem

Christiana dilectione temperare, a terrenis bonis avocare mentem,

1'animo e con tutli i mezzi onde possianiD disporre, codesta vita, sopran-
naturale in ogni ordine della societa : nel povcro operaio che suda da
mane a sera per guadagnarsi un tozzo di pane e nei grand! della terra

die regg-ono i destini delle nazioni. E da ricorrere anzitutto alia prc-

ghiera privata e pubblica, per implorare le misericordie del Signore e

1'aiuto suo potente. Signore, salvaci; ci perdiamo, dobbiamo ripetergli
conic, gi;i gli Apostoli sbattuti dalla tempesta.

Ma cio non basta. Gregorio se la prende col vescovo, che per amore
della atessa solitudine spirituale e della preghiera, non scende in campo
a coinbattere streimamente per la causa del Signore: Egli porta privo
di SMISO il nome di vescovo. E con ogni diritto; perocche conviene illu-

minare gli intelletti con la predicazione continua della verita, ribattendo

efficacemente gli error! coi principii della vera e solida filosofia e teo-

logia e coi mezzi tutti che provengono dal genuine progresso dell' in-

vestigazione storica. Piu ancora e necessario inculcare conveniente-
mente nella mente di tutti le massime moral! insegnate da Gesii Cristo,

pcrche ognuiio impari a vincere se stesso, a frenare le passion! del-

1'animo, a fiaccare 1'orgoglio, a vivere soggetto alia autorita, ad amare
la giustizia, ad esercitare la carita, verso tutti, ad attemiarecon Tamore
cristiano le acerbe disuguaglianze social!, a staccare il cuore dai beni

1 MATTH. VIII, 25. '-'

Registr. VI, 63 (30). Cf. Regul. past. 1. 5.
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quam Providentia dederit sortein ea esse contentos, suisque tuendis

officiis benigniorem efficere, ad fu.turam vitam contendere spe sem-

piternae mercedis. Iliud autern praecipue curundum, ut haec se

insinuent anirnisque penitus insideant, quo vera et solida pietas

alfciores radices agat, sua quisque et hominis et, christiani officia,

iron ore terms, sed re, profiteatur et fidiicia filii ad Ecclesiam

confugiat ad einsque ministros, quarum ministerio impetrent ad-

missornra veniam, sacramentorum gratia roborentur, vitam ad

chfistianae legis praecepta componant.
Sacri muneris praecipuas has parfces comitetur oportet Christi

caritas, cuius instinctn nemo sit quern iacentem non erigarnus,

quern lugentem non consolemur, necessitas nulla cui non occur-

ramus. Huiusmodi nos caritati totos devoveamus, huic res nostrae

cedant omnes, huic proprie utilitates posthabeantur et commoda,
nt omnibus omnia facti \ salutem omnium quaeramus vel ipso

vitae pretio, ad Christi exemplnm ab Ecclesiae pastoribns id po-
stulantis : Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis 3

. Insi-

gnibus his documentis referta sunt quae Grregorius scripta reliquit,

multiplici exemplo vitae admirandae multo expressa potentius.

della terra, a vivere contcnto dello stato in cui la Provvidenza ha posto

ciascuno, ccrcando in esso di migliorare con I'adempimento dei proprii

doveri, ad anelare alia vita futura nella speranza del premio etorno.

Ma soprattutto e necessario clie qucsti principii s'insiimino e penetrino
fin dentro al cuore, affinchc la vera e soda pieta vi metta profonde ra-

dici, cd og'nuno, e come uorao e come cristiano, riconosca, non a pa-
role soltanto, ma ai fatti, i propri doveri e ricorra con h'ducia figliale

alia Chiesa ed ai suoi ministri, per ottenere da loro il perdono delle

colpe, ricevere la grazia fortificante dei sacrament! e riordinare la

propria vita a norma delle leggi cristiane.

A quest! precipui doveri del ministero spirituale e necessario eon-

giungere la carita di Cristo, mossi dalla quale non vi sia afflitto che

per noi non si consoli, non lagrime che dalle nostre mani non siano

rasciugate, non bisogno che da noi non sia sollevato. All'esercizio di tal

carita consecriamoci per intero: cedano a lei le cose nostre tutte, a lei

si pospongano gl' interessi nostri personali e le proprie comodita, fa-

C3iidoct tutto a tutti per guadagnare tutti al Signore, dando la stessa

nostra vita, ad esempio di Cristo, che ne imponc il dovere ai pastori
della Chiesa : 11 buon pastore da la vita per le sice pecorelle.

Quest! preziosi ammonimenti abbondano nelle pagine che il Ponte-

fice S. Gregorio ha lasciato scritte, e sono espressi con forza di gran

lunga maggiore nei molteplici esempi della sua vita ammirabile.

1 1 Cor. IX, 22. 2 IOANX. X, 11.
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Quia vero ista qnum e principiorum christianae revelationis

natura, turn ex intimis nostri apostolatus proprietatibus necessario

flu tint, iain videtis, Venerabiles Fratres, quanto in errore versentur

qui existimant bene se de Ecclesia mereri ac frugiferam operam
in aeternam hominum salutem conferre, si profana quadam pru-

dentia, falsi nominis scientiae multae largiantur, vana spe ducti,

posse ita facilius errantium sibi gratiam couciliare, re aufcem vera

ipsi se perditionis periculo committentes. Sed veritas una est. nee

dividi potest; eadem aeterna perdnrat, nnllis obnoxia temporibus :

lesus Christus heri-, et hodie: ipse et in saecula 1
.

II li etiam valde falluntur qui in collocandis publice beneficiis,

praesortim popularium causam agentes, qnae ad corporis victum

caltumque pertinent ea maxime curant, an imorum salutem et cliri-

stirmae professionis officia gravissima silentio praeterunt. Nee eos

pndet interdum sumnia quaedarn evangelii praecepta quasi velis

obtegere, veriti ne forte minus audiantur aut prorsus deserantur.

Alienum quidem a prudentia non erit, etiam in proponenda ve-

ritat'% sensim procedere, nbi res agatur cum iis, qui a nostris

institutis abhorrent a Deoque sunt omnino seiuncti. Resecanda

vulnera, ita Gregorius, leni prius manu palpanda sunt 2
. Verum

Or Hiccome codeste cose tutte sgorgano necessariamente e dalla na
tura dc-i principii della rivelazione cristiaiia e dalle proprieta mtrinseche

che dovre avcre il nostro apostolato, voi ben vedete, Venerabili Fratelli,

quarito vadano errati coloro, clie stimano di rcndere servigio alia Chiesa

e di fruttiflcare alia salute delle anivne, allorche per uria cotale prudenza
della came sono larghi di eoncessioni alia scienza di falso nome, nella

funosta ilinsione di poter cosi guadagnare piu facilmente gli erranti,

ma in verita nel continuo perieolo di andar porduti essi stessi. La ve-

rita e una sola e non pno cssere dimezzata ; essa perdura eterna e non
va soggetta alle vicende dei tempi : Gesu Cristo ieri ed oggi, egli (e)

anche ne' secoli.

E cosi pure sbagliano gravemente coloro, che neH'occuparsi del

pubblico bene, soprattutto sostenendo la causa delle classi inferior], pro-
muovono sopra ogni cosa il benessere materiale del corpo e della vita,

tacendo aifatto del bene loro spirituale e del doveri gravissimi che in-

giungo la professione cristiana. Non si vergognano di coprire talvolta,

quasi con un velo, certe massirae fondamentali del Vangelo, per timore

che altrimcuti la gente rifugga daH'ascoltarli e seguirli. Non sara certo

alieno dalla prudenza il procedere a poco a poco nella stessa proposi-
zione delta verita, quando si ha che fare con nomini del tutto alieni da
noi e del tutto lontani da Dio. Prima di adoperare il ferro, si palpino

1 Ad Hebr. XIII, 8. 2
Registr. V, 44 (18) ad loannem episcop.
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haec ipsa industria speciem prudentiae carnis assumet, si ad agendi
normam assurgat constantem atque communem; eoque magis quod

per earn divina gratia parvi haberi videatur, quae non sacerdotio

tan turn conceditur eiusque ministris, sed Christ! fidelibus omnibus,
ut ipsorum animos dicta nostra et facta percellant. Puit autem

eiusmodi prudentia iguota Gregorio quum in praedicatione evan-

gelii, turn in ceteris ab eo mire gestis ad proximos relevandos

miseriis. Is Apostolorum vestigia constanter est persequutus, quo-

rum, cum primum peragranduin terrarum orbem stisceperunt nun-

tiaturi Christum, fait ista vox: Praeilcamus Christum crucifixum,

ludaeis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam x
. Atqui si

tern pus uiluni extitit, quo hmnanae praesidia prudentiae maxime

opportuna viderentur, illud profecto fuit, qnum ad excipiendam
tain novam doctrinani, communibus cupiditatibus tarn repugnan-

tem, tani oppositam graecorum et rornanorimi florentissirnae hnma-

nitati, nulla esset animorum praeparatio. Nihilominus id genus

prudentiam Apostoli a se alienam duxerunt quibus divina erant

comperta decreta: Placuit Deo per stultitiam praedicationis salvos

facere credentes a
. Ea stultitia quemadmoduni semper, sic adhuc

Us.... qui salvi fiunt, id est nobis, Dei virtus est
3

. In scandalo

con lieve mano le piaghe, diceva Gregorio. Ma anche questa industria

si ridurrebbe a prudenza della carne, se si proponesse a norma di azione

costante e comune. Molto phi che per tal modo sembra non tenorsi nel

debito conto la grazia divina, che sostiene il ministero sacerdotale c ehe

e data, non solo a quelli che lo esercitano, ma anche ai fedeli tutti di

Cristo, perche le nostre parole e la iiostra azione facciano breccia nei

loro cuori. Gregorio non conobbe affatto qnesta prudenza, sia nella pre-

dicazione del Vangelo, sia nelle tante e si mirabili opere da lui intra-

prese in sollevamento delle miserie altrui. Eg!i continue costantcnio.nte

quel medesimo che avevano fatto gli Apostoli, i quali, allorche si Jan-

ciarono la prima volta nel mondo a portarvi il nome di Cristo, ripetc-

vano il detto : Noi pr&dicliiamo Cristo crocifisso, scandalo pe' Gmdei,
stoltezza pe' Gentili. Se v' era tempo in cui la prudenza umana pareva
unico spedieiite ad ottener qualche cosa in un mondo del tntto impre-

parato a ricevere dottrine, si nuove, si ripugnanti alle umane passioni r

si opposte alia civilta, allora ancor floridissima, del Greci e dei Eomani,
certo era quello della prima predicazione della fede. Ma gli Apostoli

quella prudenza disdegnarono, perche ben conoscevano il prccetto di

Dio : Piacque a Dio di salvare i credenti per mezzo della stoltezza della

predicazione,. E come fu sempre, cosi oggi ancora questa stoltezza per

quelli die sono salvati, doe per not, e la virtu di Dio. Lo scandalo del

i 1 Cor. I, 23.
s Ibid. I, 21. 3 Ibid. I, 18.
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crucis, uti antea, sic in posfcerum arma suppetent omnium poten-

tissima; ut olim, sic deinceps nobis erit in eo signo victoria.

Haec tamen arma, Venerabi!es Fratres, vim exuent omnem
nee erunt profutura quidquam, si tractentur ab iis, qui interiorem

vitam cum Christo rion agant, qui non sint vera firmaque pietate

instituti, qui Dei gloriae eiusque regni amplificandi studio non

flagrent. Quae omnia Gregorius adeo esse necessaria putabat, ut

maximam curam impenderet in episcopos et sacerdotes creandos,

qui divini honoris hominumque verae salutis magno desiderio te-

nerentur. Idque sibi proposuit in libro, qui Regula pastoralis

inscribitur, ubi, ad cleri salubrem institutionem efc ad sacrorurn

antistitum regimen normae traduntur, non iis modo teniporibus

sed etiani nostris aptissimae. Idem, prout eius enarrator vitae

describit, velut Argus quidam luihinosissimus per totius mundi

latltudinem suae pastoralis sollicitudinis oculos l
circumferebat,

ut si quid in clero vitii aut negligentiae deprehenderet, in id

statim anirnadverteret. Qnin etiani vel ipsa periculi cogitatio, ne

forte illuvies et corruptelae in mores clericorum irreperent, tre-

pido metu eum afficiebat. Si quid vero contra Ecclesiae discipli-

nam actum comperisset, ea re vehementer angebatur, nee ullo

Crocifisso, come per lo hmanzi, cosi sempre in seguito ci fornira 1'arma

piu potente di tutte
;
come altra volta, cosi di poi, in quel segno otter-

rcmo vittoria.

Tuttavia, o Venerabili Fratelli, quest'arma perdera dclla sua effi-

cacia o sara del ttitto inutile, se si trovi in mano d'uomini, die non

siano assucfatti alia vita interiore con Cristo, non educati nella scuola

della vera e soda pieta, non appieno infiammati di zelo per la gloria di

Dio e per la propagazione del sao regno. Gregorio sentiva siffattamente

questa necessita, die la piu grande sollecitudine adoperava nel creare

e vescovi e sacerdoti, aniinati da gran desiderio deH'onore divino e del

vero bene delle aniine. E tale intento si propose nel libro della Regola

pastorale, dove sono raccolte le norine per la salutare formazione del

clero e pel govcrno de' vescovi, acconcissime non pure ai tempi suoi,

ma ai nostri eziandio. Egli, come nota il suo biografo, a guisa d' Argo
luminosissimo girava intorno gli ccchi della sua pastorale sollecitudine per
tutta I' ampiazza del mondo, per iscoprire e correggere le mancanze e

le negligenze del clero. Che anzi tremava al solo pensiero, che la bar-

baric e 1' immoralita potessero far presa nella vita del chierici, ed an-

1 IOAN. DIAC. lib. II, c. 55.
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poterafc pacto qniescere. Tune cerneres admonere, corrigerp, ca-

nonicas poenas minitari violatoribns, has interdum ipsemet irro-

gare, indignos, nulla interiecta raora, nulla rerum hominumve

habita ratione, ab officio identidem prohibere.

Multa praeterea monebat, quae bis verbis in scriptis eius fre-

quenter expressa leguntur: Qua mente apud Deum intercessionis

locum pro populo arripit, qui familiarem se eius gratiae esse per
vitae meritum nescit l

? Si ergo in eius opere passiones vhunt,

qua praesumptione percussum mederi properat, qui in facie vulnus

portal
2
? Quinam poterunt in Christi fidelibus exspectari fructus,

si veritatis praecones quod verbis pravdicant, moribus imp-ignant
3 ?

profecto diluere aliena delicta non valet
-is, quern propria de-

vastant 4
.

Veri sacerdotis exemplar huiusmodi censet atque ita describit:

Qui cunctis earn is passionibus moriens iam spiritualiter vivit ; qui

prospera mundi postposuit ; qui nulla adversa pertimescit, qui sola

internet desiderat ;... qui ad aliena cupienda non ducitur, sed

propria laryitur ; qui per pietatis viscera citius ad ifjnoscendum

flectitur, sed nunquam plus quaui deceat ignoscenn, ab arce recti-

tudinis inclinatur ; qui nuUa illicita perpetrat, sed perpetrata ab

aliis ut propria deplorat ; qui ex effectu cordis alienae infirmitati

da^ ra prof, ndamonto scosso o non si dava piu pace, allorche avvertiva

qualche infrazione alle legg'i disciplinari della Chiesa, e subito ammo-
niva, correggeva, minacciando pene canoniche ai trasgressori. talvolta

subito applicandole egli stesso. tal altra sen/a dilazione alcuna e scnza

alcun umano riguardo rimoven do gl'indcgni dal loro officio.

Inoltre molte massimc inculcava, che in simile forma di frequente

leggiamo nei snoi scritti: Con qitale animo prende V officio di mediatore

delpopolo presso Dio, chi non e conscio di exsere familiare della sua grazia

pel merito della vita ? Se ncl suo o-perare vivono le passioni, con qual

presunzione s'affretta a medicare il ferito, chi porta la piaga in volto ?

Qual frutto si potra sperar nelle anime, se gli apostoli della verita com-
battono cot costumi, quel che predicano con le parole? Davvero nonpud
togliere i deliiti alirui, chi ne va yuastato.

Imagine del vero sacerdote, com'egli lo intende e descrive
;
e colui,

che morendo a tutte le passioni della came gia vive spiritualmente ; che

le prospcrita del inondo ha jwsposto : che punto non teme le avversita ;

che brama soltanto le cose interne; che non s'induce a desiderare I'altrui,

ma e largo del proprio ; che tutio viscere di pieta inclina al perdono, ma
nel perdono non mai devia piu di quel che convenya dalVapice della ret-

1

Reg Past. I, 10.
*

Reg. Past. I, 9. 3 Ibid. I, 2.
4 Ibid. I, 11.
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compatitur ; sicque in bonis proximi sicut in suis provectibus lae-

tatur ; qui ita se imitabilem caeteris in cunctis quae agit insinuat,

ut inter eos non habeat quod saltern de transacts erubescat qui

sic stndet vivere ut proximonim quoque corda arentia doctrlnae

valeat fluentis irrigare; qui orationis usu et experiment) iam di-

dicitj quod obtinere a Domino quae poposcerit possit*.

Quam serio igitur, Venerabiles Fratres, episcopo secum et

corani Deo est reputandum, antequam novis levitis mamis impo-
nat! Neque gratia alicuius, inquit Gregorius, neque supplicatione,

aliquos ad sacros ordines audeat promovere nisi eum, quern vitae

et actiovis qualitas ad hoc dlgnum esse monstraverit 2
. Quanta

eidem opus est maturitate consilii, antequam recens inunctis sa-

cerdotibus apostolatus oinnia cdmmittat! Qui, nisi iusto fuerint

experimento probati sub vigili custodia prudentiorurn sacerdotum,

nisi habeant nnde plane constet de honeste acta vita, de prono
in pietatem ingenio, de anirao ad obediendum parato iis omnibus

qmie vel Ecclesiae consuetudo induxerit, vel diuturna experientia

comprobarit, 7el qnos Spiritus Sanctus posuit episcopos regere ec-

clesiam Dei 3
ipsi praeceperint, sacerdotio fungentur, non in plebis

tit.udine.; che non mat commette cose illecite, ma le cose illecite altrui de-

plora come sue proprie; che con ogni affetto del cuore compatisce I' altrui

debofezza, e della prosperita del prossimo si allieta, come del suo proprio

P'rofitto ; die in ogni cosa sua cosi si rende modello agli altri, da non avere

onde arrossire, nemmeno circa le azioni passate; che si studia di vivere

per modo, che possa eziandio irrigare gli aridi cuori del prossimo con le

neque della dottrma ; che per I'uso delV orazione e per la propria espe-

rienza conosce gia di poter ottenere dal Signore quel che domanda.

Quanto dunque, o Venerabili Fratelli, ha da pensare il vescovo se-

riainente seco stesso e innanzi a Dio, prima di imporre le mani ai no-

velli Icviti ! Ne par grazia di alcuno, ne pzr suppliche che si facciano,

ardisc.a mai di promuovere alcuno ai sacri ordini, se il tenore della vita

e delle azioni sue non ne lo dimostri degno. Quanto maturamente deve ri-

flettcre prima di affidare le opere dell'apostolato ai sacerdoti novelli !

Se non siano debitamente provati sotto virile custodia di sacerdoti piu

prudeuti, se non consti nel rnodo piu aperto della loro onest?! di vita,

del loro affetto per %\\ esercizt spirituali, della pronta loro volont^i di

seguire obbedienti le norme tutte di azione, o suggerite dalla consue-

tudiue ccclesiastica, o comprovate dalla diuturna esperienza, od imposte
da coloro che lo Spirito Santo pose vascovi a reggere la Chiesa di Dio,

eserei:eranno il ministero sacerdotale, non gia in salute, ma in rovina

1 Ibid. I, 10.
a

Registr. V, 63 (58) ad universos episcopos per
Hellad. ' Act. XX, 28.
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christianae salutem, sed in perniciem. Nam et iurgia serent, et

plus minus latentes ciebunt rebelliones, triste sane spectaculum

populo exhibentes quasi discrepantium in coetu nostro voluntatum,

quum deploranda haec paucorum superbiae et contumaciae sint

adscribenda. Procul, oh procul ab omni officio sunto excitatores

discordiarum ;
nee enim his apostolis eget Ecclesiae, neque hi pro

Christo cruci adfixo apostolatum gerunt, sed ipsi sibi apostoli sunt.

Adhuc ante oculos versari nostros imago Gregorii videtur, in

Lateraneusi pontificio Consilio coactorum undique antistitum co-

rona septi, adstante clero Urbis universe. Quaui fecunda ex eius

ore fluit adhortatio de officiis clericorum! Quanto ardoris aestu

consumitur! Illius oratio, instar fulminis, pravos homines percellit;

sunt eius yerba quasi totidem flagella, queis excutiuntur inertes ;

divini amoris flammae sunt, quibus vel ferventissimi animi sua-

viter corripiuntur. Perlegite, Venerabiles Fratres, et clero vestro

legendam, considerandam, in sacro potissimum annuo recessu, pro-

ponite admirabilem isfcam sancti pontificis homiliam .

Idem, non sine animi magna tristitia, haec inter cetera queritur:

Ecce, mundus sacerdotibus plenus est, sed tamen in messe Dei rarus

del popolo cristiano. Perocche susciteranno discordie, provocheranno piii

o meno tacite ribellioiii, offrendo al mondo il triste spettacolo di una

quasi divisione d'animi tra noi, mentre in verita questi fatti deplorabili

non sono altro die org'oglio ed indisciplinatezza di alcuni pochi. Oh,
siano del tutto rimossi da ogni officio gli eccitatori della discordia. Di
tali apostoli la Chiesa non ha bisogno ;

non sono apostoli di Gesii Cri-

sto Crocifisso, ma di se stessi.

Ci par di vedere tuttavia presente al Nostro sg-uardo il santo Pou-
tefice Gfrcgorio nel Concistoro del Laterano, circondato da gran nuraero
di vescovi d'ogni parte e da tutto il clero di Roma. Oh come sgorga
dal suo labbro feconda 1'esortazione sui doveri del clero ! Come si con-

suma di zelo il suo cuore! Le sue parole sono fulmmi che schiantano
il perverso; sono flagelli che scuotono 1'indolente, sono fiamme di amore
divino che soavemente investono il piu fervente. Leggete, Venerabili

Fratelli, e fate leggere e meditare al vostro clero, specialmente nel-

F annuo ritiro degli Esercizi spiritual!, quella stupenda omelia di

Gregorio.
Con indicibile amarezza egli esclama tra 1'altro : Ecco il mondo b

pieno di sacerdoti, ma ben raro si trova nelle mani di Dio Voperaio;

1 Horn, in Evang. I, 17.
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I'alde invenitur operator ; quta officlwn quidem sacerdotale suscepi-

mus, sed opus officli nan implemiis *. Ac vere quidern, quantum
hodie viriura Ecclesia colligeret, si operatores tot numeraret, quot

sacerdotes? Quain uberes fructus ex divina Ecclesiae vita hotni-

nibus provenirent, si eidem expiicandae vacarent singuli? Hu-

iusmodi in agendo alacritatem naviter excitavit Gregorius, dum

vixit, suoque impulsu effecit ut posterioribus teinporibus eadem

vigeret. Quare, quae media intercessit, aetas, Gregoriana quasi

nota distiuguitur, quod ei pontifici accepta omuia fere essent re-

ferenda, sive regulae cleri regendi, sive caritatis et bsneficentiae

publice exerceudae multiplex ratio, sive perfections sanctimoniae

magisterium et vitae religiosae instituta, sive denique ceremunia-

rum et sacri ordinatio concentus.

Veruni longe alia temporum ratio successit. Quod saepe di-

ximus, in vita Ecclesiae iminutatum est nihil. Ipsa enim haere-

ditate acceptam a divino Institutore eiusmodi vjm possidet, qua
aetatibus omnibus, quamvis inter se dissimillimis, valeat, non ani-

mis tantum, quod sui muneris est, providere, sed plurimuiu etiam

perocclw assumiamo bensl I'o/ftcio sacerdotale, ma I'obbligo dell'o/ficio non

adempiaino. Ed invero, quale for/a non avrebbe oggi la Chiesa, se in

ogni sacerdote potesse contare 1'opbraio? Quale larghissimo frutto non

produrrebbe nelle anhne- la vita soprannaturale della Chiesa, se fosse

da tutti efficacemente promossa? Gregorio ha saputo strenuamente su-

scitare ai tempi suoi questo spirito di energica azione, e per la spinta

da lui data, ottenne che il medesimo spirito si mantonesse nelle eta sc-

guenti. Lo intero medto evo i\ iea 1' impronta, per dir cosi, gregoriana;
da <(iiel Pontcfice infatti riconosccva i>rossoche ogni cosa : e le regole
del governo ecclesiastico, e quelle molteplici della carita e della bene-

ficenza nelle istituzioni sociali, ed i principii dell'ascetica cristiana piii

perfetta e della vita inonastica, e 1'ordinamento della liturgia e 1'arte

del canto sacro.

I tempi sono di gran lunga cangiati. Ma, come pin volte abbiamo

ripctuto, nulla e cangiato nella vita della Chiesa. Kssa ha ercditato dai

suo divin Fondatore la virtu di offerire a tutti i tempi, sabbene diversi

fra loro, quanto e richiesto, non solo al bone spirituale delle aniine,
cio che e proprio della sua missione, ma eziandio quanto giova al pro-

1 Ibid . n. 3.
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ad verae hnmanitatis increments conferre, quod quidem ex ipsa

ministerii sui natura consequitur.

Nee sane fieri potest ut quae revelata divinitus Ecclesiae cu-

stodienda, cominissa sunt, eadeui quidquid verum, bonum, pulchrum
in terrestri rerum natura conspicitur, non maxime provehant, eo-

que efficacius, quo magis haec ad suiumum totius veritatis, bo-

nitatis, pulcbritudinis principium, Deum, referantur.

Magnus ex divina doctrina huinanae scieritiae proventus, sive

quod per illam latior patefiat campus novis rebus etiam naturalis

ordinis expedite cognoscendis, sive quod per eandein rectum in -

vestigationi sternatur iter, erroresque circa disciplinae rationem

viamque earn adipiscendi amoveantur. Sic in portu emicans ignis

e turri, dum nocturno itiriere navigantibus multa pandit, quae te-

nebris involnta laterent, simul de vitandis scopulis admonet, ad quos

allisa navis naufragium pateretur.

Quae autem de moribus disciplinae sunt, quandoquidem Ser-

vator Doiuinus supremum nobis perfectionis exemplar divinam

ipsain bonitatem proponat, Patrein siumi 8
,
eccui non patet, quanta

inde incitamenta illis addautur, ut insculpta in omnium animis

naturae lex altius et perfectius retineatur, adeoque turn siuguli,

gresso della vera civilta, cio che da quella missione discende come na-

turale conseguenza.
Non e infatti possibile che le verita dell'ordine soprannaturale,

ondc la Chiesa e depositaria, non promuovano altresi tutto cio che e

rero, buono e bello nell'ordine naturale, e questo con tanto maggiore

efificacia, quanto piu tali verita si riferiscono al principio supremo di

ogni verita, bonta e bellezza, che e Dio.

La scienza wnana guadagna di gran lunga dalla rivelazione, sia

perche questa apre novelli orizzonti e fa conoscere speditamente nitre

verita. di semplice ordine naturale, sia perche apre la retta via all' in-

vestigazione e la tiene lontana dagli crrori di applicazione e di metodo.

Cosi un faro luminoso ai naviganti che solcano 1'oceano iielle tenebre

della notte addita molte cose che altrimonti 11011 si vedrebbero, ed in-

sieme addita gli scogli, dove battcndo la nave patirebbe naufragio
E nelle discipline morali, poiche il divin Redenlore ci propone quale

modello supremo di pert'ezione il suo Padre celeste cioe la bonta stessa

divina, chi non vede quanto impulse ne vcnga all'oaservanza sempre

piu perfetta della leg'g'e naturale iscritta nei cuori, e pero al sempre

maggiore benessere dell'individuo, della famiglia, della societa uni-

3 MATTH. V. 48.
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turn domestica societas, turn denique hominuin universa commu-

nitas prosperiore vita fruantur? Fuit ista profecto vis quae bar-

baros homines ex ferocitate ad humanitatem transtulit, mulieris

proiectam dignitatem vindicavit, servitutis iugum excussit, ordinem,
remissis cum aequitate vinculis quibus variae civium conditiones

invicem continentur, instauravit, iura restituit, verani animi liber-

tatem promulgavit, domesticae ac publicae tranquillitati tuto pro-

spexit.

Denique artes ad aeternum exemplar omnis pulchritudinis,

Deum, assurgentes, unde species ct formae singulae, quae sunt in

rerum natura, dimanant, facilius a vulgari sensu recedunt, con-

ceptamque ammo rem, in quo artis vita consistit, exprimunt multo

potentius. Ac vix quidem dici potest quantum attulerit boni ratio

adhibendarum artium in famulatum religionis, qno Numini of-

fertur quidquid ipso dignius ubertate et copia, venustate atque

elegantia formae praeseferant. Hinc artis origo sacrae, quo fun-

damento nixa est profana quaevis ars, et nititur adhuo. Rein

nuperrime attigimus peculiar! Motu proprio, de romauo cantu ad

maiorum instituta revocando, ac de sacris concentibus. Atqui ce-

terae artes, pro sua quaeque materia, iisdem legibus continentur

ita ufc, quae dicuntur de cantu, eadem et pingendi et sculperidi

et exstruendi artibas conveniant, quas humani ingenii nobilissi-

mas faces Ecclesia semper excitavit et aluit. Hac specie sublimi

versa? La ferocia del barbari fu cosi ridotta a gentili costumi, la donna
fu liberata dall'abbiezione, repressa la schiavitii, restituito 1'ordine nella

conveniente dipendenza reciproca delle varie class! social!
,
riconosciuta

la giustizia, proclamata la liberta vera delle anime, assicurata la pace
domestica e sociale.

Le arti finalmente, richiaraato 1'esemplare supremo d'ogni bellezza

che e Dio, onde la bellezza tutta della natura deriva, piu sicuramente

si ritraggono dai volgari concetti e piu efficacemente s' innalzano ad

esprimere 1'idea, che d'ogni arte e vita. II solo principio di adoperarle
a servigio del culto, e quindi di oiferire al Signore quanto nella ric-

chezza, nella bonta ed eleganza delle forme si stima piu degno di lui,

oh come e stato fecondo di bene ! Esso ha creato 1'arte sacra, che di-

venne ed e tnttavia il fondamento di ogni arte profana. Abbiamo re-

centemente di cio toccato in uu particolare Nostro Motu proprio, par-
lando del ristabilimento del canto romano secondo 1'avita tradizione e

della musica sacra. Ma quelle norme medesime si applicario eziandio,

giusta la varia materia, alle arti, cosi che conviene alia pittura, alia

scultura, all'architettura quel che si dice del canto
;
che di tutte que-

ste nobilissime creazioni del genio la Chiesa e stata in ogui tempo ispi-
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universnm hominum genus enutritum templorum erigifc moles,

ubi, in Domo Dei, tamquaoi in propria sede, inter artium om-

nium splendidissimam copiam, inter angustas ceremonias, inter

suavissimos concentus, mentes ad caelestia revocantar.

Haec, uti dixinius, beneficia potuit aetati suae ac postehoribus

afferre Gregorius. Eadem, his quoque temporibus, qua fundamenti

soliditate consistimus et quibus mediis instruct! auinus, consequi

licebit, si, quae adhuc bona, Dei gratia supersunt, omni studio

retineantur, quae vero instituta recto tramite deflexerint instau-

rentur in Christo ]
.

Placet Nostris bisce Litteris finem imponere iisdem verbis,

quibus ipsa Gregorius memorabilem illam in Lateranensi pontifi-

cio Consilio habitam oratiouem absolvit : Raec, Fratres, vobiscwn

sollicite cogitate, haec et proximis vestris impendite; omnipotenti

Deo fructum vos reddere de negotio quod accepistis parate. Sed

ista quae dicimus melius apud vos orando quam loquendo obti-

nebimus. Oremus : Dens, qui nos pastores in populo vocare vo-

ratrice e mecenate. L'umauita intera, nutrita di questo sublime ideale,

innalza templi grandiosi, e quivi nella Casa di Dio, come in casa sua

propria, solleva la mente alle cose celesti, in mezzo alle splendide ric-

chezze di ogni arte bella, tra la maesta delle ceremonie liturgiche, tra

le dolcezze del canto.

Tutti quest! beneficii, ripetiamo, 1'azione del Pontefice S. Gregorio

seppe ottenere ai tempi suoi e nei secoli a lui seguenti ;
e tanto per

1'intrinseca efficacia dei principii ai qiiali dobbiamo ricorrere e dei mezzi

che abbiamo alia mano, sara possibile ottenere aricor oggi, mantenendo
con ogni studio ii buono che per grazia di Dio ancora si conserva e

ristorando in Cristo quanto per disgrazia dalla retta norma fosse

deviato.

Ci piace inetter fine a queste Nostre Lettere con le parole mede-

sime, onde S. Gregorio conchiudeva la sua memoranda esortazione nel

Concistoro del Laterano. Queste cose, o Fratelli, dovete meditarz con

ogni sollecitudine ed insieme proporre ai prossimi vostri : preparatevi a

restituire. a Dio il frutto del ministero che riceveste. Ma quanto andiamo

indicando, otterremo da voi assai meglio con la preghiera che non col

discorse. Preghiamo : Dio, per cui volere siamo chiamati pastori fra

1 Ad Ephes. I, 10.
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luistij praesta quaesumits, ut hoc quod humano ore dicimar, in

tuis oculis esse valeamus 1
.

Duni vero confidimus, deprecatore pontifice sancto Gregorio,
Deum supplicibus his votis benignas aures admoturum, caelestium

donorum auspicem ac paternae Nostrae benevolentiae testem,

Aposfcolicam Benedictionem vobis omnibus, Venerabiles Fratres,

clero ac populo vestro peramanter impertinms.

Datum Romae apud S. Petrum IV Idus Martias an. MDCCCCIV,
die festo S. Gregorii I Papae et Ecclesiae Doctoris, pontificatus

Nostri anno primo.

PIVS PP. X.

il popolo, concedi, te ne preghiamo, dipoter essere innanzi al tuo sguardo.

quel che il labbro umano va dicendo di noi.

E meutre per 1' intercessione del santo Pontefice Gregorio confi-

diamo di ottenere da Dio il benigno .
esaudimento della nostra preghiera,

auspice dei celesti favori e testimonio della Nostra, beuevolenza patcrna,

a Voi tutti, Venerabili Fratelli, al clero ed al popolo vostro, impartiamo

con o-ni affctto del cuore 1'Apostolica benedizione.

Dato a Roma presso S. Pietro il 12 inarzo dell' anno 1904, nella

festa di S. Gregorio I, Papa e Dottore della Ch'.esa, 1'anno primo del

Nostro Pontificato.

PIVS PAPA X.

1 Horn. cit. n. 18.



IL CRISTIANESIMO VERO DEL VANGELO
1

E QUELLO DI ALFREDO LOISY

1. Le fonti del Vangelo di Gesu Cristo.

I.

Abbiamo veduto finora, in una sintesi abbastanza chiara

ed ordinata, qual sia il Vangelo dell'abate Loisy e quali le

conseguenze della sua fondamentale revisione del Cristia-

nesimo
;
e gia, solamente in contemplare la faceia di questo

DUOVO Cristianesimo, ci accorgemmo della sua falsita. Ma

questa falsita sara piu evidente, se di fronte al Cristiane-

simo del Loisy si faceia la ricostruzione del Cristianesimo

vero del Vangelo di Gesu Cristo e si paragon! con esso il

castello immaginario, costruito a base di soggettivisrao dal-

1'abate francese.

Si dira : Ognuno spaccia per buona la sua merce.

Ebbene, noi non siamo ne pessimist!, ne scettici e crediamo

ancora al senno del genere umano ; quindi, esposto che avremo

con lealta il Cristianesimo vero del Vangelo di Gesu Cristo,

invitiamo ogni pensatore a giudicare. E, siccome noi ridu-

cemmo ad alcuni capi precipui il Vangelo dell'esegeta fran-

cese, opporremo ad essi i punti principali del Vangelo vero

di Cristo, i quali sono corne i muri maestri della grande
fabbrica della fede. Incominciamo dalle fonti del Vangelo;

poiche, nell'ordine della cognizione, questa e cosa principale,

dipendendo dalle fonti 1'avere un Vangelo od un altro, un

Cristianesimo od un altro. - Si dira ancora : Son cose vecchie.

- Ma, se i nemici ringiovaniscono errori vecchi, non sara

forse anche bene dar nuova vita a verita antiche ? Del resto,

alia novita nell'accusa Tapologetica moderna risponde con

proporzionata novita nella difesa, come si vedra.

1 Continuazione. V. quad. 1289, del 5 marzo 1904.

1904, vol. 2, fasc. 1291. 3 24 marzo 1904.
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La questione delle fonti del Vangelo vero di Gesu Cristo

e questione fondamentale. Essa, accennata appena polemi-

camente nell' esposizione del sistema neorazionalistico del

Loisy, e ora da riprendersi con piii ampiezza; perch6 da qui

dipende se il Loisy ha torto o ragione.

II.

Gesu Cristo, il fondatore del Cristianesimo, non iscrisse

nulla, e molto meno consegno ad un fonografo le sue pa-

role
;
ma predic6 solo a voce ai suoi discepoli. Ora, una

delle due: o si deve disperare di sapere qual fu il suo Van-

gelo, o dobbiamo prenderlo dai suoi discepoli. Non c'e via

di mezzo. Ma nessuno, neppure il Loisy, ammette il'primo

membro del dilemma. Dunque resta il secondo. Ora, i disce-

poli di Gesu in tre modi trasmisero a noi il Vangelo di lui :

1) colla predicazione orale (tradizione), anzi questo fu I'lmico

mezzo nel primo decennio ed oltre, dalla morte di Gesu
; 2) con

gli scritti del N. Testamento, ove gli autori non si prefissero

affatto di scrivere tutto il Vangelo di Gesu
; 3) con la isti-

tuzione pratica di comunita cristiane con determinati usi e

costumi. Quindi si ha, come dicemmo : a] il Vangelo pre-

dicate; b) il Vangelo scritto; c) il Vangelo rivente. Che

questi sieno i tre canali veri e storici della trasmissione del

Vangelo di Gesu, nessuno puo dubitare. Puo, bensi, venire

il sospetto che in tale trasmissione si sia mescolato qualche

erroro, e sara allora compito d'una sana critica il giudicarne;

ma eliminare di primo acchito e senza prove una o 1'altra

fonte o tutte e tre dal novero delle fonti evangeliche e arbitrio

intollerabile. Ora, questo 6 appunto, sotto Taspetto logico, il

piu grave errore contenuto nella revisione del Cristianesimo

intrapresa dal Loisy. Egli esclude dalla dignita di fonti evan-

geliche direttamente il Vangelo vivente ed il Vangelo pre-

dirafo e quindi indirettamente anche il Vangelo scritto.

Quanto al Vangelo predicate (tradizione) esso 6 per lui

non gia fonte storica, ma solamente fede
;
e per fede sappiamo
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ormai che cosa intenda 1'autore
;
nient'altro se non la co-

scienza cristiana
,
ossia un'opinione sopraggiunta al Vangelo

di Cristo, opiuione che si contrappone alia storia, secondo

lui. L'argomento di tradizione e in fondo un'asserzione di

fede
;
sono sue parole *. II Vangelo predicato quindi non e

per il Loisy fonte storica per il Vangelo di Cristo. E di ci6

egli non si degtia arrecare prova alcuna. Talche, quando egli

legge in S. Giovanni, o in S. Paolo e in altri antichi scrittori

(il quarto Vangelo, gli Atti e le Lettere apostoliche non sono

per lui Vangelo di Cristo, ma opinion! su di esso), quando

legge, diciamo, o la divinita di Cristo o la redenzione od altre

verita, sentenzia subito che quella non e dottrina storica

evangelica, ma fede, ossia opinione sorta a proposito del Van-

gelo storico di Cristo. E cio lo afferma con piu forte ragione

di tutta la predicazione posteriore a quella delle prime ge-

nerazioni cristiane. Ecco quindi un primo arbitrio.

Quanto al Vangelo vissuto o vivente, che 6 il Vangelo

in pratica, compreso quello delle prime generazioni cristiane

che uscirono calde calde dal petto degli Apostoli, le quail,

naturalmente, rifletterono, meglio d'un libro, il pensiero del

fondatore del Cristianesimo, anche quel Vangelo 6 irremis-

sibilmente escluso dal rappresentare il Vangelo di Gesii. -

Ma 6 possibile che egli insegni tale assurdo? L'insegna

ad ogni pagina de' due suoi famigerati libri
;
e lo vedemmo

al paragrafo XVIII. Non nuocera il ripeterlo. Ogni qualvolta

il Loisy, secondo il vezzo razionalistico, vede nel Vangelo

scritto qualche passo che ha il suo riscontro nel Vangelo

vivente, ossia in qualche istituzione cristiana, anche del primo

secolo, subito dice :
- - Quel passo e un ritocco posteriore

al Vangelo predicato da Gesu
; ovvero, riflette le condi-

zioni della Chiesa gia stabilita; ovvero, 6 un anticipamento

fatto dallo scrittore; ovvero, e un sentimento della co-

scienza cristiana
, eccetera; e con ci6 vuol dire che ivi

il pensiero dell'evangelista e contrario al pensiero di Gesu.

Cosl dice de' testi che riguardano il primato ;
cosl di

1 Autour d'un petit livre, p. 176.



36 IL CRISTIANESIMO VERO DEL VANGELO

quelli che riguardano la confessione; cosi di quelli sulla

missione apostolica ;
cosl di quelli sulla eucaristia (para-

gr. XVIII). Dunque suppone che il Vangelo vivente nelle

prime istituzioni cristiane sia gia una deviazione dal Van-

gelo di Cristo. Poiche in questa sola ipotesi le parole messe

in bocca a Cristo possono dal Loisy dirsi aggiunte dall'evan-

gelista. Dunque per il Loisy il Vangelo vivente non e fonte

genuina. Or perche questo ? Mistero !... Si asserisce e basta.

III.

Con che il Loisy si chiude addirittura tutte le fonti pos-

sibili per conoscere il Vangelo vero di Gesu
;
e quindi equi-

valentemente si preclude ogni mezzo ed ogni via a rico-

struirlo. Poiche, escluso il Vangelo predicate ed il Vangelo
vivente

,
che gli resta? II Vangelo scritto. Ma questo stesso

che cosa 6 mai
;
se non una vetusta predicazione messa in

carta ? E allora con qual diritto credera egli al Vangelo

scritto, se non contraddicendosi ?

Ed ecco gia una aperta contraddizione. E poi alia con-

traddizione segue un arbitrio
; poich6 insegna che quello

stesso Vangelo scritto 6 avariato e mescolato con molte fal-

sit, ed egli non da, ne puo dare alcuna nornia per giudi-

care qual parte sia vera e quale falsa, aH'infuori dell'arbi-

trio. Dunque per il Loisy il Vangelo vero di Gesii e impos-
sibile a conoscersi

;
ed un Vangelo ricostruito su queste

norme non puo essere altro che un Vangelo arbitrario. E
costoro poi credono di metter d' accordo la fede con la

scienza !

i

1 II Panzacchi ed altri nel Giornale d' Italia gridano alia tirannia

di Roma e compatiscono alia triste condizione in cui si dibattono ora

preti e cattolici francesi studiosi dei test! e della storia*ecclesiastica, ai

quali la Curia di Roma fa oggi sentire delle aspre parole d'ammoni-
mento e di coiidanna Cosa meravigliosa ! Chi non sa^mia scienza, non
ne parla; solo nella scienza religiosa, anche chi neppur|conosce il ca-

techismo, vuol sentenziare ! ! Ma saprebbe dirci il Panzacchi quali nuovi

testi sieno stati scoperti dal Loisy? Fuori dell'audacia di negare quelli
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Confessiamo ed ammettiamo, come lo confessano e 1'am-

mettono tutti, che due o tre passi de' Sinottici (p. es., quello

sul fatto del sudore di sangue, quello della missione degli

apostoli in S. Marco, XVI, 9-20) siano stati oggetto di dispute,

per ragioni di critica esterna, mancando que' passi in al-

cuni manoscritti *. Osserviamo per6 due cose : primo, che

Tautenticita di essi 6 molto bene provata, non ostante qual-

che difficolta
; secondo, che, se anche mancassero, la sostanza

della dottrina evangelica resta immutata ; e, apologeticamente

parlando, il difetto di que' testi non inferma punto i fonda-

menti del Cristianesimo. Ma ben altro 6 1'atteggiamento del

Loisy. Questi, senza nessun motivo di critica esterna, anzi

posta anche la concordia di tutti i manoscritti e di tutte le

versioni, gitta dubbii e sospetti ora su di uri testo, ora su

di un altro, come gli talenta, senza un motivo al mondo,
eccetto Tarbitrio. Un esempio palpabile di tal sisterna sub-

biettivo e arbitrario e in questo fatto, osservato anche dal

Batiffol. Prendiarno il testo: Nessuno conosce il Figlio, eccetto

il Padre
;
come nessuno conosce il Padre, eccetto il Figlio

e coloro a cui il Figlio vuol rivelarlo (Matt. XI, 27). Or

THarnack dubitava cosl poco dell'autenticita di questo testo,

che ne ha fatta la base di tutto il Cristianesimo, anzi, dice,

che ivi ne e contenuta 1'essenza, cio6 Gesu Cristo rivelante

la paternita di Dio. E il Loisy, viceversa (che alia ricostru-

zione del Cristianesimo parti con un altro pregiudizio diffe-

rente dall' Harnack) battezza quel testo per un prodotto

della tradizione cristiana e primitiva
2

; nega, cioe che

Gesii Cristo avesse proferite quelle parole. Un altro esempio.

Vedemmo come il Loisy insegna che S. Paolo 6 F inventore

del dogma della redenzione per la morte di Cristo. Eppure
1

J

Harnack, giudice non sospetto, 1' Harnack stesso afferma

il contrario, dicendo : E un fatto storico assolutamente certo

che vi sono, il Loisy non ha altro merito storico. (V. Giornale d' Italia

del 5 marzo 1904).
1 V. JAUGBY, Dictionnaire apologdtique, Paris, p. 1155.
2
L'Evangile et Vtiglise, p. 46.
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che non 6 TApostolo Paolo il primo il quale abbia dato il

posto d'oriore alia morte ed alia risurrezione di Cristo
;
ma

che tali idee appartenevano gia alia Chiesa cristiana J

.

II pregiudizio del Loisy 1'ha ben designate il Batiffol :

Gesu Cristo, per il Loisy, & un Rabbi qualsiasi, un pic-

colo profeta di villa,ggio, che guariva malati e faceva del

bene. Messo a morte per invidia, i suoi discepoli credettera

che fosse risuscitato e per la risurrezione divenuto Cristo e

Signore
'2

.
- - Fuori di questo tipo arbitrario di Cristo loi-

syano, tutto il resto e per lui una giunta de' discepoli.

IV.

Che il Loisy, e dicasi di qualsiasi impugnatore del Van -

gelo di Gesu Cristo, si contraddica e proceda arbitraria-

mente e gia qualche cosa per il trionfo della verita
;
ma

non 6 tutto il trionfo. Questo si ha, dimostrando che i fon-

damenti posti dal Loisy son falsi e quelli deirinsegnamento

tradizionale son veri.

La prima falsita nel sistema del Loisy e, come vedemmo
r

nel restringere tutte le fonti del Vangelo ai soli tre primi

evangelist!. perche- mai ? Se possono essor fonti del pen

siero di Gesu gli scrittori de' tre primi evangeli, perch6 rion

potranno essere anche gli altri Apostoli di Gesu ed i costoro

discepoli? Non intendianio ora internarci sull'autorita storica

di quelle parti del Nuovo Testamento escluse per il Loisy dal la

dignita di fonti, facendosi cio altrove. Scegliamo solo i due

scritti estremi del Nuovo Testamento : quelli di S. Paolo

(almeno le prime quattro lettere) che
;
a giudizio comune,

aprono la serie degli scritti cristiani verso il 50, e gli scritti

giovannei che chiudono la nota collezione canonica al finir

del primo secolo.

Checch pensino i razionalisti dell'autore di questi ul-

timi scritti, e certo che essi rappresentano il modo di sen-

1 HARNACK, Essenza del Ortetianesimo, Bocea, Torino, 1903, p. 153.
2 Jesus Christ et I'ttistoire, p. 31, Paris, Lecoffre, 1904.
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tire di tutta la generazione cristiana in sul finire del se-

colo I. Erano quegli scritti di dominio pubblico, e senza

difficolta alcuna furono ben presto nel principiar del se-

colo II annoverati insieme co' tre Sinottici. Quiridi, quale

che sia 1'autore di essi scritti e quale one sia il genere let-

terario a cui appartengono, quegli seritti rappresentano cer-

tamente un corpo di dottriiia aminessa da tutti i cristiani in

sul finire del I secolo, e sono 1'eco d'uo pensare comune e

d'una pratica pur comune. Quindi sono senza dubbio buone

fonti della sostauza del Vangelo nelle sue linee rnaestre.

Veda il Loisy e la sua scuola con che larghezza di criterii

noi procediamo Ora passiamo a S. Paolo. Delle lettere di

S. Paolo, almeno delle prime quattro, non v' e il minimo

dubbio, quanto ad autenticita, e in cio tutti i razionalisti

convengono. In Paolo si ha dunque la prima persona auto-

revole, il primo testimonio della fede cristiana, la piu gran
mente cui noi possiamo interrogare con sicurezza. Molto piu

che la dottrina che egli consegno alle carte era gia stata

da lui predicata ed esposta in varie parti dell' Asia fin dal

momento della sua conversione, cioe fin dal 35 (Atti XIII,

XIV)
l

. Ora, la testimonianza di Paolo presenta agli occhi

dello storico un doppio motivo di credibilita. llp-rimo e Tavere

lui attinte le notizie sul Vangelo di Gesu dalla primissima

generazione cristiana, formata degli stessi Apostoli e udi-

tori di Gesu Cristo. In fatti egli, non una, ma piu volte

parla di cose apprese da altri : p. es. lo vi ho insegnato,
dice egli ai Corinti, in primo luogo quello che io pure im-

parai : che Cristo mori pe
j

nostri peccati, secondo le Scrit-

ture, e che fu sepolto e che risuscito eccetera (I. Cor. XV,
3-4). II secondo motive e Tessere stato scelto e istruito da

Dio miracolosamente a predicatore del Vangelo
2

;
il che ag-

giunge alia guarentigia storica, comune, una guarentigia

superiore e maggiore. II restringere dunque le fonti evan-

geliche ai soli tre primi evaugelisti, e una vera falsita.

1 V. Revue biblique : Etudes sur la theologie de S. Paul, del P. ROSE,
t. XII, pag. 337. 2 V. I Cor. XI, 23 Galat. I, 12.
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La seconda falsita e Tesclusione del Vangelo predicate*

e del Vangelo vivente.

In fatti, e impossibile che il nudo scheletro d'uno scritto

e d'uno scritto del tutto incompiuto sulla predicazione di

Gesu, qual e quello de' tre Sinottici, ci possa rendere esat-

tamente e pienamente tutto il Vangelo di Gesu. Per cono-

scere appieno il pensiero di Gesu e da vedere 1' idea che di

lui si formarono le prime generazioni cristiane e le istitu-

zioni che si fondarono, viventi gli stessi Apostoli. L' argo-

mento cresce poi immensamente, se si considera che quello

stesso Vangelo scritto non e se non 1'eco tenuissima del Van-

gelo predicate e del Vangelo vivente. Cio6, quelli che scris-

sero, eccetto qualche ricordo personale in due soli di loro
r

Matteo e Giovanni, e solo in parte ?
tutti gli altri attinsero

a quelle medesirae due fonti. Talchfc il Vangelo scritto non

e poi alia fin fine se non una particella della vetusta tradi-

zione dei primi decenni dopo la morte di Gesii 1
.

Ma v' e una terza falsita piii flagrante. Questa stessa fonte

del Vangelo scritto, pur gia tanto asscttigliata, neppur que-

sta, secondo il nostro esegeta, 6 fonte vera del Vangelo di

Gesu, se prima non si eliminmo alcune parti. Egli, cioe,

(senza provarlo, s' intende, o per sernplici sospetti) dichiara

aliene alia mente di Gesu tutte quelle parti del Vangelo

scritto, nelle quali si vede esservi correlazione tra esse e il

Vangelo vivente. In esse egli vi scorge senz'altro I'evange-

lista, che attribuisce a Gesu quello che era semplicemente
una pratica viva della Chiesa; vi scorge la mira secreta

d'ogni scrittore che nel narrare obbedisce involontariamente

ad una legge psicologica, cio6 di mettere in evidenza le

i Rammentisi il lettore che qui non possiamo ancora supporre

1'ispirazione del Vangelo scritto, dovendo ora noi considerarlo solamente

come fonte storica, veridica, e null' altro. Per la semplice ragione che

nella nostra ipotesi ancora non s'e provata la istituzione della Chiesa;

e che sarebbe assurdo andare ad abitare il secondo piano di casa,

quando si stanno erig-endo ancora le fondamenta di essa. Cosa, a cut

non badarono certi apologisti.
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sue idee e quelle del suo partito. Gli esempii di tali parti

aliene dalla mente di Gesu, secondo il Loisy, furono da noi

riferite al paragrafo XVIII, e non occorre ripeterli.

V.

Questa ultima asserzione ci punge, a dir vero, piti di

tutte. Poiche, bench6 ridotte arbitrariamente e senza nessun

senso critico le fonti del Vangelo ai soli Sinottici, pure ne' Si-

nottiei v' 6 tanto, da poter con essi soli ricostruire la sostanza

del Cristianesirno tradizionale, cio6 : a) la legazione di Cristo

da Dio, b) la sua divina figliuolanza, c) e la Chiesa, che sono i

muri maestri della gran fabbrica. Ma quando ci vengorio ad

insegnare che ne' Sinottici stessi, ora vi 6 un detto di Gesu

inventato dallo scrittore, ora un discorso inserito posterior-

mente, ora un altro messo 11 per far trionfare un'idea del

secondo secolo, Tarbitrio tocca davvero i limiti dell'audacia.

E adducessero pur qualche prova ! Nulla di nulla, fuori del

sospetto, che 6 poi figlio d'un pregiudizio.

A questa obbiezione razionalistica, che 6 1' ultima e piu

recente macchina di guerra della nuova critica, gli apolo-

gisti moderni rispondono con una larghezza e sincerita di

criterii, che tagliano netto la difficolta
; criterii, ben lontani

da certe sottigliezze e sotterfugi d' un' apologetica gretta
1

. Di-

ciamo, cioe, che Ferrore de' razionalisti 6 quello d' isolare la

testimonianza degli evangelisti dalla loro persuasione e dalla

persuasione teoretica e pratica di coloro a cui essi parla-

vano 2
. Costoro, dice il p. Lagrange, non vorrebbero trovare

altro ne' vangelisti se non puri storici, anzi puri critici, i

quali non s'occupino di altro se non di testimoniare fred-

damente i fatti. Ma vedendo che non 6 cosi, e che i van-

1 Chiamiamo la detta obbiezione V ultima macchina di guerra. Per

questa in fatti essi credono di rispondere al noto dilemma: Gesu
Cristo e Dio o un pazzo. Rispondono, cioe, in sentenza, cosi: Ne 1'uno

ne 1'altro
; poiche egli non si e detto Dio, ma solo gli Evangelisti gli

misero in bocca quelle parole (LABANCA, Gesu C. nella letter, contemp.

Torino, 1903, p. 158).
1 LAGRANGK Bulletin, de lett. eccl., Paris, genn. 1904, p. 25.
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gelisti, all' incontro, esprimono anche la fede a Gesu Cristo

e alle sue idee, eccoli gridare che i vangelisti non son buoni

testimoni de' fatti, perch6 li narrano nel loro aspetto sopran-

naturale e dietro gli occhiali della loro fede *. Or questa 6

una pretensione molto strana: pretendere, cioe, di trovare

negli evangelist! altrettanti freddi critic! della scuola moderna,

sotto pena di non creder loro! Innanzi tutto, gli evangelist!

furono d'una siricerita a tuttaprova; e i fatti che narrano,

sia pure che li narrano come base della loro fede, li nar-

rano pero con la ferma persuasione di raccontar fatti reali

ed accaduti, fatti di notorieta pubblica nella Chiesa. Que-
st'onore rendono ormai, almerio ai Sinottici, tutti i critic!;

e tutti son d'accordo in asserire che gli evangelist! attingono

a tradizioni piu antiche, cio6 a quelle della prima genera-

ziorie cristiana, quando non sieno testimoni ocular!. Anche

il razionalismo moderno ha fatto questo passo indietro, ren-

dendo quest
7

omaggio alia verita, checch6 sia della data pre-

cisa della composizione de' singoli Vangeli
2

.

C!6 posto, si domanda: Perch6 mai quando i vangelisti

narrano fatti e detti di Gesu, che essi danno come base della

loro fede o de' quali si vede la verificazione nella vita della

Chiesa, non devono piu dirsi veritieri? Perch& mai, allora,

que' detti e que' fatti devono dirsi alieni dalla mente di (rest 1 ?

Anzi, questo e un argomento maggiore per la verita di essi,

appunto perche hanno una riprova nel fatto cristiano. II Loisy,

p. es., vedendo che solo S. Luca (XXII, 19) e S. Paolo (I Cor.

XI, 24) mettono in bocca a Gesu nell' ultima cena Fate

questo in memoria di me
,
afferma che le parole di Luca

sono un'addizione paolina fatta da Luca stesso. Or come si

puo dire dal nostro Critico essere quelle parole aliene dalla

mente di Gesu, mentre la Chiesa, anche ai tempi di Paolo,

praticamente ripeteva la cena? II testo evangelico e il fatto

cristiano s' integrano pienamente ; poiche, quel fatto, donde

1 HARNACK, L'Essenza del Cristianesimo, Torino, Bocca, 1903, p. 20.
2 V. Civilta Cattolica, 1898, v. I, p. 23, // Cammino a ritroso del

razionalismo tedesco.
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ebbe origine, se non da Gesu? Cosi, come vedemmo, il Loisy

dubita che le parole onde Gesu comanda agli Apostoli di spar

gersi in tutto il mondo, siono inventate dall'evangelista, ed as

serisce che con esse egli voile affermare il fatto cristiauo della

predicazione apostolica (Marc. XVI, 15-18). Ma questo spar

gersi degli Apostoli a predicare, da chi pot6 avere avuto ori-

gine, se non da Gesu? Quindi, auche dato che Gesu non avesse

pronunziate quelle precise parole, il vangelista che & certa-

mente sincere, sa di esprimere il peusiero di Gesu, del qua!

pensiero vede la proiezione nel fatto della predicazione evan-

gelica. Quindi le parole del vangelista tornano ugualmente

vere, per un alt.ro lato
;
e i critici, negando a que' detti il

ondamento della tradizione, si trovano nuovamente dinanzi

ad un'altra tradizione. Cosi parimente il Loisy dubita che

le parole sul valore della morte redentrice di Cristo in

Marco sieno un ritocco proveniente dalla dottrina di S. Paolo

(Marc. VIII, 31). Ma come spiega'che S. Paolo, il quale non ha

mai conosciuto Gesu vivente, abbia potuto ottenere che la

sua dottrina fosse trasportata nel Vangelo di S. Marco? Evi

dentemente (nell'ipotesi del Loisy) cio pote accadere solo

perche S. Paolo esprimeva la tradizione ricevuta clai primi.

Quindi, anche data T ipotesi razionalistica, resta provato che

le parole di Marco esprimono la dottrina di Gesu.

Dunque ogni volta che il Loisy ripete : Ah ! i vange-
listi non riferiscono esattamente il pensiero di Gesu, ma

esprimono la fede della Chiesa -- si deve rispondere : Ma

questa fede della Chiesa donde e nata, se non dal pensiero

di Gesu espresso con parole e con fatti ? E gii evangelist!,

ci dica il Loisy, come potevano testificare il detto pen
siero in altro rnodo se non o ricorrendo ai loro ricordi per-

sonali (come pot6 essere in parte in Matteo e in Giovanni)

od alia tradizione, sia scritta, sia vocale, sia pratica de'prirni

discepoli? Dunque, se quel che scrivono e conforme a tal tra-

dizione, 6 una ragione di piu per dire che esprimono il pen
siero di Cristo. Quella tradizione vivente non 6 essa ancora

1'eco di una tradizione piu antica? A vedere tal pregiudizio
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de' critici, si puo rnetter pegno che, se il culto di Maria Ver-

gine, come ora e, fosse cominciato al principio del secondo

secolo, i critici, leggendo le parole di Maria Beatam me

dicent omnes generationes ,
avrebbero detto che esse furono

dall'evangelista messe in bocca a Maria per magnificare il

fatto cristiano.

VI.

]1 criterio apologetico ora accennato, cioe di considerare

il Vangelo scritto non isolatamente, ma nella luce del Van-

gelo predicate e del Vangelo pratico e vivente, a chi ben

lo considera porge un solidissimo argomento storico della Re-

ligione cristiana. Esso poi diventa veramente adamantine, se

a tuttocio si aggiungono le relazioni in cui esso e col tempo

passatOj cioe ad esso antecedente, e col futuro o conseguente;

relazioni di una cosi perfetta coincidenza, che ogni pensa-

tore deve dire : Q,uesto non e un caso, e solo la verita

puo spiegare il fatto. Che cosa intendiamo dire? Eccolo in

breve
;
non sono cose nuove, ma forse nuovamente dette.

Quel Vangelo scritto risponde esattamente al tempo s-us-

seguente ad esso. Ivi, in fatti, si narra che Cristo mand6

discepoli a predicare in tutto il mondo, fondando cosi una so-

cieta, di cui dovevano far parte tutti gli uomini (Marc. XVI,

15) ;
ed ecco nella storia del mondo, susseguente al Vangelo

scritto, si vede campeggiare da per tutto questa societa detta

Chiesa. E cio un caso? Inoltre, ivi si narra che Cristo co-

stitul uno de' discepoli a capo del piccolo gregge , qual era

al principio, e come a monarca gli diede le chiavi del suo

Regno (Matt. XVI, 18 19); ed ecco che in Roma fin dal I secolo

si vede un vecchio venerando che si dice successore di quel

primo a cui Cristo, secondo quel libro, consegno le chiavi
;
ed

ecco che quel primo, la cui tomba gloriosa 6 pure in Roma,
conta successor! sino a noi. Che coincidenza ! Sarebbe anche

questo un caso ? In quel medesimo libro si narra avere Cristo

detto ai suoi seguaci che in prova della verita della loro mis-

sione farebbero anch'essi, come lui, miracoli (Marc. XVI, 15
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Gio. XIV, 12); ed ecco che nel corso di tutta la storia, da quel

tempo fino a noi, si narrano miracoli operati da Dio in mezzo

al ceto de' cristiani. In quello stesso libro si dice che la

madre di Cristo esclamasse che tutte le genti la chiame-

rebbero beata (Luc. I, 48) ;
si afferma che i seguaci di Cristo

sarebbero perseguitati (Clio. XVI, 33) ;
che la Chiesa dure-

rebbe sempre (Matt. XXVIII, 20); che Maria Maddalena sa-

rebbe lodata e predicata in tutto il mondo (Matth. XXVI, 13);

che Gesu sarebbe segno di amore e di odio (Luc. II, 34); che

alcuni pescatori diventerebbero pescatori di uomini (Matt. IV,

19) ;
che alcuni seguirebbero i consigli evangelici (Matt. XIX,

11); che il centro religioso ebraico sarebbe spostato (Matt. XXI,

43); che il tempio sarebbe distrutto (Marc. XIII, 2). Or bene,

tutti questi ed altri simili detti, consegnati in quel libro,

hanno avuto la rispondenza reale nella storia seguente. Dun-

que, o bisogna dire che gli uomini si sieno presi arbitraria-

rnente il gusto di verificare que
;

detti, o che sono veri. La

prima parte non si puo ammettere, perch& la cosa e psico-

logicamente inesplicabile ;
molto piu che molte di quelle ve-

rificazioni sono state indipendenti dalla volonta umana. Dun-

que deve ammettersi la seconda parte, cio6 che sono veri.

Or essi non possono esser veri se non neir ipotesi del Cri-

stianesimo tradizionale, cio6 che chi li scrisse, espresse il

pensiero di Gesu Cristo, cio& di uno che parlava in nome
di Dio.

L'istesso argomento si potrebbe ripetere osservando la

coincidenza che T istesso Evangelo scritto ha col tempo pre-
cedents ad esso, in quanto il Vangelo scritto narra detti e

fatti che veriflcano antecedent! promesse fatte da Dio. Ma
basta cosi; 1'accenniamo solamente, per non essere lunghi.

Dal che ognuno puo intendere quanta luce si spande sulla

verita del Vangelo scritto e sui fondamenti della nostra fede.

Poich6 questo 6 proprio della verita, il collimare con tutti i

fatti che in qualsiasi modo abbiano relazione con essa
;
lad-

dove il carattere della falsita e della bugia & Vessere isolata

e il non avere con essi nessun coordinamento. Dal detto si

conchiude che, quando si tratta della sostanza del Vangelo
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(ossia delle sue linee principal!, p. es., se Gesu Cristo sia o

no Legato di Dio; se egli sia o no Figlio di Dio; se 1'abbia

o no provato con miracoli
;
se abbia o no fondata una Chlesa

eccetera) il Vangelo scritto, anche considerato qual docu-

mento storico, ci puo essere fonte sicurissiraa per decidere

quelle question!. Poiche, non trattasi qui di sottiglie^ze e

di minuzie (che si risolveranno in un momento logico poste-

riore, quando sara provata 1' ispirazione) ma d'idee sostan-

ziali che circolano in tutte le pagine evangeliche.

VII.

II Yangelo scritto, oltre le prove di veridicita sopra enu-

merate, prove tutte scientifiche che niuna critica onesta pu6

ricusare, ne ha un'altra che quasi vorremmo chiamare su-

perset'en lifica; ed e una, se non immediata, certamente una

mediata approvazione di Dio. Ed ecco quale.

E indubitato che la Fede professata dal ceto cristiano a

cominciar da Gesu Cristo sino a noi, in diciannove e piu se-

coli di storia, ha avuto una pienissima conferma da Dio. I

miracoli e una svariatissima specie di carismi soprannatu-

rali che si raggruppano sotto quel nome, attraversano, come

un filo d'oro, tutta la storia dell' agiografia cristiana dagli

Apostoli fino a noi. E forse necessario provarlo ? Per quei

filosofi da manicomio i quali sognano che il mondo fuori di

noi e creazione della nostra mente, sarebbe del tutto inutile
;

per la gente per bene la quale sa che i fatti s' impongono
dal di fuori al nostro intelletto, basta accennare agli atti

de' martiri, alle vite autentiche de' nostri Santi, all'opera

monurnentale de' Bollandisti, ai process! delle canon izzazioni

e giu giu, discendendo sino a noi, alia storia del Boissarie

sul santuario di Lourdes, e si vedra una serie ininterrotta

di opere miracolose operate da Dio nella persona de' nostri

Santi e per loro intercessione, come di persone a Dio care

ed accette. Un compendio di tutta questa gloriosa storia si

puo leggere ne' tre volumi del Ribet, La mystique divine

distingue'e des contrefaQons diaboliques et des analogies
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humaines l
. Essa 6 come la storia delle operazioni straordi-

narie di Dio nel mondo, da Adamo sino a noi, storia scritta

con una critica a tutta prova.

Or bene, il miracolo, ossia questo intervenire straordi-

nario di Dio nel mondo, sia pure che spesso (bench& non

sempre) abbia per fine particolare 1'aiuto della povera uma-

nita sofferente, esso ha nulladimeno, atteso tutte le circo-

stanze storiche, anche un fine generate ; quello, cioe, di esser

segno in mano di Dio, segno di approvazione per parte sua

e di guarentigia per parte nostra. E che cosa voile Dio ap-

provare con quella serie di miracoli? Voile approvare non

solo la dottrina del suo Legato, ma altresl quella de' suoi

veri seguaci. In fatti, egli predisse che i suoi seguaci ope-

rerebbero anch'essi miracoli air istesso fine (Marc. XVI, 17),

anzi, che ne farebbero de ;

maggiori (Gio. XIV, 11-12). Ne

fu parola vana; poich6 al detto corrispose il fatto. Appena
cominciarono a predicare, Dio confermo la loro dottrina

con miracoli (Marc. XVI, 20 Atti II, 4 - X, 46 - XVI, 8 -

XVIII, 5); e la loro catena e continuata fino a noi, come di-

cemmo. Questi dunque comprovano la fede di coloro per cui

mezzo Dio opero tali prodigi. Ma parte principale di questa

fede, anzi parte fondamentalissima su cui poggia tutto 1'edi-

fizio cristiano, 6 la credenza al Vangelo scritto, come a

libro veridico e codice sacro, contenente la somma della

Religione cristiana. Dunque tal credenza e, almeno implici-

tamente, approvata da Dio. La stessa cosa si puo enunciare

in quest'altro modo. La Fede cristiana 6 certamente appro-

vata da Dio con una continuata serie di prodigi e di carismi

soprannaturali, come si vede ne' Santi. Ma questa Fede e,

nella sua sostanza, identica a quella contenuta nel Vangelo
scritto

; anzi, la Fede de' cristiani sta alia Fede contenuta

nel Vangelo scritto come copia al suo prototipo. Dunque la

Fede cristiana contenuta nel Vangelo scritto & approvata da

Dio
;
e quindi il detto Vangelo & veridico, anzi 6 fonte tipica

di verita cristiana.

1 M. J. RIBET, La mystique divine etc. Paris, Poussielgue, 1879.

L'autore attinge ogni cosa a fonti autentiche.
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II qual argomento acquista maggior forza, se si considera

come molti di que' miracoli furono operati esplicitamente a

solo fine di comprovare la fede cristiana; e sono, per ci-

tarne alcuni, il miracolo di S. Antonio di Padova, che inangio

cibi avvelenati senza nocumento, in prova della verita di

quelle parole evangeliche : E se berranno qualche cosa av-

velenata, loro non nuocera (Marc. XVI, 18)
l

; quello di

S. Bonifacio, che in testimonianza della vera fede, passo

illeso tra le fiamme 2
; quello di S. Giuseppe da Copertino,

il quale ritiro il duca di Brunnswick dall'eresia luterana,

mentre egli assisteva in Assisi alia messa del Santo e co' suoi

occhi vide alcuni manifest! prodigi
3

; quello finalmente di

S. Rosa da Viterbo che nel 1251, per provare la verita della

stessa fede contro un' eretica inaliarda stette per tre ore nel

fuoco, senza abbruciarsi 4
.

Chiamammo quest' ultima prova superstientifica, perche

superiore alia critica umana. Vi sara forse chi la sdegnera?

Padrone; ma giacch6 Dio ha voluto concedercela, perche

sdegnaiia? Un fatto d'indole morale, qual' 6 quello della ve-

ridicit& del Vangelo scritto, puo avere innumerevoli contatti,

e il combaciamento e 1'accordo di tutti essi, quali che sieno,

deve considerarsi dal vero scienziato come un gran segno

di verita. Perch6 questo 6 proprio d'ogni verita, esser con-

catenata con tutte le altre
; laddove, il carattere dell'errore

e della bugia 6 restare isolati.

Sia dunque dalle contraddizioni e dalle falsita degli av-

versarii, sia dalle prove positive addotte, possiamo asserire

con buon diritto che le vere fonti del Vangelo, sono quelle

dell'insegnamento storico tradizionale, cioe, il Vangelo scritto

studiato alia luce del Vangelo predicate e del Vangelo vivo,

e che le fonti assegnate dalla nuova scuola del Loisy sono,

oltrech6 contradittorie, false, arbitrarie e distruggitrici d'ogni

Cristianesimo. (Continua)

1 BOLLANDISTI (13 giu^no) tomo XXIII, pag. 217, n. 6. 2
Ivi,

(19 giugno) t. XXIV, p. 760, n. 6. 3 Ivi (18 sett.) t. XLV, p. 1024,

n. 43-45. - v Ivi (4 sett.) t. XLII, p. 437, n. 20.
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IL PRIMO PROPUGNATORE BELLA INDIPENDENZA ITALIANA

(anno 1799)

Da ufficiale austriaco

a generale dei giacobini di Bonaparte.

Verso la primavera dell'anno 1799, la Francia repubblicana

giacobina diguazzavasi padrona di tutta F Italia dalle Alpi

allo stretto di Messina. II sogno massonico de' giacobini era

diventato una realita : il Papa (e il sogno intendeva anche

il papato) era prigioniero nelle loro mani
;

il re di Piemonte

confinato di fresco nelF isola di Sardegna ;
il re di Napoli,

o meglio la regina Carolina esulava fremebonda in Palermo
;

Francesco d'Este aveva lasciato Modena da un pezzo ;
Fer-

dinando d'Austria ancora stavasi in Toscana con un solo

piede, tenendo 1'altro gia alzato e pronto ai passi di fuga :

FItalia tutta beavasi assaporando la felicita novissima, river-

satale nel seno dal berrettino rosso, il quale, contrariamente

al corno di Amaltea che era figura dell'abbondanza, simbo-

leggiava tutte le miserie con tutti i peccati capitali!

Ma sembra scritto ne' destini de' popoli, che la qualita

principale, distin^uente le imprese di quella nazione oltre-

alpina, sia Fefimero. Cio almeno si verified sempre in Italia,

dove quella nazione spargendo sangue e denari in gran copia,

non vi eresse mai ne dominio ne dimora stabile: irruppe,

combatte, rubo e distrusse, e se ne fuggl con le spade che

le frugavano i reni !

E quest'ultima ventura le tocco in maniera speciale nel

decorso di tutto Fanno 1799, nel quale scoppio la seconda

coalizione europea, le cui armi la cacciarono da tutta FItalia

con una prestezza di assai superiore a quella, onde ne avea

1904, vol. 2, fasc. 1291. 4 24 marzo 1904.
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fatto la strepitosa conquista. Infatti a' 30 di marzo il gene-

ralissimo giacobino Scherer era battuto dall'austriaco Kray
sulle rive dell'Adige, ed a' 5 di aprile toccava una seconda

sconfitta a Magnano, nelle vicinanze di Mantova
;
a' 27 dello

stesso mese, le schiere giacobine comandate da Moreau sono

profigate a Cassano d'Adda dall
;

invitto Suwaroff, duce

de'Russi; nelle giornate de' 17, 18, 19 giugno 1'esercito

giacobino, gia conquistatore facilissimo di Napoli, ed ora

ricondottone dal MacdonaM, fu sgorainato dal medesimo Su-

waroff sulle rive della Trebbia vicino a Piacenza. I fuggitivi

galli si rifuggono in Geneva: tutta 1'altra Italia & perduta.

Invano tentano una riscossa: nella battaglia di Novi (15 agosto)

dove giocarono le ultime fortune, furono sgominati con im-

mense perdite e con la morte del Joubert, nuovo generalis-

simo, il quale sconto nel sangue I'infame espulsione dal Pie-

monte del re Carlo Emmanuele, eseguita per suo maiieggio

un nove mesi prima.

La coalizione era dunque trionfatrice in tutta Italia, merce

il valore e la strategia del russo Suwaroff. Ma i trionfi militari

vennero subito contrariati dalla politica. Inghilterra ed Austria

s
7

ingelosirono della preponderanza russa ne' mari mediter-

ranei; la prima temeva per Malta e per Corfu, la seconda

voleva per se il dominio deiritalia, contrariamente alle dispo

sizioni dello czar Paolo I, il quale con decreto 1 febbraio 1799

aveva dichiarato, la nuova guerra non aver altro motive se

non quello di restaurare 1'ordine antico, e di restituire ai

legittimi padroni le province conquistate. Tanto disinteresse

seppe male all'Inghilterra ed airAustria ! E per siffatta ma-

niera il frutto di stupende vittorie ando perduto, fintantoche

indi ad un anno rAustria ne cogliesse il frutto nella stupenda

sconfitta toccata ne' campi di Marengo.

Intanto per6 che le orde giacobine disperse in tutta Tltalia

si andavano mano mano raccogliendo a fine di far fronte alia
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nuova oste assalitrice, i popoli si sollevavano frementi, e con

ogni maniera di armi facevransi a scuotere Tin fame giogo gia-

cobino, a trarre vendetta di tutti i sostenitori di que' pre

datori della patria, ed a seppellire nel sangue le istituzioni

e le insegne. di quella repubblica distruggitrice dell'ordine e

della religione.

La prima grande mossa all' insurrezione nazionale oontro

i barbari, fu data dal cardinale Fabrizio Ruffo, quando quel-

1'ardito porporato alzato il vessillo della riscossa, in nome
dell'offesa patria e dell'offesa religione bandi la guerra santa.

Fu la scintilla che in breve ora sollevo 1'incendio: da' 28 feb-

braio a' 20 di giugno di quest'anno 1799, una vera fiamma

di guerra arse da Reggio di Calabria sino a Terracina. Alia

voce di un cardinale, Vicar io del re, popolo e clero si mos-

sero, e presero le armi sotto la guida di capitani improvvisati,

i nomi de' quali rimasero celebri: Pronio, Rodio, Gualtieri

PanedigranOy Salomone, De'Donatis, Statuti, Falbo, Rocca-

romana, Michele Pezza detto Fra Diavolo.

Nel Lazio si 6 in armi contro i giacobini firio dal febbraio

del 1798. E di que' conduttori delle masse popolari contro gli

odiati predoni delle chiese e de' tesori di Roma, sono in nome
tuttavia: Don Fedele De Angelis in Ferentino, Vincenzo Spa-

ziani a Frosinone^ Nicola Pellegrini a Veroli, Lattanzi e Ca-

taldi ad Alatri, ed altri bene assai.

NeirUmbria il piu celebre oppositore ai nemici della patria

fu Andrea Tiburzi, arciprete di Cottanello in quel di Rieti:

il quale nel febbraio-marzo 1798 giunse a comandare fino

a 5000 uomini, e diede a' giacobini galli, polacchi, romani,
ardua matassa da dipanare.

Intanto il famoso Sciabolone di Teramo animava i popoli

del Pice no contro 1'invasore sacrilego, eccitando le popolazioni
delle M-irche confinanti con gli Abruzzi ad impugnare le armi

ed a combattere senza tregua i giacobiui di quale si fossero risma.

Per siffatta maniera la guerra non cesso mai di ardere

nel decorso del 1799 da Civitavecchia al Tronto sino alia

estrema Calabria!
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Quando poi fu dichiarata la seconda coalizione contro la

sanguinaria repubblica della Seana, e quando un principe

della Chiesa chiamo alia riscossa i popoli, agli antichi ca-

pitani si aggiunsero de' nuovi, T insurrezione si distese in

tutte le terre italiane, e Toscana e Liguria e Lombardia e

Piemonte bandirono la guerra nazionale contro gli odiati dis-

sanguatori di terre
?
che avevano occupato contro ogni ragione,

anzi calpestando ogni diritto ed ogni legge, non aventi per

se che la legge di Brenno !

Fu sparso allora il sangue a torrenti : per le vie d'onde

i gallo-itali giacobini fuggivano ; per le gole de' monti, ove

tragittavano ; per le strade, per le campagne, per le citta,

e per i borghi, per tutte le vie e per tutte le soglie delle

case, venivano accolti a fucilate : tanto erano abborriti dai

popoli italiani i
!

1 Per la tanta allegria di vederci liberi dai francesi eravamo tutti

ubbriachi...
,
cosl il conte Monaldo Leopardi nella sua Autobiografia,

pubblicata dall'AvOLi (Roma 1883) p. 143. Quell' odio ai giacobini fu

comune a tutto il popolo italiano, clero, aristocrazia, e massa del popolo:
i loro sostenitori, detti patriotti, pochi per verita ma interessati e schia-

mazzatori, vari legulei, scrittorelli, qualche nobile scapestrato o vile,

pochi preti e vari frati libertini, diedero inateria a quell'odio popolare, e

divennero oggetto di fierissime rappresaglie. Le quali sono certamente

biasimevoli; ma oltreche nelle mosse popolari sono inevitabili, nelle cir-

costanze di quella insurrezione si presentano alia storia come scusabilis-

sime. I patriotti avevano congiurato con i giacobini francesi, avevano loro

servito di manuteng'oli nella spogliazione delle cbiese, dei musei, delle

biblioteche, e nell'esazione di quanto di oro e di argento si trovava nelle

famiglie italiane; e con que'le spoglie, e con impiegbi avuti dagli usur-

patori tiranni si erano arricchiti, mentre il popolo gemeva e fremeva,

dissanguato ed impotente. Infiammato da tali cause, non e egli scusa-

bile 1'odio feroce, non sono scusabili le vendette menate a furia dalle

masse che non ragionano?

Eppure presso gli scrittori patriottici di storia, il popolo tutto d'ltalia

che pugnava per la liberta, per la religione, spargeva sangue e vita,

fremente contro lo straniero... e bistrattato
;
laddove i patriotti, manu-

tengoli di esso straniero e veri traditori della patria, sono celebrati a
cielo: quanta aberrazione ne' giudizii di cotesti istoriografi ad usum!
I concetti e le nozioni piu elementari, come sono quelli di patria e di

diritto naturale, vengono da cotestoro o tramutati o pesati con bilancia

iniqua.
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Gli antichi condottieri delle masse, dette degli insurgenti,

ridiscesero allora nel campo, e strinsero per ogni dove con

guerra sterminatrice i galli giacobiai fuggiaschi, o padroni

tuttavia di qualche citta. E gli Aretini nella Toscana, i vari

duel napoletani negli Abruzzi, nel Lazio, e nelle Marche con-

vennero alia testa d'innumerabili armati, ardenti tutti del de-

siderio di sterminare dalle terre italiane il mal seme giacobino;

ci6 aecadeva massimamente dal maggio all'ottobre del 1799.

Ora tra tutti i conduttori di quei popoli combattenti, se

ne trovo uno che capitano le sue genti con vera arte di

guerra, da lui imparata nella stessa scuola dei francesi,

sotto le cui insegne repubblicane egli aveva militate per

quasi tre anni. E si era accattata tanta stima per la sua

valentia e per la sua capacita tecnica, che il generale

Laharpe, il Joubert, e lo stesso Bonaparte ne facevano gran
conto. Infatti a soli venticinque anni, egli era gia generaie
di brigata nello stesso esercito gallo-cisalpino.

Era questi il generale Giuseppe Lahoz Ortiz, il quale abban-

don6 le schiere e il servizio dei giacobini, si mise alia testa

degli insurgenti delle Marche, e debello i giacobini difendendo

gli interessi della coalizione, e della Santa Sede, e mori tragi-

camente nell'assedio di Ancona, nell'ottobre del 1799, quando
con vera arte di guerra aveva ridotto in quella citta e stava

stringendo con formale assedio i giacobini, che erano coman-

dati dal generale Monnier.

D'altra parte, laddove i nomi di Fra Diavolo, dello Scia-

bolone, del Tiburzi, del Rodio... sono conosciuti ed illustrati

abbastanza, la vita del Lahoz ci riesce quasi incognita, non

trovandosi menzione di lui se non qua e la alia spicciolata

nelle narrazioni grandiloquent! del Botta, nella storia assai

piu stimabile del Cusani, e negli annali del Coppi. Perci6

sono venuto nel consiglio di presentare in maniera continuata

le parti principal! della vita di quel guerriero, il quale fu il

primo a concepire e ad eseguire con le armi ed in giustissima

guerra il disegno di una Italia libera, unita ed indipendente
1

.

1 Nella pubblicazione di un efttratto del Diario di Domenico Bona-
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L'argomento e difficilissimo per la mancanza de' docu-

ment!, e per la incertezza di quelle nozioni che ci traman-

darono quegli storici, che di lui ban fatto qualche menzione *.

In questa monografia porro in prospettiva le cose dagii altri

mini degli anni 1796-1799, Tommaso Casini cosi osserva in una nota a

p. 95 del suo opuscolo : Sono notevoli le pag-ine che 11 Bonamini scrive

nel suo diario suile ultime vicende ed imprese del generale cisalpino

Giuseppe Lahoz
;
sulle quali ritornero in un altro lavoro, tesseridone la

storia e cercando di chiarire il rnisterioso tentative indipendentisia di

quel capitano, che alcuni glorificarono come un martire, altri dipinsero
come un traditore. Certamente notabili, ma poche sopratutto e con-

fuse trovo essere le notizie sul Lahoz dateci dal Bonamini. Del lavoro

poi promosso dallo stesso Casini nel 1892 non ho potuto trovare alcuna

traccia.

1 Oltrc -li autori citati, alcuni altri scrittori parlano del Lahoz. II

primo e principale e il commissario o console giacobino MANGOURIT,
nella sua opera: Defense d'Ancone et des departements romains... par le

general Mourner. Paris, an. X, 1802, in due volumi. un autore dagli

spiriti bizzarri, dai giudizii pieni di g-iacobinismo, empio, superficial,
e che non vede e non riconosce al mondo se non i rneriti de' suoi con

nazionali, cui egli presenta come apportatori in Italia dell'eta di Saturno !

Quando in Italia i suoi eroi erano stimati veri ladroni armati del diritto

del ferro. A ogni modo le sue notizie intorno 1'assedio di Ancona (1799)

sono prezio.se, e per quello che asserisce corne testimone presente, e per

quello che riferisce da rapporti militari.

Si possono aggiungere : A. CRIVELLUCCI Una comune delle Marche
nel 1798-99 e il br

iffante Sciabolone (Pisa, Spoerri, 1893) ;
e un lavoro

documentato, ma scritto con una critica, tutta propria di cotesto autore.

II quale, come tutti o quasi tutti gli scrittori della nuova Italia, non
erode di riuscire gradito, se non gitta un qualche moccolo contro il

governo de' preti: ora che si guazza beatamente nel governo laico, co-

teste tirate hanno dell'ingenuol II Crivellucci pero non conosce 1'autore

sopra citato: e una vera lacuna nel suo libro. A. DUFOURCQ, Le regime

jacobin en Italie, Paris, Perrin et C., 1900. E un' opera assai complessa,

comprendente un' immensa farragine di documenti di archivii, ma tu-

multuariamente eseguita, c con criterii poco ponderati.
- TOMMASO

CASINI, Pesaro nella repubblica cisalpina. Estratti dal diario di Domenico
Bonamini (1796-1799), Pesaro 1902 (pp. 97). Sono poche pagine, ma pre-

ziose; ed il Casini ha avuto miglior criterio del Crivellucci: invece di

un racconro tessuto da lui. ci ha dato il testo del Bonamini, autore let-

terato e magistrato, spettatore delle cose che descrive. Ha il difetto pero
della non esattezza delle date : cosi a p. 57, nel margine 4 raaggio 1799

ci parla di cose avvenute agli 11 e 13 di detto mese! A ogni modo se

il Crivellucci avesse, come ha fatto il Casini, pubblicato il testo mano-
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toccate qua e col alia rinfusa, vagliero le varie opinion!,

ed aggiungero eziandio alcun che sebbene poco d'inedito.

L'importanza del personaggio e la rarita delle sue notizie

accatteranno per una parte 1'indulgenza del lettore, e per

Taltra rinfrancheranno lo scrittore, il quale piglia a trattare

un argoraento, in cui se non altro da a vedere 1'espressione

di un nobile desiderio.

*
*

Come ce ne avverte lo stesso no me, Giuseppe Lahoz l nao

que nella Lombardia 2 da famiglia spagnuola ivi stabilita forse

fino dal tempo della dominazione di quella potenza nelle terre

lombarde : 1'anno della sua nascita, essendo egli mortonel 1799

in eta di 26 anni, sarebbe il 1773. Studio all'universita di

Pavia, dove ebbe a compagno il Pancaldi ed altri molti che

s' illustrarono ne' tempi della repubblica cisalpina.

scritto del diario del Pastori, avrebbe mostrato miglior giudizio storico,

che non ha fatto citandone alcuni brani a spilluzzico. BRUTO AMANTB,
Fra Diavoto e il suo tempo, Firenze, 1904. E un lavoro errato : di Fra Dia-

volo dice poco, e de' tempi di Fra Diavolo rifrigge le cose conosciute.

I document! nuovi, cavati dall'archivio di Stato di Napoli, hanno poco
interesse

;
le citazioni di scritti conteinporanei, come del Monitore di

Roma, sono arrecate senza criterio, sapendo tutti che quel Monitore e

una fonte di bugie. Ci da il Colletta come autore sempre piu esatto, quando
il Sacchinelli ed altri scrittori piu recenti ne hanno gia dimostrato gli

errori a palate. Grande merito di Bruto Arnante e 1'animosita contro i

Borboni, che esprime sovente nelle sue pagine a torto e a diritto, in

maniera pero che oramai e cosa stucchevole, quanto inutile. L' Auto-

biografia del conte MONALDO LEOPARDI, e una fonte preziosa per cio che

riguarda le ultime imprese e la morte del Lahoz, essendosi il Leopardi
trovato presente all'assedio di Ancona. Le altre fonti verranno citate

a mano a mano.
1 II suo vero noine era De La Hoz

;
cosi almeno si sottoscriveva egli

stesso in alcune lettere scritte al g'enerale Cellini, che citero piu innanzi
;

e cosi ne' suoi vari proclami, come per esempio in quello de' 6 luglio 1799

da Macerata.
2 II CUSANI lo dice nativo di Mantova, Storia di Milano, IV, 394, ed

altrove passim. II MANGOURIT lo fa nato in Milano, I, 51. II COPPI sta

col primo (II, 83), laonde deve il Lahoz avere sortito in Mantova la luce

natale.

L'origine spagnuola ci e attestata dal Mangourit, il quale c' informa

che quando il Lahoz passo al servizio de' giacobini, il padre di lui

Lahoz Ortiz era comandante maggiore in an reggimento austriaco (1, 115)
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Dall'universita passo al servizio militare dell' Austria, si-

gnora della Lombardia, in un reggimento detto di Belgioioso,

nel quale aveva il grado di officiale nel 1796. Quando in

quell'anno il Bonaparte ebbe invaso la Lombardia e sgomi-

nato le truppe austriache, il Lahoz trovavasi con un forte

nerbo di austriaci rinchiuso nel castello di Milano, dove,

gia occupata la citta, Taustriaco L'Ami si manteneva tut-

tavia. Arresosi il castello a' 29 di giugno insieme con tutte

le genti e con tutte le armi, il Lahoz con altri ufficiali e gre-

gari, forse a cagione della pochezza della difesa fatta dal

L'Ami e de' patti vergognosi onde uomini ed armi furono

consegnati a' francesi vincitori, disertarono le file austriache

e passarono a militare nelle schiere della repubblica gracobina.

La sua perdita dispiacque assai agli austriaci, i quali lo

accusarono di malversazione e del furto della cassa del reg-

gimento, e sembra che mettessero a prezzo la sua testa 1
. Lo

accolsero con festa i francesi, che videro in lui un guer-

riero nato
;

il generate Laharpe lo fece subito suo ufficiale

aiutante, e il Bonaparte lo adopero nella formazione della le-

gione lombarda, della quale diede il comandamento al gene-

rale Cervoni 2
.

Era il Lahoz, a giudicare da quanto di lui fu asserito da

chi lo conobbe, un uomo per nulla ordinario. II Leopardi, che

lo vide alia testa delle nuove milizie a passar per Recanati,

lo descrisse come un fulmine di guerra
3

. II Bonamini ce lo

descrive cosl : Era Lahoz uomo tale, che quando una per-

sona per una sola volta aveva parlato con lui, conveniva ne

1 Cio e riferito dal Mangmirit, il quale pero dichiara falsa 1' incri-

minazione, asserendo non avere il Lahoz portato neppure i propri da-

nari. Secondo lui, il Lahoz passo ai giacobini, siccome epris de la

liberte ! (I, 51).
2 Scriveva al Berthier (29 settembre 1796) : Vous autoriserez 1'aide

de camp Lahoz : 1 a prendre, pour la legion, quelques officiers fran^ais

qui sont surnumeraires, et qui, de bonne volonte, voudront entrer dans
la legion... Vous donnerez Tordre au general Cervoni de se rendre

a Milan pour y surveiller la formation de la legion lombarde, dont i

prendra le commandement. Correspondence..., II, n. 1043, 1044.
3

Autobiografia, 133.
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rimanesse del tutto innamorata *. Ed il famoso Cornell!,

ufficiale avventuriere di gran nome, lo dichiaro all'impera-

tore Francesco I siccome il piii capace di tutti i generali au-

striaci e francesi 2
.

Di questo suo valore egli diede varie prove, ma devesi

per verita confessare che quelle prove non onoravano 1'uomo

italiano : io non potro mai approvare, nonche lodare 1'opera

di un soldato, il quale impugna le armi e le dirige contro i

suoi concittadini, contro i figliuoli della medesima patria, a

fine di sostenere la dominazione di un ingiusto conquistatore.

Ora il Lahoz e il Pino, ed altri moltissimi si trovarono in

questo caso. Se non che il primo, accortosi di quello che ve-

ramente erano e di quello che cercavano i francesi in Italia,

si scosse a tempo, vergogno di se stesso e dell'opera sua, e

rivolse T ingegno e le forze a sterminarli dall' Italia : la qual

gloria non ebbe il general Pino, come vedremo.

Ma diamo un qualche cenno di quelle sue prime poco

gloriose, od almeno poco lodevoli imprese.

Come tutti sanno, la repubblica di Venezia erasi dichia-

rata neutrale nel gran duello tra TAustria e la repubblica

giacobina, che nel 1796-1797 si combatteva nelle campagne
mantovane e trentine : la quale neutralita fu errore enorme

dei principi italiani, i quali offrirono al giacobino Bonaparte

la delicata attenzione di farsi mangiare uno appresso Taltro,

invece di unirsi insieme in lega comune contro quel guer-

riero ladrone. Ma ci6 che non fecero i principi, vedremo che

fu fatto dai popoli.

1
Oper. cit., p. 58.

2 In un suo documento all'imperatore, il Cornell! dicevagli : Que
V. M. me permette de lui dire... que Lahoz valait mieux que tous les

generaux autrichieris et franc,ais. Questo documento, con altri molti del

Comelli, trovasi nella Histoire des conspirations formees contre Napo-
leon Buonaparte depuis 1798 jusqu'au 1814, ou chronique secrete de France

et d' Italie. E un'opera in tre volumi stampati alia macchia in Londra

nell'anno 1815, che non furono mai pubblicati ;
si possono quiridi con-

siderare come manoscritti. Sul Comelli ha dato notizie I'HELFERT nel

c La caduta della dominazione francese deWAlta Italia trad, dal te-

desco di Cusani Confalonieri. Ne discorriamo a lungo nel La S. Sede

e il congresso di Vienna
,

di prossima pubblicazione.
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Tuttavia neH'aprile del 1797, dopo avere finalmente capito

il gioco de' giacobini, Venezia mando come una fiammata dei-

1'antico valore, e fece qualche sforzo per iscuotersi dalle spalle

il nuovo sciame delle locuste oltrealpine. Dietro le soperchierie

de' giacobini che settariamente s'erano insignoriti di Bergamo
e di Brescia, la repubblica veneta, la quale doveva pagare al-

Tesercito invasore un milione di lire al mese, alzo finalmente la

voce e le armi; e subito i montanari bergamaschi discesero

armati dalle valli di Trompia, di Sabbia, e di Canonica, ed

attorniarono le citta di Bergamo e di Brescia
;
furono imprima

battuti dal francese Landrieux accorso da Milano. Ma quelli

che si erano dirctti alia citta di Brescia, capitanati dal conte

Fioravante, trionfarono, presero la citta e i giacobini, e fecero

prigioniero lo stesso patriotta bresciano Lecchi, il quale si

era latto generale de' favoreggiatori dello straniero. Accorso

allora il Lahoz con la legione de' cisalpini segno la sna se-

conda prodezza col debellare que' difensori dc'lla loro patria

a Chiari e a Desanzano, 12 aprile 1797.

A' 17 di aprile scoppio in Verona una terribile ribellione

contro i nuovi grassatori, che apportavauo ai popoli la parola

di liberta, ed ai popoli rubavano le sostarize. Anche qui la

riscossa origino dal popolo, che esercito a suo modo irreflesse

ma terribili rappresaglie. A ogni modo se Venezia non fosse

stata allora 1'ombra sua di una volta, il Bonaparte con tutto

il suo orgoglio avrebbe incontrato Fornovo in Verona. A do-

mare quel pugno di popolani, ed a fame aspra vendetta,

concorse co' cisalpini da Milano nuovarnente il comandante

Lahoz, il quale in poco d'ora n'ebbe ragione.

Denominai piu sopra seconda prodezza, quella onde il

Lahoz sconfisse i montanari bergamaschi. La prima opera

dell'armi egli infatti aveva esercitato nelle Legazioni, com-

battendo e fugando a' 2 di febbraio insieme con le schiere

giacobiue del giacobino Victor il piccolo e mal destro eser-

cito pontificio sulle rive del Senio, vicino a Faenza.

Tali si furono le sue imprese nel decorso dell'anno 1797.

L'anno 1798 fu per 1'esercito giacobino come a dire 1'anno

dei riposi di Capua: padroni deirItalia attesero a predarla
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con istupenda disinvoltura in nome della liberta
;
rubarono

immense dovizie di ori e di capi d'arte, e pascolarono i gonzi

patriotti ed i popoli frementi con feste e gozzoviglie innomi-

nabili e con inalzamento di alberi di liberta, d'onde pioveva

nella misera nazione insieme con la fame il ludibrio i
!

Spettatori dello sperpero miserando in cui subissavano

travolte le sostanze e le popolazioni d' Italia, e certo che

alcuni uomini di cuore e di grande intelletto, richiamando

nelle loro anime il sentimento di vero patriottismo, pensarono

a porgere alia rovinata nazione un qualche riparo. Furono

quelli i generali Lahoz, Pino, e Theulie, ai quali si aggiun-

sero i cittadini Birago e Paribelli, il primo di Cremona, e

Paltro milanese.

Sembra che il Lahoz neli'accomodarsi al servizio militare

tra le file dei giacobini, credesse ingenuamente alle dichiarazio-

ni dai giacobini espresse, che venivano cioe in Italia per darle

veramente la liberta, per mandarne via i dominatori tedeschi,

abbatterne i piccoli sovrani, e riunire tutte le membra del bel

paese in una nazione sola da essere governata popolarmente.

La creazione della repubblica cisalpina, che comprendeva
tutta la Lombardia, PEmilia, tutto il bergamasco e quel di

Brescia, le Romagne e le Legazioni di Ravenna e di Fer-

rara con la Marca di Ancona e di Fermo, ducato di Urbino,

e provincia di Macerata, confermo in parte quella credenza.

Ma i prossimi avvenimenti che si svolsero in Lombardia tol-

sero in breve ora ogni illusione intorno ai disegni della re-

pubblica francese sopra P Italia.

Partito il Bonaparte per la leggendaria famosa spedizione

di Egitto, Panarchia non tardo lungo tempo a scompigliare le

1 Ha dell'incredibile 1'accecamento, anzi il delirio, col quale i galli

giacobini credevano veramente di avere arrecato all'Italia la felicita.

Odasi il Mangourit con che pazzesco entusiasmo parli di Roma, che i

giacobini avevano ridotta allo stato di un'erma spelonca : Rome avait

recouvre sa jeunesse, ses aigles, ses citoyens, ses heros... (I, 95-95).

Non par vero che la razza de' Quichote sia cosa d'invenzione ! Vedi il

nostro romanzo storico II Caporole, trasteverino, peripezie di Roma negli

anni Jl96-1199
,
dove e dimostrato a fatti, che Roma non ricupero dai

giacobini galloromani se non miseria orrida ed orrida fame!
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sorti della Cisalpina. II direttorio della Senna mostr6 in ap-

parenza di riconoscere I'autonomia di quell'amalgamata re-

pubblica, ma col fatto diede a vedere di non avere altro in-

tendimento all'infuori di quello di sfruttarne le sostanze e di

padroneggiarla sovranamente.

Quindi dal marzo al settembre di quell'anno 1798 attese

a cambiare la costituzione cisalpina stabilita dal Bonaparte
due anni prima; ad imporre alia repubblica dell'Olona una

contribuzione di un tredici milioni all'anno, in compenso della

liberta conferitale
;
e per ultimo a governarla addirittura con

un commissario francese nella capitale, il quale era una spe-

cie di vicer6 repubblicano, insignito di una vera onnipotenza.

La confusione in Milano per 1'arrivo e per 1'opera e per

la rapida successione di cotesti commissari, fu grande oltre-

modo : Brune, Trouve, Fouche, Rivaud si successero in quella

bisogria nello spazio di pochi mesi, dal marzo al settembre.

Si convocarono i comizii, si mutarono i direttori, si scaten6

la discordia... Invano i general! Lahoz e Theulie fecero ogui

sforzo a fine d' impedire 1'attentato che macchiuavasi contro

la costituzione cisalpina; invano nel luglio-agosto di quel-

l'anno si recarono a Parigi per protestare dinanzi al diret-

torio contro quel provvedimento, che toglieva alia Cisalpina

una tal quale indipendenza costituzionale : non furono ascoltati

altrimenti, e si ebbero in Parigi un decreto che li obbligava

a ritornare in patria
l nello spazio di 24 ore 2

!

Allora massimamente fu decisa la risoluzione di una ri-

scossa nazionale : il generale Lahoz ne fu il promotore ed il

capo. Se diarno ascolto a Carlo Botta, che era si puo dire

presente agli avvenimenti, si fond6 allora da que' cisalpini

una societa, detta de' raggi, che ebbe in rnira una solleva-

zione generale contro francesi e tedeschi, in ordine all'assetto

nazionale di tutta 1' Italia in nazione unita ed indipendente.

Ecco le poche parole dello storico piemontese:

1 CUSANI (v, 229) li dice espulsi dal Talleyrand, allora ministro degli

esteri.

8
MANGOURIT, I, 52, 53.
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Sors3 in quel puuto
l

priucipalmente una setta, la quale coiitraria

del pari ai francesi che ai tedeschi, dagli uni e dagli altri voleva liberare

1'Italia, col fine di darle un essere proprio e indipendente... Delibera-

rono, che le voci d'indipendenza si spargessero fra i popoli, che si ti-

rassero nell'unione quanti corpi di genti assoldate si potessero ;
che a

questo medesimo fine si facesse una intelligenza coi Romani e coi Na-

poletani, e che ad ogni caso si facesse un'accolta di gente in Komagna,

perche quindi o nei circonvicini e piani paesi si spargesse, o sul dorso

degli Appennini si ritirasse, secondoche gli accident! richiederebbero.

Per nutrire il disegno ordinarono adunanze secrete, che fra di 3oro cor-

rispondevano, e la cui sede principale era in Bologna; e siccomeda Bo-

logna come da centro queste adunanze si spandevano a guisa di raggi

tutto all' intorno negli altri paesi d' Italia, cosi chiamarono questa loro

intelligenza societd dei raggi
2

.

Degli storici che ci dieno ragguagli cosiffatti intorno a

questo punto interessantissimo, io non ho trovato altri al-

T infuori del Botta
;

il Coppi (II, p. 235) non fa se non corn-

pendiare il primo.

II nome per6 di setta, adoperato dal Botta, va inteso come

sinonimo di congiura secreta, la quale in quel tempo fu ve-

ramente ordita dal generale Lahoz. Ma fu ordita senza giu-

ramenti, senza iniziazioni, senza simboli, senza quelle grotte-

sche cerimonie che costituivauo i misteri della setta massonica,
o carbonaresca : la quale osservazione e di molta importanza.

Perche il primo moto, come i primi concetti per Tunione e

per T indipendenza dell' Italia, non ebbero origine nelle logge
o nelle vendite di carbone, come si crede comunemente. II

primo che coucepi quel disegno, nella cui esecuzione, intem-

pestiva quanto si vuole e piu o meno interessata, ossia il

generale Lahoz, non fu n6 massone ne carbonaro. Ne il sao

pensiero accenno mai ad una Italia unita sotto una monarchia
o assoluta o costituzionale, ma fu quello di una repubblica

italiana, naturalmente federativa.

II disegno della congiura contro i giacobini, come la sua

1 Pecca ordinaria del Botta e il non mettere le date precise : quel

punto comprende lo.spazio marzo-ottobre 1798!
2 Storia d'Italia..., I. XIV, sul fine.
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propagazione quasi per tutta 1' Italia, ci e pure attestato dal

Cornell!.

Cotesto celebre avventuriere era un prode ufficiale, che

servl per dieci anni nell'esercito austriaco, ossia a comin-

ciare dal 1795; prese parte alle campagne del Wurmser e

dell'Alvinzi nel 1796 -97, e rese grandi servizii relativamente

alia liberazione di Mantova, dove il primo era chiuso, e dove

fu costretto a capitolare a' 2 ftbbraio del 1797. Dopo la pace

di Campoformio conchiusa nell'ottobre di quest'anno (1797),

egli trovavasi di guarnigione in Verona, nel tempo appunto

che nella Cisalpina congiuravasi per I'unione italiana, e

facevasene grande propaganda in tutta la peuisola.

Racconta il Comelli, in una sua relazione all'imperatore,

la quale conservasi neH'archivio di Vienna, qualmente ap-

punto in quel tempo venisse egli richiesto al gabinetto di

Vienna da due deputati italiani a fine di comandare la riscossa

nazionale che tramavasi in Italia l
. Egli si offri inoltre ad oc-

cupare la citta e la fortezza di Mantova con un eolpo ardito,

mettendosi alia testa di vari congiurati d'intesa con un drap-

pello di soldati. L'imperatore comunico il disegno al giovine

principe di Orange, il quale era destinato al comando supremo
dell'esercito austriaco per la campagna d'ltalia che gia pre-

paravasi di concerto con Russia, Inghilterra e Turchia. Ma
il principe essendo morto in Venezia per una indigestione

di ostriche, i general! austriaci vollero conoscere i registri

de' congiurati. Al che essendosi ricusato il Comelli, venne

carcerato in Verona, e quindi spedito all'esercito del Reno,

comandato dall'arciduca Carlo. Essendosi gia dichiarata

guerra tra Francia repubblica e la seconda coalizione, egli

combatte ne' Grigioni nel marzo del 1799, e fu fatto prigione

1 Le comte C(omelli) de (Stuckenfeld) est demande en 1798 a la

cour de Vienne par deux deputes italiens P(arabeili) et B(irago), pour
comander la contrerevolution qui se tramait alors en Italic. Histoire

des conspirations . cit., Ill, 98; e II, 26. II Comelli si dichiara di famiglia

romana al servizio deH'Austria da molto tempo ;
ed afferma che un suo

antenato, per g-este compite all'assedio di Vienna dal turchi, aveva otte-

nuto quel titolo.
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da' francesi per vigliaccheria di uii capitano austriaco, chia-

mato May tan i
*,

alia battaglia di Tauflers il dl 25 di marzo.

Nell'essere condotto alia volta di Francia, il Comelli passo

per Milano, dove ebbe vari convegni col generale Lahoz,

dalla cui bocca udi il disegno della congiura nazionale, ed i

mezzi di eseguirla. Ripete sottosopra quanto gi& conosciamo :

lo scopo dell'unita nazionale, e rimmensa propaganda dalle

Alpi al Faro. Aggiunge pero, che la speranza del Lahoz era

che i francesi nella nuova campagna pigliassero la via del

Tirolo, ed invadessero TAustria: in quel momento egli avrebbe

sollevato il popolo in Italia, e sarebbesi destreggiato per guisa

che ne tedeschi ne francesi avessero piu ne modo ne possi-

bilita di rivalicare le rive deirAdige.

La cosa ando invece al rovescio: gli Austriaci invasero

1'Italia, e la battaglia di Verona, vinta da essi contro i fran-

cesi, rovino il disegno e le speranze del Lahoz 2
.

1 Je n'entrerai dans aucun detail, Sire, sur la scandaleuse affaire

de Tauffers, ou avec quelques centaines d'hommes je repris toute la

position, avec canons et chariots, que la division Laudon ne sut pas

dcfendre, et ou je mis en deroute toute la division Dessoles, dans un
moment ou elle etait victorieuse. J'ai ecrit dans le temps a 1'archiduc

Charles, que Maytani qui commaiiflait la reserve, an lieu de me suivre

er de prendre position, prit la fuite, et se rendit avec 3000 homines a

50 frangais fugitifs qui avaient ete disperses par mon attaque : ce qui
fit qu'a la longae je fus moi-mOme victime, ayant ete cerne et pris avec
00 homines, qui resistaient encore aupres de moi. Dessoles voulut me

voir, me fit mille compliments, et apprenant que fetais it-alien de nais-

sance, m'offrit le grade de general de brigade dans la republique cisal-

pine. Je preferai etre conduit captif en France (II, 36, 37). Dopo poi
si vendico del Maytani col ferirlo g'ravemente in duello: cosi narra egli.

2 V. M., cosi il Comelli, trouvera dans rnes anciennes .notes le

plan que me fit connaitre le general Lahotz, en passant par Milan. II

avait organise un parti qui s'etendait jusque dans le fond de la Cala-

brc. Le projet etait d'operer une defection generale sur les francais,
aussitot que leur armee eiit de neuveau penetre en Allemagne. Toute
1'Italie devait se reunir en un seul corps, et se declarer independante.
Le seal Polesine offrait 90.000 (?) hommes. Je devais aider Lahotz dans
cette operation: mais apres plusieurs entretiens secrets que j'eus avec
ce general cisalpin, les francais m'arrefcerent et m'escorterent en France.
Pour le malheur de Lahotz, 1'armee republicaine, au lieu de s'eloigner
de 1'Italie, revint en Lornbardie. Op. cit., II, 37. Nel vol. Ill, p. 100,
dice essere stato intendimento del Lahoz di unir toute 1'Italie en un
seul Etat, et s'eriger en dictateur.
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CLARA HOOD. Storia di un'anima

V.

La signorina Danford smise un istante dal leggere il suo

giornale e drizzd gli occhi verso il fratello che sdraiato so-

pra una sedia tentennante era del pari attento alia lettura.

Roberto, ella disse, domattina mi recher6 a Mil-

waukee.

Padrona e buon viaggio !

Voglio sentire ancora una volta lo Swami indiano,

il monaco orientale, Vivekaaanda.

II giovane senza punto guardare la sorella continue a

leggere il suo giornale.
- Bene ! benone ! . . . Per bacco ! II ribasso dei fondi giap-

ponesi ha influito sulla rendita consolidata inglese. Questa

cala, cala senza pieta ! Ah ! miei cari giapponesi, andate

adagio! Non vogliate volare prima di metter Tali!... Ma,

curioso ! . . .

Dagli occhi della signorina Danford sfavillo un lampo di

vivissima indegnazione contro il fratello e il giornale La

guida del capitalista ch'egli leggeva.

Roberto, essa sclamo, il monaco orientale ha ragione !

Noi americani siamo un popolo materiale, incapace di le-

varsi due palmi da terra. Dollari ! dollari ! e sempre dol-

lari ! Smetti una buona volta quel rnaledetto giornale. Hai

i forzieri pieni di quattrini e non ne sei ancor sazio ?

A questa tirata Roberto depose il giornale e fisso la so-

rella. Sotto i baffi folti e nerissimi di lui errava un sardo-

nico risolino.
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-
Ofelia, egli disse, quanto sei bella allorch6 ti lasci

sopraffare dalla collera !

Collera, no ! indegnazione !

- E tutt'uno. Ti sfavillano gli occhi, ti ardono le guance

e il tuo nasino prende un'aria fiera, virile, risoluta che e

un vero piacere a mirarlo.

La giovane non sorrise allo scherzo del fratello, ma pian-

tando in atto cruccioso gli occhi a terra si chiuse in un ge-

lido silenzio.

Roberto la contemplo un istante senza nulla dire, quindi

compose subitamente il volto a serieta.

Hal ragione, Ofelia, egli disse. Noi americani abbiamo

troppa fame e sete dell' oro. Ma consolati ! Guariremo an-

che da questa malattia. Siamo una nazione giovane, ed e

proprio dei giovani avere un buon appetito. Poi noi, citta-

dini della nobile citt& di New Buffalo, abbiamo fama specia-

lissima di saper fare quattrini. Ma basta di cio. Dunque
vuoi tu andare a Milwaukee?

Si.

Ad ascoltare il monaco indiano Vivekananda ?

- Per 1'appunto.
- Che cosa ne dice la Tribune ?

Te lo debbo leggere ?

- Si.

La signorina Danford lesse colla sua voce chiara ed ar-

gentina il seguente brano del giornale di Milwaukee.

(( Lo SWAMI VIVEKANANDA, IL FIGLIO DELL' ORIENTE, IL

CELEBRE MONACO INDU, A MILWAUKEE IERI .

CONFERENZA AL TEATRO SULLA RELIGIONE DEL SUO PAESE.

OPINIONE DI LUI SULL'AMERICA.

Milwaukee ricevette ieri un preclaro visitatore nella

persona dello Swami Vivekananda, celebre monaco indu.

Egli arriyo a mezzogiorno da Detroit dove fu ospite del se-

natore Palmer e si reco immediatamente alia casa del signor

Fraser. Vivekananda ha un' aria che colpisce. E alto di

presso a un metro e ottanta
;
deve pesare almeno 100 chili,

1904, vol. 2, fasc. 1291. 5 26 marzo 1904.
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e in tutta la persona mostra muscoli splendid! e una squi-

sita properzioue nelle parti. II colore della sua pelle e oli-

vastro chiaro, i suoi capelli sono d'un bel nero lucido e va

interamente raso. La, sua voce & dolce, ben modulata e parla

assai bene inglese, megiio assai che non la rnaggioranza degli

americani. E cortese poi in una maniera sorprendente.

a Vivekananda parld a lungo del suo paese. Passo quindi

a descrivere le impression! ricevute nel nostro. Egli venne

dairindia per la via del Pacifico e fara ritorno per 1' Atlantico.

Questo 6 un gran paese, egli disse, ma io non vorrei

vivere qul. Gli americani fanno troppo caso del denaro, e

lo mettono sopra ogni altra cosa...

- Questa botta, suppongo, disse Roberto interrompendo
la lettura, 6 per me.

Per te ! per te ! E ti faccia buon pro. Vergogna che

an monaco pagano debba insegnare a noi cristiani a sti-

mare piu il cielo che la terra!

- Ora continua, bella mia ! Le prediche a poi.

- Non c'6 altro. II giornale d^ il sunto della conferenza

di ieri sera e propone il tema per quella di martedi sera.

E sarebbe ?

- Le origin! buddistiche della religione cristiana.

- Ah ! e quel signore avrebbe il fegato di sostenere questa

corballeria?

Perch& la chiami corbelleria ?^ E se fosse vero? Tanti

scienziati 1' hanno asserito.

Senti, bella mia. Ss tu te n'intendi poco di religione,

Io non me ne intendo niente affatto. Ma di questo tuttavia

sono convinto che il cristianesimo nulla deve al buddismo.

Io non so quali siano le ragioni che recano i tuoi dotti.

A me basta il fatto che i buddisti odierni nella Mongolia,
nella Cina, nel Tibet, nel Giappone sono un branco di ci-

trulli, igaoranti, superstiziosi, mezzo barbari; laddove le

nazioni cristiane sono alia testa della civilt& e fiorisce fra

ioro ogni virtii sooiale, religiosa e privata. Di qui non si

scappa. Io giudico Talbero da' suoi frutti...
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Un cameriere a questo pimto entro ad annunciare il pro-

fessor Koppens dell' Universita di Detroit.

- Ben venuto, professore, grido il signor Danford andan-

dogli incontro. Non potevate venire piu a proposito. Mia

sorella ed io parlavamo del monaco indu Vivekananda e del

buddismo.

II professore inchino amabilmente la signorina e le diede

una forte stretta di mano.

Non mi meraviglio, disse egli, che parliate del bud-

dismo. Quest'argomento, ora, fa le spese di quasi tutti i

salotti eleganti degli Stati Uniti. L'anno 1893 rimarra ce--

lebre negli annali del nostro paese, non tanto per la m&-

stra di Chicago quanto pel parlamento delle religioni, e il

presente anno prova gli effetti fmanziarii e morali del

passato.
- Martedi sera, disse la signorina, il monaco indu terr

una eonferenza a Milwaukee.
- L' ho veduta annunciata nel inio giornale, annul ii

professore.
- E che ne dite del soggetto ? domando il signor Danford.

Non vi pare una grande assurdita il voler sostenere da senno

che il cristianesimo derivo quanto ha di buono e di vero dai

buddismo? Da bravo, professore, convincete un po' mia so-

rella che va matta dietro al buddismo e propone sul serio

di radersi i capelli e di vestire la gialla gonnella delF Illu-

miriato. Io sempre Tesorto, essendo essa libera di se, a fare

un viaggio nella Mongolia, nella Cina o nel Tibet e vedere

in quei paesi, co' proprii occhi, che cosa sia il tanto decan-

tato buddismo.
-

Si, finir6 col seguire il tuo consiglio, rispose la sorella*

Ma non andro gia in Mongolia, nella Cina o nel Tibet, bensl

nell' isola di Ceylan. Cola il buddismo si e mantenuto puro
e nel suo primitivo fervore.

- ella certa, signorina, di quanto asserisce? domanda

il professore, fissandola attentamente.

Certissima. L' ho letto nel Bunsen, nel Seyder, nel
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Lilie, i quali anche sostengono die i nostri dogmi cristiani

e le nostre pratiche religiose sono derivate dal buddismo.
- Sigaorina Ofelia, disse il Koppens, non presti fede

troppo ciecamente a quei dotti. Dotti essi sono in verita, ma
assai pid Lnfetti di razionalismo e imbevuti di stolti pregiu-

dizii contro il cristianesimo. Vi sono altri dotti assai migliori

di loro che negano risolutamente qualsiasi parentela o figlia-

zione del cristianesimo col buddismo. Cito fra i molti Bi-

gandet, Zeller, Lightfoot, Schiirer, Ginsberg, Edersheim, Co-

nyberre ed altri. Anzi
;
diro di piu. II Weber, dotto indianista,

sostiene che non solo il cristianesimo non ha mai mendicato

nulla dal buddismo, ma che anzi questo ha preso da quello

una quantita di pratiche nella parte liturgica, e di teorie

nella parte teologica.

E come si spiega allora la grande somiglianza che

passa fra la leggenda di Budda e la storia di Gesu Cristo,

fra i riti cristiani e il culto buddista? domandd la signora.
- Una spiegazione 1' ho gia accennata. I buddisti del se-

colo settimo ed ottavo dopo Gesu Cristo inserirono nella leg-

genda di Budda non poche cose che tolsero di peso dai Van-

geli, e i nostri dotti infedeli proclamano la dipendenza di

questi da quella. Ah ! essi dimenticano come gli oriental!

fanno la storia ! In oriente la onesta storica si e veduta di

rado, specie nei tempi antichi. Per noi la storia e una foto-

grafia; per gli oriental! 6 una pittura, un'opera d'arte. Non

si fanno scrupolo di togliere, di aggiungere, di alterare, di

interpolare a loro capriccio. Quindi in verity una vera storia

di Budda non esiste, e pero alcuni, non senza qualche fon-

damento, poterono persino dubitare della stessa sua esistenza.

- Ma, e che cosa, insomnia, si deve tenere? domando il

signer Dcinford.

La verita 6 o sembra essere, rispose il professore, che

Budda esistette veramente e da lui ripete 1'origine e il nome

quella religione che un giorno cont6 numerosissimi seguaci

per tutto 1' oriente. Quali poi fossero la vita, le dottrine e le

pratiche religiose di quell' uomo straordinario si puo sapere
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solo a un dipresso, perchc i document! buddisti, esistenti ora

in Cina, nel Giappone, nel Tibet e nell
7

India, meritano po-

chissima credenza. Sono stati trascritti centiuaia di volte, e

centinaia di volte corrotti, e interpolati.

- Quindi bisogna fare la tara a quanto essi dicono, -

servo il Danford.

Una grossa tara, ma molto gross a.

- Sessanta per cento. Andiamo la. Basta?

Mettete ottantacinque per cento.

Allora le azioni del buddismo sono in gran ribasso.

Gettatele sul mercato ! Carta da bruciare !

E pure il buddismo e una religione ideale ! ripete la

signorina Ofelia, che non si voleva dar vinta. Le altre reli-

gioni predicano 1' intolleranza, qualche volta anche Todio

contro coloro che le rigettano ;
il buddismo per converse

inculca I'amore verso tutti, persino verso gli animali. Voi,

professore, avrete certamente sentiti i discorsi che i mis-

sionarii buddisti fecero a Chicago nel parlamento delle re-

ligioni. Quella grande folia di ascoltatori pendeva immota

dalle loro labbra e alia fine della conferenza le acclama-

zioni piu entusiastiche eruppero spontanee da due mila e

piu bocche.

- Pero deve anche aggiungere che la maggior parte di

quelli che acclamavano frenetieamente, erano giovanotti im-

berbi, ragazze e signore.

Sarebbe a dire? domando la giovane, guardando il pro-

fessore con due pupille donde cominciava a fiammeggiare lo

sdegno.
- Per carita ! professore, sclamo il signer Danford, non

vi lasciate sfuggire di bocca nessuna parola che possa far

supporre una certa inferior!ta della donna rispetto aH'uomo!

Mia sorella vi salterebbe agli occhi come una vipera. Ella

sostiene Tassoluta eguaglianza della donna coH'uomo.
-
Sostengo sopratutto, disse con enfasi Ofelia, che la

donna e meglio in caso di giudicare la religione che non

Tuomo; perche la religione e cosa piu di sentimento che di
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ragione ;
e voi, professore, non potrete negarmi che noi donne

vi superiamo di gran lunga nell'affetto e nella sensibilita.

Concediamo a pieni voti ! disse il Danford.

- lo per6 nego risolutamente, ripiglio il professore, che

la religione sia una cosa di solo sentimento. Essa poggia

prirna i piedi sul saldo grauito della ragione e della fede, e

poi leva il capo in alto, fra gli splendori della imaginazione

e fra le vampe dell'amore. Una religione seiiza dogmi e tutta

amore, non si diede mai : e qualora esista per alcune anime,

il che non nego, e in esse un impeto cieco di sensibilita psi-

cologica, per lo piu non duraturo, o sterile almeno di opere

buone e grandi.

La signorina Danford stava per replicare e sostenere,.

come soleva, con fuoco la sua tesi, quando il cameriere an-

nuncio un gruppo d' invitati al te.

Andiamo! andiamo! disse Soberto, prendendopel braccia

la sorella e avviandosi verso il salotto. La religione deli'amore

e una gran bella cosa, per le donne specialme/nte !

- Piu bella al certo della religione che adora per suo

unico Dio the almighty dollar, il dollaro onnipotente ! gli

rispose di ripicco la* sorella.

VI.

Alia vista degli amici che, puntuali aH'ora iissata, entra-

vano o stavano gia conversando nel salotto, la signorina

Danford rallento i lineamenti duri e sdegnosi del volto, ed

apparve, come per incanto, tutta affabilita e gentilezza.
- Come stai, Mabel? disse ella ad una giovane alta, bionda

e pallida che le venne incontro col sorriso sulle labbra.

Bene. E tu cara?

Benone. Non ho mai passato un autunno in cosi buona

salute. Sai? Lunedi mi rechero a Milwaukee per sentire an-

cora una volta il rnonaco Vivekananda. Vuoi venire con me?

Oh ! assai volontieri. Tutto sta che mamma me lo per-

metta. Sai bene i suoi gusti. E cosi poco americana !

Ebbene! Glielo domanclero io !
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No! no! Lascia che le parli io ! So io il perche.

La giovane si stacco dalla signorina Danford e ando di-

filato verso una signora di et& matura che seduta sopra un

canapk, tutta da se sfogliava un libro, uscito allora allora

per le stampe.

La signora Smith, udita la domanda della figliuola, alzo

la testa, e gli occhi di lei s' incontrarono con quelli di Ofe-

lia che era rimasta in piedi ad aspettare 1'esito del colloquio.

Sorrise, chino il capo in segno di consenso e torno a leggere

i poemetti di Archibald Bennett.

Gli invitati al solito te del martedl erano orrnai tutti pre-

sent!. II chiacchierio poteva dirsi universale. La signorina

Danford passava da un gruppo all'altro degli amici, offrendo

le chicchere colme di te, i biscottini, le paste o facendo al-

trimenti gli onori di casa, aiutata in cio da due o tre figliuo-

lette delle sue ospiti. La bevanda aromatica, cresciuta sulle

verdi colline dell' isola di Ceylan, comincio a fumare in tutte

le tazze, e a poco a poco accrebbe buon umore ai cuori,

loquacita alle lingue, e acutezza alle intelligenze anche piii

ottuse. Si raccontavano storielle amene, si scambiavano motti

arguti, si partecipavano notizie sui vicini e i lontani, e come

suole accadere in simili riunioni oziose e mondane, si faceva

anche un po' ridere. alle spalle altrui.

D'un tratto, in un crocchio, si udi uscire da piu bocche

una esclamazione di dolorosa sorpresa.

Un signore di eta matura leggeva a un gruppo di donne

e signorine un giornale di Chicago, giunto allora allora a

New Buffalo, patria dei signori Danford. Tacquero come per

incanto le lingue dei piu, e gli occhi si rivolsero verso il

lettore.

Signer Deverell, leggete alto ! grido Miss Danford dal

fondo del salotto. Vogliamo sentire anche noi.

II Deverell lesse ad alta voce dal The World di Chicago.

Suicidio di un grande industriale. II signer Gustavo Plun-

kett, questa mattina all'alba, si e fatto saltare le cervella

sotto la camera della signora Clara Hood, gia sua mogiie.
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A queste parole, che facevano da titolo al tragico rac-

conto della morte del Plunkett, successe prima un silenzio

come di stupore, poi uno scoppio di voci di sorpresa, quindi

qua e la colloquii animatissimi nei quali ognuno sfogava la

plena del proprii affetti sull'evento impreveduto e doloroso.

II signer Deverell continue la sua lettura. Un tragico

avvenimento ha gettato lo scompiglio e la desolazione nel

mondo commerciale della nostra citta. II signer Gustavo

Plunkett, proprietario della ferriera Plunkett and Co
;
ha

commesso suicidio in circostanze commoventi. Gia da tempo
si sapeva che i suoi affari non andavano bene. leri verso il

traraonto ricevette un telegramma da Londra che finl di dare

il tracollo alia bilancia. II Plunkett si dichiaro fallito. Si dice

che il suo passive super! di ben otto volte Tattivo. Turbe di

creditor! assediarono per tutta la giornata di ieri i suoi uf-

ficii. Egli si mostrava quieto e rassegnato, fiducioso anzi di

cavarsi d' impaccio. Ma il telegramma londinese di ieri sera

lo sconcerto pienamente. Sembra che in quel dispaccio gli

si facesse conoscere che il suo fallimento era stato procu-
rato ad arte dal signer Hood. Altri invece vuole che una

potente ditta inglese sottrasse da lui all' ultimo momento, il

proprio appoggio finanziario. Comunque sia, il Plunkett a

notte fatta usci di casa. Passe all'ufficio dell'avvocato Stead

dove si fermo qualche tempo e lascio un grosso plico. Diede

una capatina al.club della diciottexima ria ad occidente della

citta
; prese in fretta e furia un punch e poi noleggid una

vettura. Dove egli si sia fatto condurre pel resto della notte,

e un mistero. La signora Plunkett, gia signorina Muirhead,

interrogata dal nostro reporter V informo che suo marito era

rimasto fuori di casa tutta la notte, 116 poteva imaginare
dove Tavesse passata.

Questa mattina verso le quattro, come vogliono alcuni,

o alle quattro e mezza secondo altri, i servi del signer Hood
sentirono un tale che camminava nel giardino interne al

palazzo. Si armarono ben bene e si misero alia ricerca del

notturno visitatore. Non ebbero molto da cercare. Sotto la
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finestra della signora Hood scopersero il cadavere caldo

caldo del Plunkett. Teneva ancora stretta in- pugno la ri-

voltella colla quale si era tolta la vita. Una prima palla gii

aveva trapassata la mascella : una seconda gli era entrata

nel mezzo della fronte ed aveva girato per tutta la collot-

tola. La morte deve essere stata instantanea. Sembra che si

sia tirato il colpo in bocca, ma la palla devio in parte e ferl

solamente la mascella. Allora se ne tiro una seconda che

1'uccise.

Quando i servi scoprirono il cadavere, la finestra della

sigaora Hood era aperta ed ella stessa assistette alia terri-

ble scena. Si buccina di assassinio, compito per opera o a

suggestione del banchiere Hood. Ma questa diceria non ha

fondamento di alcuna sorte. Nel resto, il magistrate, fatta

la necessaria inchiesta, dira 1' ultima parola su questo brutto

fatto. La cagione del suicidio sembra chiara. II Plunkett

non ha voluto sopravvivere alia vergogna del fallimento, e

si e ucciso davanti al villino del signer Hood per fargli

comprendere che a lui deve tutte le sue disgrazie. I servi

del banchiere banno riferito al nostro reporter che lo stato

della signora Hood 6 compassionevole. E assistita dal dottor

Ashley il quale teme della vita di lei. La signora Mairhead

invece porta la sua disgrazia molto bene, ne ha perduto la

testa per 1'atroce caso. Dice a tutti pero che la morte di

suo marito e la conseguenza di una vendetta e che i suoi

autori ne pagheranno il fio, Alcune persone savie osservano

giustamente che il fallimento del Piunkett e il suo suicidio

ripetono la loro origine dal suo divorzio da Clara Hood, e

protestano che e tempo oramai di emendare i nostri costumi,

e il nostro codice e di frenare la smania insana del divor-

zio, se non si vuole condurre 1'intera nazione ad una pronta

degenerazione fisica, morale e sociale.

Cos! finiva il giornale di Chicago.

La tragica fine del Plunkett impressiono tremendamente

gli ospiti di casa Danford, dove quegli era assai conosciuto.

Per tntto il resto della conversazione non si fece che di-
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scorrere del triste avvenimento, e quando quei signori si

dispersero avevano ancora sulle labbra i nomi di Gustavo

Plunkett, di Clara Hood, e di Alice Muirhead.

VII.

Roberto, disse Miss Danford al fratello quando rimasero

soli
;
se partissimo questa sera stessa per Chicago "?

II giovane rimase un poco sopra pensiero.
- A dirti il vero, ho avuto io stesso la medesima idea.

II tuo posto e al letto della povera Clara; il mio a fianco

del banchiere.

Clara e mia arnica, osservd con voce quasi rotta dal

pianto Miss Danford. Essa e mia arnica, la mia piu cara arnica,

un'altra sorella. Siamo state compagne di collegio : abbiarno

gli stessi gusti, le stesse idee, le stesse alte idealita, ed ho

sempre deplorato di non abitare Chicago per poterla veclere

piu di frequente.
- Al banchiere poi, aggiunse Roberto, dobbiamo assai.

Non dimenticarti che egli ci e stato tutore per parecchi anni

ed ha amministrata la nostra sostanza con una onesta, cura

e disinteresse veramente ammirevoli.

Dunque?

Dunque, andiamo ! Avvisa i servi che dispongano il

necessario. Prenderemo il treno delle otto.

Ora mi ricordo che ho promesso alia signorina Smith

di condurla a Milwaukee. Come si fa?

Poco male. Scrivile che ti venga a prendere doinani

a Chicago in casa Hood. Se pure non preferisci la cura della

tua arnica Clara alle fanfaronate di queirindiano Viveka-

nanda.

- Ah ! vuoi cominciare di bel nuovo ?

E la giovane lancio un'occhiata seria allo stesso tempo
e sorridente al fratello.

I due Danford alle otto in punto partivano da New Buf-

falo e volavano sulla strada ferrata alia volta di Chicago.
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Roberto ed Ofelia Danford erano i soli superstiti della

propria famiglia. Avevano perduta la madre prima ancora

di raggiungere il decimo anno della loro eta, e il padre quando

Roberto, il maggiore del due, non aveva peranco tocchi i di-

ciassette anni.

II signor Danford, ricco e onestissimo banchiere di New

Buffalo aveva raccomandato, prima di morire, i suoi due fi-

gliuoli al signor Hood col quale aveva lunga e provata ami-

cizia, e questi gli giuro di far loro da padre.

La promessa del signor Hood fu mantenuta di la di ogni

aspettazione. Mise la giovinetta Ofelia nello stesso collegio

dove veniva educata la sua figliuola Clara, s
;

incarico pater-

namente di perfezionare la educazione di Roberto, pose or-

dine al loro patrimonio, fece fruttare i capital! lasciati dal

padre, e quando Roberto uscl di niinorenne, gli consegno la

sua ricca sostanza, non solo non diminuita, dalla raorte del

padre in poi, ma notevolmente accresciuta. I due giovani

non avevano bisogno, per vivere, di lavorare. Bastava che

amministrassero con cura i grossi fondi che il padre aveva

loro lasciati e la sagacia del signor Hood aveva moltiplicati.

Non e meraviglia quindi che i due giovani considerassero

il banchiere di Chicago come un secondo padre, e F Ofelia

guardasse Clara come un'altra sorella.

Vi erano fra le due giovani, come confessava T Ofelia,

assai punti di somiglianza, sia nel fisico come nel morale. Am-
bedue di carattere ardente ed appassionato : ambedue dotate

d'intelligenza non comune e di una culturapiuchesuperficiale,

religiose poi alia loro maniera e dedite ad ogni opera di ca-

rita. Clara, andata, giovinetta ancora, a marito e presto di-

venuta madre, non aveva avuto agio di consacrarsi al bene

dei poverelli e degli ammalati; laddove Ofelia, libera di se

e assai attiva, spendeva lunghe ore del giorno in visitare i

poveri a casa loro, in frequentare soclalizii di beneficenza

od organizzare feste in loro favore.

Ofelia Danford per nascita era protestante episcopaliana ;

ma era suo detto che la carita non ha colore e pero aveva
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dato il nome, senza scrupolo alcuno, a parecchie pie unioni

cattoliche di beneficenza, frequentava la societa cattolica,

fiorentissima a Chicago, era legata in amicizia con parecchi

personaggi del clero, e in molte circostanze si diportava ne

piu 116 meno da ferveutissima cattolica. Ma di voler entrare

nel seno della Chiesa era nulla.

Lo studio delle religion! comparate, il frequente udire

conferenze religiose di ogni sorta, le letture di certi libri

inibevuti di teorie e massime liberali e universalistiche, 1'ave-

vano indotta nella erronea credenza che poco monta appar-

tenere a questa piuttosto che a quella chiesa: la religione

vera consistere neiramore di Dio e del prossimo: a tutti

essere aperto il cammino dei cieli : ognuno tuttavia andarvi

per una via sua propria, tauto propria che a lui solo era

riserbata : doversi dunque lasciare ad ognuno intera liberta

nella scelta, n& indurre mai alcuno ad abbandonare la reli-

gione nella quaie la Provvidenza 1'aveva fatto nascere.

Mossa da questa falsa opinione, odiava ogni sorta di pro-

selitismo, e si guardava bene dal dare un solo dollaro alle

mission! protestanti americane istituite fra gli asiatici od

africani. Era per converso generosissiraa del suo per ogni

opera che tendesse ad alleviare le sofferenze umane. Per

questa ragione ella aveva sempre inclinato verso il buddismo,

rappresentandoselo essa come una religione assolutamente

tollerante, perseguitata si nel corso dei secoli, ma giammai

persecutrice, fondata neiramore e nella uguaglianza degli

uomini, e tale che sdegna di far proseliti.

Venue intanto 1'anno 1893, colla grande mostra di Chicago

e il Congresso delle religion!. La signorina Ofelia si getto a

corpo inorto nel lavoro per Tordinamento del Congresso e

per quasi quattro mesi fu il braccio principale del Dr. Enrico

Barrows, pastore della Chiesa presbiteriana di Chicago e uno

de'piu caldi ispiratori e promotori di quel singolare convegno.

Quando rundici settembre 1893, nella grande sala di Co-

lombo, si aperse ufficialmente il Congresso delle Religioni,

Miss Danford tocco il cielo col dito. Le parve che da quel
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convegno dipendesse la pace e la felicita del mondo intero.

S'imagino che gli oratori di tutte le religion! dell' universe,

cola convenuti, ritornando ai loro paesi, avrebbero predicate

la mutua tolleranza, I'amore vicendevole, cooperando cosi

allo stabilimento di quella religione universale che ella aspet-

tava con ansia, e la quale abbraccerebbe quanto vi ha di

meglio in ogni religione particolare.

E fu uno spettacolo veramente interessante quel Con-

gresso delle religioni. Quattro mila persone riempivano la

sala colombiana : quattro altre mila si accalcavano nella

sala vicina dedicata a Washington. A due a due i delegati

delle principal! religioni del mondo, cattolici, protestanti,

giudei, mussulmani, zoroastriani, buddisti e indu, vestiti

dei loro sacri paludamenti o costumi nazionali, salirono in

bella processione sul palco per loro preparato, e fra le ac-

clamazioni entusiastiche della grande udienza diedero prin-

cipio al Congresso che duro ben diciassette giorni.

I protestanti, e in generale i non cattolici, alzarono alle

stelle il Congresso, il suo spirito ed i suoi risultati. Dei cat-

tolici americani molti lo avversarono apertamente, altri in-

vece ne parlarono con simpatia, non pochi anzi con entu-

siasmo. In Europa, fra i cattolici, varii furono i pareri; ma
dopo il fatto prevalse la nota di biasimo, parendo a molti

cosa non buona che la Chiesa cattolica, quasi ufficialmente,

si fosse accumunata e pareggiata col protestantesimo, anzi

colle religioni false del paganesimo.

Comunque si debba giudicare il Congresso delle religioni

di Chicago del 1893, Miss Danford ne resto impressionatis-

sima, e da quel giorno comincio per lei una nuova vita.

Le persone, il costume e la parola ardente, fantastica,

orientale dei delegati del buddismo e dell' induismo fecero

su di lei una tremenda impressione. Specie il congressista
indu Swami Vivekananda, rammalio stranamente. Ella non

era mai sazia di udirlo. Dalle sale del Congresso correva

ai ritrovi particolari, dove il monaco, invitato, accettava di

parlare. E i suoi discorsi si aggiravano piu o meno sopra
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una dozzina di soggetti, fra i quali spiccavano 1' amore di

Bio verso gli uomini, la fratellanza umana, le religion!

strane e misteriose dell'India, la solidarieta vicendevole di

tattte le creature dell' universe, il mondo spirituale, il di-

staeco dalle cose terrene e il disprezzo della vita, 1'evolu-

zione lenta e graduale del divino nell' uoino verso la Divi-

nita, le sue impressioni degli Stati Uniti e di Europa e simili.

Lo Swami Vivekananda era eloquente per natura, colto

e buon parlatore. Durante la sua dimora negli Stati uniti,

le donne soprattutto, andavano pazze per lui. Egli predicava

alia fin fine una specie di panteismo dove Dio si confondeva

eolla natura bella, e coll'uomo giusto : ma a questi suoi er-

rori sapeva dare im' aria cos! cristiana, cosi divota, cosi

ascetiea, che non solo protestanti ferventi, ma anche catto-

Mci pii, piu d'una volta ci si gabbarono stranamente, e pro-

testavano di uscire dalle sue prediche piu amanti di Dio e

degli uomiiii.

Miss Danford subi cotale influsso. II Congresso deHe re-

ligioni tenuto a Chicago la confermo sempre piu nel propo-
ito fatto di non prender marito, ma consacrarsi in quella

vece all'aiuto dei poveri e degli ammalati e allo studio di

quella religione che piii corrispondesse ai earatteri che ne

areva dati lo Swami indiano.

Per allora, la sua religione ieleale non era la cristiana,

protestaute o cattoliea, bensl la buddista. Si propose dunque
di eonoscerla a fondo, e quando la trovasse vera Tavrebbe

senza piu abbracciata. E non deve 1'uotno professare quella

religione cb'egli, dopo serio esame, tiene per vera ?

La gialla tonaca dei monaci seguaci di Budda, i loro

ampi ventagli, i bastoncini di profumo ardenti nella penom-
bra delle pagode, le strane salrnodie echeggianti sotto i verdi

palmizii di Kandy, di Anuradhapura e di Nuwara Eliya,
avevano sedotto la, fantasia di Miss Danford. II fatto e ch'ella

sotto i simboli del buddismo adorava la divina verita del

cristianesimo e si sentiva attirata verso Dio dalle misteriose

e soavi attrattive della sua grazia. (Continua)
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Ricorderanno i lettori I' ariicolo da noi pubblicato (ser.

vol. X, p. 27 sgg] soito il litolo Di un nuovo modo di scrivere 'fa

vite dei Santi
;

e rammenUranno altnesl che in esso parlatnmn prin-

cipalmehte della nuova collezione di Vite di Santi che si sta pubblieando

a Parigi coi tipi Lecoffre : alia quale, pur non risparmiando le dovuie

lodi, ci credemmo in dovere di fare alcuni appunti, singolarmenie ni.

guardo alia vita di S-. Gaetano, scriUa da R. De Maulde La Olariere,

Ora dunque apprenderamio co>i piacere quello che ci scrive il sigwor

Lecofjre, cice che qucl libro e stato gid da piii mesi ritirato dal com-

mercio. La nobile azione meriiava di venire segnalata*

N. d. D.

PER LA STORIA DELL'ABISSINIA

NKI SBCOLI XVI, XYII E XVIII.

Se il p. Beccari, solerte editoro della Notizia o dei Saggi di opere

e documenti inediti sopra 1'Abissinia
f

,
avesse voluto fregiarne ii

frontespizio .con qualche motto ben appropriato, non ne avrebbe forse

rinvenuto altro meglio a proposito dell'antico e notissimo Ab ungue
leonem. E cio senz'ombra di millanteria. Che i ragguagli da lai

fornitici sopra le fonti per quasi du-e secaii e mezzo di storia etio -

pica, insieme con quel tan to che ci porge a gustarne in esteso o

in larghi sunti, daano sufficientemente ad intendere Ja grande e

varia ricchezza nascosa in un campo presso che inesplorato e muo-

vono in pari tempo .a desiderare di vedere tratto alia luce cid che

egli venne o solo indicaudo o ii parte ancor prelibando.

Per coloro che con questo genere di studii storici non sono gra'B.

fatto domestic! e mestieri ricordare in quale stato si ritrovasser-a

innanzl la presente pubblicazione,

1 CAMILLO BECCARI S. I. Notizia e Saggi di docum&nti inediti ri~

guardanti la Storia di Efiopia durante i secoli XVT, XVII e XVIII con

otto facsimile e due carte geografiche. Roma, Casa editrice italiana, 1903.

In -4 di pp. X-520.
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Questa nostra eta destinata a rimanere celebre nella storia dolla

cultura mondiale per il grande incremento che in essa ebbero le ri-

cerche e le edizioni delle fonti piu disparate, non lascid ia dimenti-

canza un paese cosi glorioso, eppure avvolto in tanta caligine, quale

fa 1'Etiopia. I dotti orientalisti dell'ultimo trentennio si rivolsero con

mirabile ardore di paziente studio ai codici etiopici ctistoditi nella

Biblioteca Nadonale di Parigi, in quella di Francoforte sul Meno

e nel British Museum di Londra. Le cronache, i sinassarii, le vite

dei santi, gli inni sacri, i commentarii liturgici, e quanti altri mai

monumenti passarono lungo i secoli ad arricchire le predette bi-

blioteche, furono da essi talvolta pubblicati interi od in parte, tal'altra

illustrati od anche tradotti. Ci basti ricordare, come gloria tutta ita-

liana, il norne di Ignazio Gruidi, professore di lingua e letteratura

amarica alia regia Universita di Roma. Da questi lavori, e facile

intenderlo, si derive una piu chiara luce sopra molti e molti punti

della storia religiosa e civile deH'Abissinia, trasmessaci fino allora

assai imperfettamente da libri a stampa di europei vissuti nel sei-

cento e nel settecento.

Se non che tutto un grande periodo di storia etiopica, qual e

quello che va dalla prima meta del secolo XVI alia seconda del

seguente, periodo improntato di un carattere proprio e senza riscontro

con alcun altro degli anterior!, rimase cio nonostante non pure ben

poco noto, ma deturpato da molteplici inesattezze e leggende. Eu

quel tratto non breve di tempo nel quale 1'Abissinia senti piu viva

la benefica influenza dei Portoghesi e vide fiorire la missione cat-

tolica affidata alia Compagnia di Gesu sin dai giorni del santo

suo fondatore Igaazio di Loiola. Egli e chiaro che gli avveni-

menti di questo periodo non possono venire attinti altro che in

parte, e non senza oculata critica, dalle fonti etiopiche o gia pub-
blicate o prossime ad uscire in luce. Parallelamente ad esse, e ne-

cessario di fare ricorso a quelle dell'occidente, cioe alle relazioni

che delle cose abissine scrissero alcuni dei contemporanei europei.

Essi per lunga dimora nell'Etiopia furono in grado di essore testi-

monii dei fatti o di prenderne sul luogo sicuri ragguagli, ed ebbero

ordinariamente probita e cultura da riuscire veraci e sinceri; doti

per lo meno, non cosi facili a riscontrarsi sempre nelle fonti abissine.

Queste, quanto piane altrettanto legittime, considerazioni intorno

ai genuini monument! della storia d'Etiopia nei secoli XVI e XVII
dettero appunto origine al volume che stiamo annunziando. Dal suo

officio di Postalatore generale delle Cause di beatificazione per i

servi di Dio appartenuti alia Compagnia di Gesu, fu il p. Beccari
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naturalmente eondotto ad intraprendere accurate ricerche in varii

archivii e biblioteche d'Europa sopra la vita e il martirio di otto ge-

suiti uccisi per la fede in Abissinia verso il 1633 }
. Con questa

occasione, conforme non di rado succede a' pazienti ricercatori di

antiche carte, venne a rintracciare anche piu di quello che egli dap-

prima si era proposto ad obietto principale delle sue indagini.

Furono, com' egli a ragione li chiama, importantissirni mano-

scritti riguardanti la storia di Etiopia, nei secoli XYI, XVII, XYIII;
tutta messe o ignota o solo parzialmente esplorata od anche rite-

nuta irremissibilmeate srmrrita, quando inveoe conservavasi gelo-

satnente nelle biblioteche e negli archivii di Lisbona, in quelli della

Propaganda Fide o presso la Compagnia di Gresu. Or mentre il

fortuoato ricercatore si apparecchia a pubblicare per intero il frutto

delle sue ricerche, desideratissimo da tutti gli studiosi di cose etio-

piche, ha voluto con la presente Notizia mandare innanzi un rag-

guaglio del nurnero e qualita dei documenti finora da lui ritrovati.

II suo libro, ch'egli chiama modestamente piccolo lavoro, ha non

pure mole di un ben giusto volume in quarto di cinquecento di-

ciannove pagine, ma tutte in se raccoglie le doti di un'opera di

non piccola lena. Diviso in tre parti, ci da nella prima un ordi-

nato elenco dei documenti distinti con ottimo criterio logico in al-

trettante classi che intitola Storie o TrattaU storici, Relazioni e

Leitere di Gosuiti, Relaxioni e Lst'ere di altri personaggi (pp. 3-74).

La seconda contiene una breve analisi dei principal! documenti

(75-226); la terza iufine, che e la piu copiosa di tutte (227-499),
e riservata ai Saggi. Questi ultimi vengono presentati al lettore con

una succosa avvertenza per informarlo del contenuto non meno che

delle vicende del manoscritto e di altre question! critiche che lo

riguardano. I documenti dettati in portoghese, in castigliano e in

etiopico hanno a fianco o a pie' di pagina la versione in italiano;

otto facsimili di manoscritti, parecchi de' quali sono autografi, e

della Descrixione dell' Impero d' Etiopia, disegnata dal p. Emanuele

d'Almeida tra il 1640 e il 1645, non che due carte geografiche

aggiungono pregio al volume riusoito assai pregevole anche per ac-

curatezza e splendore di arte tipografica.

L'esame da noi preso a fare di questi Saggi ci mostro lontano

da ogai ombra di esagerazione il chiaro Editore che non dubito di

1 Furono i padri Apollinare d'Almeida vescovo di Nicea, Giacinto

Franceschi, Francesco Rodriguez, Abramo de Giorgi, Gaspare Paez,
Giovanni Pereira, Ludovico Cardeira e Bruno Bruni; cinque portoghesi,
due italiani e un maronita, che fu il de Giorgi, nato in Aleppo.

1904, vol. 2, fasc. 1291. 6 26 marzo 1904.
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qurJifieare importantissimi 1 raanoscritti da hit illustrati. Vulgp.no

a provarlo le brevi osservazioni ohe qui facciamo seguire sopra al-

cuni pochi di es-si.

I due primi Snygi (pp. 231-235; 237-234) contengono due pro-

ziosi documenti ignaziani che rischiarano non sai qual piu, so i :prin-

cipii della Missions cattdlica in Etiopia nel seeolo XVI l o ranimi-

rabile prudenza del Loiola nell'avviare a i'oHce riuscifca un negozio

pieno di tante difficolta. Tali souo la Minuta dell'iTvforrnazione in-

viata da s. Ignazio ai re don Giovanni III di Portogallo intorno alle

persone che a suo giudizio sernbravano adatte per 1'apostolica spedi-

zione nei regni del Prete Gianni, e Tistruzioni dal medesiino date poco
di poi ai padri eletti a quell' impresa, sotto il titoio: Ricordi chepo-
tramio yiovare par ricondurre i regm del Prete Gianni aWanione

della Chiesa e reliijione cattolica. Quaato al tempo di questi due docu-

menti opina 1'Autore che debbano essere stati scritti entrambi tra il

1551 e il 1553; giacche, sono sue parole, il p. Andrea Oviedo,

uno dei proposti come vescovo e che vien detto rettore allora del

collogio di Napoli, non :prima del 1551 sostenne questa carica, ed

i padri non partirono per 1' Etiopia che sui principii del 1554, come e

a tutti noto (p. 230). Tuttavia, t>enche questo raziocinio present!

solo poco a rid Ire 2
,
e pur vero che il periodo assegnato alia corn -

1 Avverte il p. B-eccari die il primo de;i Saggi e il piu antico do-

cunumto che riguardi In missionc etiopiea dei Gesuiti (p. 220). T/c.

siovie e giusta se venga soltanto intesa dei documenti pubblicati dal

chiaro Autore nei Saggi. Infatri, per citarne solo i principali, ben tre

lettere ignaziane "deH'ottobre 1546 (cf Carfas de San Ignacio, Madrid,
1874, 1, 275 278) non che il testimonio del Polanco, (Chronicon, I

r

170-171 nei Monum. hist. Soc. Jesu) provano ad evidenza che gia tino

dal 1546 il re don Giovanni III aveva fat to richiesta di padri per inviarli

nel reg-no del Prete Gianni. Da esse ancora impariamo che il Loiola

prendeva tanto a petto il negozio fino a dichiarare al piissimo Monarca
di sentirsi pronto a recarsi egli medesimo in Abissinia quando nessuno
dei eompagni si fose sencito disposto di andarvi ne a lui venisse con-

ti-astato il viaggio. Tutto cio e anche confermato dalla lettcra del re

Giovanni al Loiola nella quale, verso la meta di agosto 1516, accredita

Baldassare di Faria suo ambasciadore presso Paolo III per trattare con
Hii 1'assunto della missione. Monum. Ignatiana, Madrid, 1903, Ser. I,

1, 422. Alia line del 1547 o all'entrare del 1548 il Polanco scriveva
al Domenech : Asiinesmo de dia en dia esperamos de ynbinr a Ethiopia
algunos, porque de parte dePrestejan se pide uno de la Compania por
patriarcha de aquellos reynos, que dizen quieren tomar la obedientia
de la sc>-de apostolica. Ivi, vol. cit. p. CG8.

* L' Oviedo non fu affatto rettore di Napoli prima del 1551, ma sol-

t auto dopo,-cioe nel 1552, nel quale anno, ai 16 di gennaio, parti di Koma
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pilazione del primo doenmento puo essere raaggiormente circoscritto,

Ricorrendo al carteggio del Loiola si giunge fine ad indicare il giorno

in che S. Ignazio lo sped! da Roma in Portogallo, e fu appunto
il 26 decembro 1553 }

. I ricordi poi o le istruzioni per i mis-

sionarii d' Etiopia non 6 da. presumere fossero dettati a^anti il 1554
;

stanteche innanzi aL 24 giugno di quest'anno nduao- de' padri della;

ca>sa di Roma, eletti ali'impmsa si era messo in c-imuiiao alia volta

di Lisbona ch'era il tormine donde, di canserva. con gli altri, ave-

vano da inoltrarsi nell'Abissinia 2
.

D'altro genere, ma sotto altri rispetti ancor piu importante, e

il Saggio IV (pp. 273-291) che riporta il capo 26 del lib. I della,

Historia de Ethiopia, del p. Pietro Paez. Trattasi in esso delle sor-

genti del Nile che il Paez, primo tra gli europei, osservO e diiigen-

temente studio. DelPautore (1564-1622) ragiona. succintainente,.

con molta. dottrinar il p. Beccari, facendo rilevare i pregi di questa.

storia scritta in Abissinia e, poco dopo la morte del p. Pietro, inviata

nel suo autografo in Roma al Yitelleschi, allora Generale della Com-

pagnia di Gesu. Illustre confratello e contemporaneo del Paez fu

un altro portoghese, il p^ Emamuele Barradas. Dotto missionario,

versatissinio nelle cose etiopiche per il lungo soggiorno fatto in

Abissinia, e illustre confessore della fede, il Barradas durante la

prigionia scstenuta. in Aden nel 1634, dettO, fra gli altri, tre opu-
scoli nella nativa sua lingua mtitolati, il prinio, De estado da santa

fe romana em Ethiopia, quando se lanpou o pregao contra ella;

il secondo, Do reino de Tiijre e seas mandos em Ethiopia ; il terzo

Da cidade de Adem. Di quest! trattati il piu importante, a giu-
dizio del p. Beccari, e quello sul Tigre; tanto egli e ricco di osser-

vazioni sopra la natura del suolo e i costumi di quella vasta re-

con gli' altri undici destmati ad aprire cola il collegio che da lui do-

veva essere governato. Cf. SCHINOSI, Istoria della Compagnia di Gesii ap-
partenente al regno di Napoli, 1, 38. Lo Schinosi attinse in questo punto
fedelLssimamente alia Gronica dell'Araldo- che fu compagno all'Oviedo

nel viaggio e in tntta quella fondazione.
1 Cartas de San Ignacio, 3, 379-381. La lettera e diretta al Re di

Portog-allo e quasi tutta si volge intorno alle cose di Etiopia alle quali
il Santo preiideva mirabile interesse. Ecco il passo allusivo all' infor-

mazione ritrovata e data in luce dal p. Beccari: Yo he nombrado
doce personas que es el niimero que me manda nombrar V. A y en
una informacidn que aqui va, escribo lo que me manda V. A., repre-
sentar lo que nos da a sentir Dios Nuestro Seiior de esta obra. Ivi

p. 380.
2 Polanco. Chronicon, 4, 8: 41-15.
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gione che gli avvenimenti degli ultimi anni resero in qualche guisa

popolare fra noi. II capitolo che viene pubblicato (pp. 295 302)

descrive i porti di mare del Tigre, e specialmente Massaua ; e

1'editore voile arrecarlo in saggio perche gli sembrd che, dopo essere

venuta quest
1

ultima citta in potere dell'Italia, le pagine del Barradas

non potevano niancare di una certa attrattiva di attualita (p. 293).

Coi precedent! si riconnette per 1'argoinento congenere il non

lungo Saggio VII (pp. 311-317) sopra le sorgenti del Nilo, tolto

dalla riputatissima storia d'Etiopia del p. Emanuele d'Almeida pos-

seduta dal British Museum in una copia che ha tutto il valore di

vero e proprio autografo. Confrontando questa descrizione dell'Al-

meida con 1'altra, poco innanzi ricordata del Paez, si tocca con mano

che 1'Almeida scriSse del Nilo secondo le osservazioni fatte da se

stesso direttamente e non gia usando e quasi ricopiando, come

asseri il Desborough-Cooley, 1'opera del suo confratello (p. 309).

I Sugtji X-XXXII sono quasi tutti sceiti tra le innumerevoli

lettere di Gesuiti e di altri personaggi, possedute nei loro original!

o dalla Propaganda Fide o dalla Compagnia di Gesu. Questa parte,

che e la piu copiosa, (pp. 345-499) riguarda in modo particolare

le vicende or liete or tristi della nii^sione cattolica nell'Abissinia

nel secolo XVII ed anche alcun poco nel secolo XVIII. La lettura

di questi non piu che frammenti di una vastissima corrispondenza

invoglia soprammodo lo studioso delle cose etiopiche a vederla data

compiutamente alia luce. Egli o chiaro che le storie e i trattati di

quei valentissinii conoscitori dell'Abissinia che furono i pp. Paez,

Barradas, d'Almeida e Mendez non sono in ogni loro parte fond

di prima mano. ISTon poche delle notizie che ci trasmettono, attin-

sero appunto alle lettere dei loro confratelli nell'apostolato, ondeche

1'avere alia mano questi carteggi, mentre da un lato tornera bella

riprova della loro esattezza e veracita nel narrare, ci fornira dal-

1'altro nuova messe di parti colari o non raccolti da essi nei loro

scritti o soltanto indicati fuggevolmente.

Voglia dunque il dotto Editore proseguire 1'impresa non certo age-

vole di darci una edizione critica di fonti tanto pregevoli ;
la Notlzia

e il Saggio crescano, e possibilmente presto, in una vera e propria
serie di Monummta aethiopica ; ne avra il merito di avere fornito

un mezzo assolutarnente indispensabile a chi vorra scrivere, come
e a desiderarsi, una compiuta storia della Chiesa cattolica in Abis-

sinia nei secoli XVI e XVII.
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BOCCANERA D. CESARE (oggi vescovo di Narni). D. Felice Ran-

danini, Direttore spirituale del Pontificio Seminario Romano. Di-

scorso. Narni, tip. Petrignani, 1904, (Lire 0,50, presso la Curia

Vescovile, a beneficio delle Opere diocesane).
Oh! 1' imagine d'un degno sacer-

dote e sempre gradita, sempre vene-

randa, sempre feconda di bene. Oggi

poi piu che mai, stante il bisogno

che sente il clero di temprarsi, sul-

Fesempio de' piu ferventi ministri del

Signore, a quelle nobili e vigorose

virtu, che formano del Prete il sale

della terra e la luce del mondo. II

Clero dunque romano e principal-

mente il pontificio suo Seminario

BONANNI ROCCO, mons. Aquino patria di San Touimaso. Roma,

Veratti, 1903, 8, 42 p.

So tanto si e disputato intorno

la patria d'Omero, e in tempi a noi

piu vicini su quelle dell'Ariosto e

del Tasso, non e da far maraviglia
che ai giorni nostri vi sia chi con-

tenda ad Aquino la gloria d' averci

dato 1'Angelo delle scuole. Ma di

questa gloria giustamente geloso,

ecco sorgere Mons. Bonanni Pro-Vi-

cario Generale di quella Diocesi con

questo opuscolo, nel quale intende

BONAVENIA P. GIUSEPPE, d. C. d. G. La silloge di Yerdun
e il Papiro di Monza. Roma, Cuggiani, 1903, in 8 pp. 82.

Parlammo gia di quest' opera, cimitero Ostriano (ved. quad. 1281,

menzionandola in un nostro arti- pag. 332 sgg.). Nella controver-

colo intorno alle catacombe ed al sia teste sorta, tra chiari archeo-

saranno grati al Rev mo Vescovo di

Narni d'avere rimessa loro dinanzi

la veneranda figura di chi ne fu gia

Direttore spirituale, pubblicando fl

Discorso ch'egli ne lesse nelle so-

lenni esequie celebrate il marzo del

1876. Cosl 1 giovani leviti, appun-
tando gli occhi in questo esempla-

rissimo sacerdote, potranno ritrarne,

con vantaggio proprio ed altrui, i

santi lineamenti.

presentare ai lettori tante prove

cosi chiare elampanti da essere suf-

fisienti a deflnire una volta per sem-

pre che S. Tommaso nacquedal Conte

Landolfo, non a Belcastro, o sul ca-

stello di Roccasecca, ma proprio nella

citta di Aquino . Speriamo che i

Belcastresi e i Roccaseccani abbiano

a chiamarsi convinti, sebbene e cosa

piu facile nel desiderio che nel fatto.

Hbri e glf opnscoli, anannziatl nella Bibliogratia, (o nelle Riviste
della. Stampa) della CIvilta Cattolica

,
non pud I'AnnfliiiistrazIone assamere in nessuna

maniera 1'incarlco di provvederli, salvo ohe I detti libri non sleno indicati come vendibili

presso la stessa Amninistrazione. C16 vale auche per gli anennzi delle opere pervenute alia

Uirezione e di qnelle Indicate sulla Copertino. del periodico.

L 'AMMINISTRAZIONE .
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logi ;
sulle cause che attribuiscono

al cfraetero Ostriano la prerogativa

singolare di avere accolto pel pri-

mo !e piu antiche memorie di S. Pie-

tro, qiiesto lavoro del P. Boaavenia

arreca un tribute di nozioni e di

studii, da tenerne conto per chi vo-

glia conoscere a fondo la questione.

Intendiamo di accennare allo etato

della questione, senza portar giudi-

zii di soluzione intorno ad essa.

CALLEGARI GIUSEPPE, card. Omilia dell'Eminentissimo Cardi-

nale Giuseppe Calieg-ari Vescovo di Padova, delta il giorno 8 di-

cembre 1903. Padova, tip. del Seminario Ve-c
, 1904, in 8.

Con sommo piacere segnalianio

qucsta pubblicazione di Sua Emi-

nenza Revma il Big. Cardinale Ve-

scovo di Padova. Essa costituisce un

atto autorevole di governo episcopate

importantissimo, per la Notificazione

che coll'Omilia euenunc :ata si con-

giunge nel medesimo quaderno. In

tale Notificazione 1' insigne Porpo-

rato, stato sempre e da minor sa-

cerdote e da Vescovo cooperatore

zelantissimo e benemeritisaimo di

tutto il movimento cattolico italiano,

trasmettendo ufficialmente ai suoi

diocesanl il Motu Proprio del Santo

Padre Pio X sull'azione popolare cri-

stiana ed il discorso dalio stesso San-

to Paire tenuto alia Presidenza della

Gioventu Cattolica italiana, dice che

i due gravigeiuai documenti com-

pletandosi a vicenda seg;nano la via

sicura che devono battere le Ae^o-

ciaz oni cattcliche di ogni specie : e

per chi e in buona fede, tolg-ono Toe-

casione di o<rni disparere che potesse

turbare quell'unita di spirito, di pa-

rola
;
di azione, senza la quale vano

e sperare alcun buon effetto. Quin-

di, a rneglio consolidare nella iltustre

Diocf-ai di Padova questa tanto ne-

cessaria e dal Supremo Gerarca tanto

desiderata concordia, avoca a S$ la

sorvsglianza sopra le. Associazioni

tutte esistenti nei limiti della, sua

giurisdizione, dichiararido di voler]a

esercitare o direttamente, o per mezzo

dei Parrocki e sacerdoti a do dele-

gati. E poi prosegue testualmente

cosl: Decretiamo quindi, per la po-

destk Nostra Ordinaria, che d'ora in

poi queste Associazioui, continuando

pure nella loro solita azione, non ab-

biano ad accettare, diramare, ese-

guire disposiz^oni e proposte date da

Comitati, Circoli, Presidenze, Unioni

federali ecc. esistenti fuori della No-

stra Diocesi o a Noi non soggette,

senza prima averne avuto il permesao
da Noi, o direttamente, o per mezzo

del loro Assistente Ecclesiastico, di-

chiarando cbe non riconosceremo

come Cattolioa quell' Associazioue,

qualunqae essa sia, che venisse meno

alPobbedienza dovuta a questo De-

ereto, e che ingiucgeremo ai Nostri

sudditi di non fame parte in rnodo

alcuno.

Degnisslma della mente e del

cuoro di un ianto Porporato, cos\

particolarmente caro al regnante

Pontefice, e anche TOmilia, nella

quale, con impavido vigore aposto-

lico, ricorda gli assalti sacrile.ghi

contro la Religione ed il Papato per-

petrati in questo mezzo secolo, corso

dalla definizione del dogma dell'Im-

macolata, ed eccita vivamente a spe-

rare che Maria, nel suo giubileo,

sch'accera trionfalmente un' altra

volta il capo al dragone infernale.

II bellissioio opuscolo si chiude col

Motu Proprio dell'augusto Pontefice

sulla musica sacra ed il Decreto di

condanna deile note opere del Loisy.
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COSTAGLI ACHILLE, sac. L'orfana di Quercianella o le lotte di

Federico II con Gregorio IX ed Innocenzo IV. Siena, S. Bernar-

dino, 1903, 16, YII.I 530. L, 4.

niera di digression!, da utili aTver-

timenti ai giovani e alle faniiglie

cristiane su eerte question i dei nostri

g-ioroi e sul modo di bene educate

i figliuoli. A commendazione del libro

riferiarno alcune parole, tolte dalla

lettera che, in data del 9 ottobre 1903,

MODS. Delia Chiesa, Sostituto della

Segreteria di Stato, indirizzava al-

1'Autore: Sua Santit^t aecolse la

sua opera con espressione di gradi-

mento, e ben si compiacque della

zelo cbe Ella gpiega per fare argine

colle opere dell'ingegno al dilagare

continuo d'una starnpa che, dilun-

gandosi dalle pure sorgenti della

pieta cristiana, perverte le menti e

corrompe i cuori.

II venerando pievano di Rivalto,

antico castello delle colline pisane,

durante il suo lungo ministero spi-

rituale, si e adoperato a vantaggio

delle anlme nou solo colle opere e

collozelo, ma altresi con la petma;
ed anche alia bella etk di 80 anni e

riuscito a pubblicare un racconto

storico assai istruttivo. Alle svariate

viceude di un'orfana di Quercianella,

borgo sulla spiaggria di Livorno, ba

saputo intrecciare la storia delle lotte

tra Federico II e i Pontefici Grego-
rio IX e Innocenzo IV. L'autore mette

in chiara luce le beuemerenze del

Papato rispetto alia civilta e alia

nostra patria; e mostra con quanta

verita debba dirsi : Salu* Italiae Pon-

tifex. Inoltre di tratto in tratto, a ma-

EDITIO SOLESMENS1S. Officium et Missa Sancti Gregorii I

Papae Confessoris et Ecclesiae Doctoris iuxta antiquorum codicum

fidem restituta. Romae, Desclee, Lefebvre et Soc., 1904, 8 gr.,

33 p. L. 0,50.

11 presente elegantisgimo opu-
scolo contiene le melodie gregoriane

che earanno etseguite durante la so-

lenne Messa papale in S. Pietro I'll

aprile nell'occasione delle feste cen-

tenarie di S. Gregorio Magno. V'6

il canto di Terza per disteso, poi il

Proprium della Messa con VOrdina-

rium intercalato a suo luogo. II

Kyvie, Gloria e Credo sono presi dalla

Messa cosiddetta degli Angeli, il

Sanctus e V'Agnus da quella de Sea-

ta. Nel Proprium vi sono le parti

designate per tutti i tempi delFanno
;

quindi il Graduale ed ii Tratto ed i

due cccorrenti Alleluia. Nell'Appen-

dice all'opuscolo sono aggiunti il

Responsorio di S. Gregorio e la Se-

quenza antiea in onore del mede-

simo pubblicata recentemente per la

prima volta nella Rassegna Orego-
riana dal eh. H. M. Bannister;

inoltre il Kyrie Fons bomtatis ed il

Gloria Deus sempiterne, e cio per

comodo di coloro che adoperasseio

questo medesimo opuscolo nelle com-

menaorazioni gre^oriane, che certa-

mente in varii luoghi si andranno

celebrando durante quest'anno. La

notazione in grandi caratteri grego-
riani e veramente splendida e rida

anche i segni ritmici del recente

Liber Usualis. Oltre 1'edizione co-

mune vi ha un' altra di lusso, in-

quadrata in rosso, la qnale allcstita

dopo il 24 febbraio, reca 1'approva-

zione della S. Congregazione dei

Riti, data in quel giorno. Eccone i

termini: Praesens editio quoad tecc-

tum typicae plane conformis re-
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perta, est, ct quoad cantum respondet atque Decrcto Sacrorum Rituum Con-

Motui proprio Summi Pontijlcis Pit gregationis diei 8 Januarii 1904.

Papae X diei 22 Novembris 1903,

GORLA PIETRO, sac. La Samaritana del Vangelc. Milano, Scuola

tipograflca salesiana, 1904, 16, di 382 p. L. 3.

Bello e 1'argomento, svolto con magini forse talvolta un po' lussureg-

ampiezza e trattato con maestria. E

una viva e sapiente notomia di quel

lavoro intimo e misterioso che passa

tra la Samaritana e Gesu Cristo, tra

1'anima colpevole e pentita e il Verbo

pietoso e santiflcatore. Bellissimi poi

i capitoli in cui si descrive 1'Amore,

1'Amicizia, la Santita. Lo stile del-

1'Autore e ricco, come di larga fonte,

ma la ricchezza viene da due sor-

genti, dalla mente e dal cuore: dalla

mente, che e nutrita di bnoni studii,

indagatrice, serena; e dal cuore, che

rende queste pagine calde e piene di

sentimento e di vita. Al servizio poi

dell'una e dell'altro e una leggiadra

immaginazione, che ti mette sott'oc-

chio in questo libro una floritura d'im-

LEHMKUHL AGOSTINO, S. I. Casus conscientiae. Friburgi, i. Br.,

Herder, 1903, 8, X 568; 59'J p. Fr. 16.

Tornano in luce ben presto i Cast tanto favore, che gli hanno acqui-

di coscienza del ch. P. Lehmkuhl, stato, non solamente in Germania,

che furono, come la sua Teologia ma anche nelle altre nazioni, la fama

Morale, accolti universalmente con di teologo insigne.

KELLER EMILIO. L'operaio libero. Prima versione del Sac. AN-

TONIO INVERNIZZI. Bergamo, Legrenzi, 1903, 16, 180 p. Cent. 80.

giante, ma sempre piacevole, della

quale avrebbe detto Q lintiliano che

dulci laborat vitio. Vi e molto per

tutti, pei colpevoli, pei giusti, pel

tribolati, pei sacerdoti, per chi terne,

e per chi ama: specialmente chi teme

e chi ama impareranno a conoscere

meglio chi eia Gesu Cristo. E non

mancano note storiche che fanno in-

tender bene il tempo, il luogo, 1'am-

biente in cui si svolge la bella scena

avvenuta al pozzo di Sichem. In con-

clusione, e un libro bello ed utile, e

scritto in maniera da piacere anche

ad anime use ad altripascoli, le quali

in questo possono trovare un farmaco

salutare insieme e gradevole.

II chrho autore, che in tutta la

sua vita si e occupato a studiare il

modo onde migliorare la sorte degli

operai, procedendo sempre con una

trattazione semplice, chiara e alia

portata di tutti, esamina 1'ardua e

complessa questione sociale. Dopo
avere accennato le sofferenze fisiche

e morali deli
?

operaio dei nostri giorni,

fa una breve storia del lavoro e mo-

stra come 1'operaio stesso dallo stato

di schiavitu risorto a liberta per

opera del Vangelo, si elevo nel Medio

Evo ad un grado sufficiente di agia-

tezza e di prosperita, fa consolato

dalle gioie della famiglia, restaurata

anch'essa dal Vangelo e partecip6

dei vantaggi di una vera fratellanza,

entrando nelle fiorentissime e prov-

videnziali corporazioni di arti e me-

stieri. Sopravvennero gl'infausti gior-

ni della riforma protestante, che con-

dusse al macello dei contadini e al

ribasso dei salari e infine, per logica

conseguenza, si gianse alia rivolu-

zione francese, che coa un tratto di
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penna soppresse le antiche corpo-

razioni e ne conflsco tutti i beni.

Allora 1'operaio, non piu protetto

dalle leggi, abbandonato a se steaso,

fu vittima del piu forte, donde 1'ori-

gine del proletariate, che condusse

ai mail che ora tutti deplorano e

vorrebbero riparare, ma con principii

diversi.

L'autore espone e confuta la so-

luzione socialistica, condannata dalla

ragione non ineno che dall'esperienza

e propone la soluzione cristiana in un

complesso di provvedimenti, che do-

vrebbero adottarsi dallo Stato, dai

padroni e dagii operai stessi. Ma

poiche la questione sociale 6 innanzi

tutto morale, gli sforzi diretti a scio-

siano vivificati da un soffio di spirito

cristiano. Ora questo spirito cristiano

manca assolutamente in molti go-

verni present), i quali opprimono la

Chiesa, disperdono le congregazioni

religiose, destinate, insieme col clero

secolare, a vantaggio dei poveri e

dei deboli; percio giustamente con-

clude 1'autore col grido di un ritorno

alia verita cattolica.

Ci auguriamo che egli sia ascol-

tato e che questo libro, presentato

dal traduttore in bella veste italiana

e corredato altresi di qualche oppor-

tuna nota, sia letto con frutto da

chiunque ami sinceramente 1'operaio

e desideri adoperarsi a migliorarne
la condizione.

glierla a nul'a gioveranno, se non

LUGANO PIACIDO M. Origine e primordi dell' Ordine di Moi-

toliveto. Commentario storico. Apud editores in Abbatia Septim-

nianensis, prope Florentiam, 1903, 8, 196 p. L. 5.

Magaiflca edizione ! ccsi scla-

mammo al primo giungerci in mano

questo libro. E il libro ben n'era

degno, come quello che ci da un'accu-

ratissima storia dell'origine d'uno dei

rami piu uobili del maestoso e be-

nefico albero benedettino, qual e 1'Or-

dine di Montoliveto. Arevamo bensi,

oltre a scritti piii antichi, quel che

ne scrisse nel 1746 il monaco olive-

tano D. Alessandro Bossi nella sua

vita del B. Bernardo Tolomei, fon-

datoredell'Ordine olivetano, ma que-

sto non e lavoro di grande eeattezza.

Difatti 1'abate Lami ne pubblico nelle

Novelle letterarie non poche ne leg-

gere censure : alle quali e vero che

replico cen uno scritto Tab. Besozzi,

ma quello scritto per piu ragioni non

fu dato alle stampe. II ch. ab. Lugano

per6 ha creduto bene di ripigliar da

capo ogni cosa e, pur tenendo pre-

sente lo scritto del Besozzi che e

lavoro eerio e critico, rifar da se la

storia delle origini e dei primordi

mcntolivetani, vale a dire dal cadere

del secolo XIII ad oltre la meta del

XIV. Questo studio e condotto con

tutti i presidii e gli accorgimenti

moderni, e frutto di copiosa erudi-

dizione e sagacia aiutate da laboriose

ma non inutili ricerche d'archivi, e

sara eenza dubbio coasultato con pre-
mura da quanti s' interessano alia

storia di Siena e a quella del mona-

chismooccideiitale.Imperocch^come
osaerva giustamente il ch. Autore,

la storia completa di quella societa

de' tempi di mezzo, che di& origine

e vita ai comuni, e che si eaplico in

mille svariatissimi corpi di associa-

zione, non si potra mai avere fin che

non siano seriamente studiati i sin-

goli istibuti d'associazione, che la

ravvivarono, e furono il riverbero di

quella vita fortemente feconda ed

operosa che Tinformava (p. 17).
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3IAFFI PIETRO, mons. arciv. di Pisa. Scritti varii. Siena, tip. S. Ber-

nardino, 1904, 80, 550 p. L. 5.

Veramente gentili pensieri fu-

rono quelli che consigliarono 1'edi-

tore Mons. Bufalini a pubblicare que-

sto volume; e molto opportune, sog-

giungiamo senza esita^ione. Poiche

quei fiori modesti di scritti varii,

sparsi per molti periodic! dall'instan-

cabile operosita, dalla profonda e

rnnltiforme dottrina del novello ar-

civescovo di Pisa, correvano rischio

di restare forse per sempre perduti

nella vastita dei piani lombardi, ove

erano cresciuti; mentre pel vigore

del pensiero e pella vivezza della

forma faranno degno ornamento dai

giardini toscani.

L'Autore. sollecito com 1

e d'ogni

verace progresso, avrebbe voluto ri-

toccarli per metterli in paro cogli

avanzamenti delle scienze fisiche di

questi uitimi anni. Le nuove cure

gliel'impedirono. Ma non crediamo

die ne risulti alcun danno: prima

perch 1'eta sua non e tanta che pure i

suoi scritti possano dirsi inveccbiati;

e poi perche accompagnando passo

passo lo svolgimento degli studii

contemporanei, questi scritti dalle oc-

casion} e dal tempo in cui nacquero
ricevono nn' impronta storica, che

merita d'essere conservata.

Cosl mantiene tutto il suo valore

1' erudito studio sulla cosmografla
nelle opere di Torquato Tasso, che

e uu bel quadro storico della cultura

MARCACCI PIETRO, can. - Cenni biografici del seminarista Biagio
Oarli. Pisa, Or.solini-Prosperi, 1904, 16, 68 p.

astronomica nel mondo letterato del

secolo XVI. Non invecchia la poesia

calcla, che ravviva il bel discorso

icaugurale dell'ogservatorio meteo-

rologico di Pavia; n6 I'esattezza ond'e

descritto il processo per la nuova

carta fotografica del cielo; ne 1'in-

teressante e dotta dfssertazione sulla

stella dei Mag-i, colle discrete e giu-

dizioso conclusioni iutorno ad una

question? tanto discussa e non mai

risoluta. La gita in ValUmagna non

riesce meno piacevole pel diporto,

che per Fistruzione sul profltto delle

correnti alpine come forza motrice.

Del globo meteoroscopico, ideato dal-

1'Autore steaso per disegnarvi sopra

le traiettorie delle meteore luminose,

bolidi e stelle caienti, tutti gradi

ranno sentire dalla sua bocca diret-

tamente Tuso e la descrizione.

Infine tra. gli altri scritti, Dio

nella 5C2nzrivelaprofondi pensieri

esposti nelle recenti commemorazioni

del P. Secchi
;
e gli elogi del P. Denza,

del Piazzi. del prof. A. Bartoii, del

vivente ed illustre astronomo Schia-

parelli, disceso pur ora dalla torre di

Brera, dimostrano come ad una mente

coltissima e sagace nel toccare il

punto giusto delle scoperte scienti-

fiche, possa andare congiunto un gran

cuore, generoso estimatore del me-

rito, aperto ad ogni nobile affetto.

11 5 marzo 1902 nelle ore pome-
ridiane quasi tutto il popolo di Ri-

parbella, grosso paese della provincia
di Pisa, accompagnava alia chiesa,

poi aH'ultima dimora, le spoglie di un

giovine seminarista. E il sindaco, a

nome di tutto il popolo, con nobili pa-
role e commo renti, sulla tomba aperta

dinanzi al cadavere, diede I'ultimo

addio al caro estinto. Chi era questi,

e perch& tanto e si universale rim-

pianto per la sua perdita? Leggi

queato libretto e lo saprai, ne ti parra

male d'aver cosi impiegato qael po'di

tempo.
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MASSAROLI IGNAZIO. I Conti Marescotti di Bologna. Meinoria

genealogiea. Bari, Q-iornale araldico, 1903, 8, 18 p.

E uii lavoro piccolo di rnole, che

pero disvela un gran lavoro di stu-

dii particolari e di special* consul -

tazioni : cose che costano tempo e

fatiche incredibili ai loro autori.

Con questo suo studio il ch. Massa-

roli e giunto a correggere le mende

numerose, inevitabili del resto in

un'opera coal vaata, della genealo-

tica e nobile famiglia dei Mare-

scotti, che ha dato all'Italia uomini

illustri ed una illustre santa.

I risultati ottenuti, dopo dili-

genti ricerche, di molti anni, sono

evidenti, e fanno onore all' Autore

che vi si e accinto ed ha coudotto

1'opera sua su documenti irrefraga-

fcili

gia dal Litta descrittaci iatorno 1'an-

MENGHINI 10. BAPT. MARIA ex Apost. Caerem. Praepositis. De

oratione quadraginta horarum in lustructionern Clementinam eom-

mentaria. Editio altera. Romae, Desclee, 1904, 16 di pp. 160.

Quella che dicesi litruzione Cle-

mentina per 1' Orazione delle Qua-

rantore, sebbene obblighi soltanto

le chiese di Roma e suo distretto,

pure si osserva piu o meno in quasi

tutto il mondo, ed e raccomandata

dalla S. Congregazione dei Riti.

D'essa pertanto bramavasi una ver-

sione latina fedele ed accurata pro-

veaiente da Roma, e piu ancora un

commentario che riferiese tutti i de-

creti della S. Congregazione emessi

dopo il Gardellini (f 1838) intorno

alia Esposizione del SS. Sacramento.

All'uno e aU'altro ha provveduto,
con quella competenza che ognuno
in lui riconosce, il ch. Monsignor

Menghini, Ceremoniere pontifieio e

professore di sacra liturgia; il quale

si nel testo originate italiano e si in

una eua vereione latina, e 1'ha illu-

strata con un nuovo commentario.

Ora poi questo suo lavoro diligente-

mente riveduto e aumentato torna

in luce, a grande vantaggio dei Ret-

tori delle chiese dell'uno e 1'altro

elero e dei Capi delle confraternite,

i quali vi troveranno la norma retta

e sieura circa 1'E^posizione del Ve-

nerabile ;
e tutto cio che contiensi nel

Gardellini ed altre cose ancor piu re-

centi, qui tutto troveranno raccolto,

ed esposto in uno stile chiaro, facile

e castigato. Cresce pregio al libro

un Indice alfabetico, nel quale il let-

tore ha sott'occhio come in uno spec-

chio tutte le piu notabili cose con-

tenute nel libro.

ha dato in luce la suddetta Istruzione

NERVEGNA JOS. R. P. D. De Institutis votorum simplicium re-

ligiasoruin et monialium. Romae, e Cooperativa polygr. editrice,

1904, 8 di pp. 86, L. 2,50. Vendibile in Roma presso il palazzo

della Canoelleria Ap., e presso 1'Autore Yia della Cuccagna, 3.

II ch. Mons. Nervegna, che tre voti sempliei. Ed ecco ch'egli fa pa-

ghi i comuni voti con questo libro,

del quale si hanno a ripetere le lodi

che gia dicemmo del precedente, per-

che scritto con la stessa dottrina e

chiarezza, e con quella competenza
che puo e deve supporsi in un con-

anni or sono diede in luce la sua

Opera < De iure practice Regula-
rium

,
la quale fu molto apprezzata

e lodata dai competent], in quella

occasione fu anche stimolato a scri-

Tere qualche cosa sugli Istituti di
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sumato giurista, che da quasi tren- si 6 dunque acquistato unnuovo me-

tacinque anni si sta occupando nella rito presso i Superior! degl' Istituti

S. Congregazione di tutto cio che ri- religiosi.

guarda la disciplina dei Regolari. Egli

OFFIC10 dell'Inno Acatisto in onore della Santissima Madre di Dio

e sempre Yergine Mar'a. Roma, tip. di Propaganda, 1903, 16,
79 p. In rosso e nero, testo greco e traduzione italiana. L. 1,50.

L' inno acatiBto 6 uno splendido liana, la quale & veramente assai bene

poema liturgico della Chiesa greca, riuscita, nonostante le diffieolta che

scritto, a quanto pare, nel 626 in non di rado incontra il dover ren-

ringraziamento alia Vergine per la

liberazione di Costantinopoli. In bre-

ve tempo esso si diffuse in tutto

1'Oriente cristiano e divenne pascolo

gratisaimo della pieta dei fedeli, che

da secoli lo recitano per implorare

il soccorso della Vergine nelle pub-
bliche e private afnizioni. All'Inno

acatisto fu in seguito aggiunto il

Canone di S. Giuseppe, 1'mnografo,

cioe una serie di odi, le quali an-

ch'esse a loro volta furono ampliate

con un lungo tropario acrostico, tolto

dall'officio dell' Annunziazione. Con

1'aggiunta in fine di alcuni salmi e

con una bene intesa disposizione di

tutte le parti si venne formando

un'intera officiatura in onore della

Vergine con Vespero e Mattutino sot-

to il nome di 'AxoXooGta TOU 'Axa-

Gio-ccD "Y|ivoi>. E questa bellissima

officiatura ci & data qui dal R. P.

D. Placido de Meester, benedettino,

professore nel Collegio greco di Ro-

ma. II testo greco 6 stampato a si-

dere in nostra lingua taate espres-

sioni poetiche della lingua greca, si

feconda di sfumature e di termini

composti e quindi altamente con-

cettosi.

L'officio deirinno acatisto fu ar-

riechito d'indulgenze dalla S. Sede

per tutti coloro che lo recitano de-

votamente in qualsivoglia idioma
;
e

per6 il p. de Meester ha fatto bene

a divulgarlo fra noi, non solo come
documento assai prezioso della litur-

gia greca, ma anche come esercizio

di pieta in onore della Vergine, op-

portunissimo in modo particolare du-

rante quest'anno, che celebriamo il

solenne giubileo dell'Immacolata.

L'opera si vende alia Libreria di

Propaganda Fide, ovvero presso il

ch. Autore, D. Placido de Meester

(Collegio greco, via del Babuino 149,

Roma) a beneficio del clero greco-

unito, sprovvisto dei mezzi necessarii

aH'adempimento della propria mis-

sione.

nistra
;

a destra la traduzione ita-

PIGHI JO. BAPTISTA can. Expositio casuum reservatorum in

Dioecesi veronensi. Ed. III. Veronae, Cinquetti, 1904, 16, 40 p.

L. 0,70.

L'esser gia questa la terza edi-

zione di un libro d'interesse quasi ri-

stretto ai sacerdoti d'una sola diocesi,

ne fa subito congetturare il pregio e

la stima universale che ivi gode. Che

poi questa stima non sia irragione-

vole, comprenderk ciascuno da s nen

appena si faccla a svolgerlo.

POLETTO GIACOMO, mons. - - L' Enciclica E supremi di S. S.

Papa Pio X e lo studio di Dante Alighieri. Napoli, Stabilimento

tipogr. Micheie di Auria, 1904, in 8.
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E questo 1'argomento che il ch.

Mons.Poletto ha preso a trattare que-

st'anno scolastico 1903- 19C4 nella sua

prolusione alia catteira dantesca nel-

1'istituto leoniano di alta letteratura

in Roma. Egli ha tolto a dimostrare

che lo studio di Dante nella sua dot-

trinale sostanza, e un magistero effi-

PRINCI D. mons. -- II Mese di

1904
;
16 C

,
428 p. L. 2,50.

Un nuovo Mese di maggio! E sia

il banvenuto ancor egli. Sui temi

del Muzzarelli. Una ragione di piu

per accoglierlo a festa. Imperocche,

senza pretendere noi che sia quella

Tunica maniera d'onorare la Vergine

nel BUO bel mese, I'egperienza pero

e la ragione ci persuadono che e la

cace e potente ad educare le ariime

dei giovani alia cristiana sapienza di

qnel motto che tutta comprende la

vita domestica e sociale, quella de-

gl'individui e delle nazioni : instau-

rare omniain Christo. A noi sembra

questo uno dei meglio riusciti lavori

deH'illustre dantista.

maggio. Discorsi. Napoli, Festa,

piu fruttuosa pei fedeli, donde puo

congetmrarsi che siaeziandio la piu

gradita, o una almeno delle piu gra-

dite, a Maria. Saviamente pero 1'e-

sperto predicatore ha saputo appli-

care a quando a quando le verita

sempre antiche e sempre nuove alia

vita e agli errori moderni.

RATISBOOTE MARIE THEODORE fondateur de la Societe des Pr-

tres et de la Congregation des Religieuses de Notre -Dame deSion

d'apres sa correspondance et les documents contemporains. Paris,

Poussielgue, 1904, 8, di pp. XYI-624, 744.

I due poderosi volumi, che ab -

biamo sotto g-li occhi, parlano della

vita e delle opere gloriose di due

granii Israeliti nioderni, convertiti

al Cristianesimo ed al sacerdozio cat

tolico : il P. Teodoro Ratisbonne e il

suo fratello g-ermano, Alfonso M. Ra-

tisbonne. I ritratti de'due venerandi

sa^erdoti ornano le prime pagine
de' due volumi. Questi due fratelli

sembrano esser stati destinati dalla

Provvidenza a raccogliere in questi

ultimi tempi le pecorelle smarrite

della casa d'Israele.

II 14 aprile del 1827 in una pri-

vata casa di campagna a Molsheim

(Strasburgo) 1'acqua battesimale ca-

deva sul capo del maggiore dei due

fratelli, Teodoro Ratisbonne, a23anni
di eta. Poco dopo egli s'ordino sa-

cerdote, incominciando quella vita

d'apostolo che continu6 sino alia mor-

te, avvenuta il 10 gennaio del 1884

a Parigi. Egli moriva come ua pa-

triarca dell'antico e come un sacer-

dote del nuovo Testamento: da un

lato era circondato dai Padri di Sion

rappresentanti della Congregazione di

preti da lui fondata, e di fronte aveva

la Superiora generale ed altre Suore

della Congregazione di Sion anche

da lui fondata : due Congregazioni

che egli lasciava eredi del suo spi-

rito per la conversione degli Israe-

liti, mediante la preghiera, il sacri-

fizio e 1'opera. II P. Teodoro, oltre

il merito d'un fecondo apostolato, ol-

tre quello di varie opere teologiche

ed ascetiche da lui pubblicate, ha

quello piu sublime d'una santita non

comune e che forse un g 'orno la

Chiesa dichiarera eroica. Un agio-

grafo bollandista, avvezzo alia let-

tura delle vite de j

Sauti, dice a pro-

posito: Io leggo volentieri gli estratti

della corrispondenza epistolare del

P. Teodoro, poiche essi mi fannoam-

mirare ed amare un'anima delle piu
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soprannaturali che io abbia trovate

nella professions di agiografo. Io de-

sidero che dopo questa pubblicazione

della vita del P. Teodoro si pens! a

wtraire i proeessi per la gua beati-

flcaziane.

II fratello del P. Teodoro, a

cui son pure dedicate moHe pagine

de'due voliimi, e il notissimo Tobia

Batisbonne, convertito per miracolo

al cattolieismo per )a famosa appa-

rizione di Maria SS. avvenuta a S. An-

drea delle Fratte in Roma, il 80 gen-

naio 1842, nominato poi al battesimo

Alfonso Maria. Se Teodoro pervenne

al Cristianesimo con una lunga e pe-

nosa ricerca della \erita, Alfonso fu,

come Saulo d,i Tarso, conquistato .al

cristianesimo con un colpo repentino

della grazia. Qu8ti, entrato dapprima
n^lla Compagnia :di Gesu, ne nsci

p-rovvidenzialrnente per cooperare col

fratello maggiore aH'opera della con-

versione degi'Israeliti, epecialmente

a Gerusalemme, ove fisso la eua re

sMenza per-comando del suo fratello

e RUO Superlore.

L'opera de' clue fratalli Ratisbon-

ne e una bella e grande opera della

Chiesa; essa bi riunisee a quell* di

Gesu Cristo htesso, il quale non de-

dic6 Topera sua personale, se non ai

giudei suoi confratelli nella carne.

Possano le due Congregazioni, eredi

dello spirito dei fratelli Ratisbonne,

affrettare il tempo in cui si faccia

de' gentili e degli Ebrei unum ovile

et unus pastor 1

ROBECCHI-BRICCHETTI L. ing. Dal Becadir. Lettere illustrate

alia Soi'ieta antischiavista d 'Italia. Milano, Societa poligrafica, 1904,

16, 288 p. L. 2.20.

L'opera della Society antischia-

vista d'ltalia, presieduta dal Com-
mendator Filippo Tolli, procede a

gonfie vole. In questi ultimi giorni

la S. Congregazione di Propaganda
Fide emetteva il decreto, con cui il

benemerito Ordine dei Trinitarii ve-

niva destinato alia Missione del Be-

nadir; e cosl adempievasi il voto del

Congresso Aatiscbiavista, tenuto in

Roma nell'aprile dell'anno scorso, vo-

to che additava appunto il Benadir

ai valorosi flgli di S. Giovanni di

Matha e di S Felice Valois. Anche

merita Societa eui fatti di schiavitu

denunciati dalla stampa italiana, pro-

cede ottimamente, percbe non po-

teva essere meglio affidata che alle

mani dell'Ingegnere Roberto Brie-

chetti, coine ne fa fede queato suo

libro. II quale e nna raccolta di let-

tere illustrate al Presidente della So-

cieta antiscliiavista, piena di notizie

geog-raflche, etnograflche, storiche,

quali potevano aspettarsi da un uorno

pratico gia da piu anni di que'paesi

e frugato dalla nobile arnbizione di

toglierne quell'obbrobrio dell'umana

famiglia che e la schiavitu.1'inchiesta ordinata al Benadir dal

Consiglio Direttivo di quella bene-

SVAMPA DOMENICO, card, areivesc. di Bologma. Vita di San

Serafmo da Montegranaro, iaico cappuoeino. Riccamente illu-

strata. Bologna, tip. arciveseovil-e, 1904, 8, 264 p..

E oggi in voga, piu che in ad- dei ben pensanti, tengoiao gli uo-

dietro, d'illustrar la rnemoria, di q-uei mini che ei .segnalarono per santi-

che per u;no od altro pr^gio onoraro-

no il luogo natale. E siccome il

primo posto tra questi, a giudizio

tk, niuno vorra fare le maraviglie

che TEmo Cardinals Arciveseovo di

Bologna siasi applicato a fare! me-
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glio conoscere quell'umile religiose,

cbe e il primo ornampnto di Mon-

tegranaro, in quel di Fermo, patria

d'entrambi.

Egli dun^ue, fin da quando di-

morava nel natio borgo, fece molte

ricerche per conoseere esattamente

le notizie di questo non meno glo-

rioso ehe umile fraticello ;
ed ora

che ricorre il quarto centenario della

saa morte gode di farle di pubblica

ragione, affinche si accresca la de-

vozione de' Mcntegranaresi verso il

ioro grande concittadino, e tutti

quelli che apprezzano la gloriosa

progenie del poverello d'Assisi eo-

noscano, imitino ed invochino que-

sto santo Cappuccino, del quale cost

paria il Boverio: II glorioso Sera-

fino da Montegratiaro, fra le stelle

di prima graridezza. Egli attiro gli

sg-uardi e I'ammirazione del raondo,

vuoi per la perfezione della vita,

vuoi per la copia e lo splendore del

miracoli . Di questa figura dun-

que una imagine veratnente fedele

ed attraente trovera il lettore di-

pinta su queste pagine dalla rnano

deU'Eaainentissimo Autore, il quale

dice nel congedarsi : Ho scritto

senz' arte (e not intendiamo senza

quell'arti/izio, il quale 4 escluso dal-

Varte ben intesa] Piu che altro se-

guii la vena dell' affetto, e mi stu-

diai d'esser semplice, parendorni che

la vita ingenua di S. Serafiao do-

vesse esser trattata. con molta schiet-

tezza di linguaggio e di stile (p. 252; .

Cosl e, e coei facessero tutti! La

bella ed^zione e ornata di molte il-

lustrazioni.del serafico cielo rifulge quasi astro

YAGCARO GIUSFPPE. -- Pagine sparse. Sciacca, tip. Guadagaa,

1903, 16 172 p. L. 1.

Sono assai utili queste pagine b'amo lette parecchie volentieri an-

sparse ed anche scritte bene. Quan- che noi, a' quali 1'oro dei capelli si

tunque dettate per giovinetti, ne ab- e gia mutato in argento.

YIYES IOSEPHOS GALASANCTIUS, card. Hoiniliarius Breviarii

Eonaani domiaicales ac feriales homilias in Breviario Romano ab-

breviatas ex integi-o coatinenj* alia-sque pro siagulis anni feriis

propria. homilia carentibaa ouin quotidiatiis variisque docu.mentis

in usum coneionatorum et s^holarum sacrae eloquentiae. Romae,

typis ardficum a S. losepho, 1903, 8% VIII 848 p.

E mirabilissima 1'operosita di que- mano il modo di soddisfare la bratna,

sto insigne Porporato, decoro e lustro

deirOrdine dei Cappuccini; ed anche

piudeH'operositafastupirelapazienza

8ua inesauribile nel condurre a ter-

mine raccolte del genere di questa e

dell'altra gia da noi segnalata sul

Pater Noster, le quali esigono eru-

dizione immensa di Padri e Dottori.

Molto vantaggio ne trarranno pero

gli eccleaiastici, che in questo em-

porio di preziosi cimelii dogmatici,

moral!, ascetici hanno pronto alia

onde spesso la Ioro animae vivamente

eccitata, di conoscere per intiero le

magnifiche trattazioni, delle quali nel

Breviario occorrono soltanto brani

monchi e staccati, e per cio appunto
talvolta anche oscuri. Se ne vantag :

giera certamente assai anche la de-

vozione e soprattutto la predicazione,

che abbisogna a'tempinostri d'essere

meglio nudrita di patristica, di scien--

za sacra sol'da e sicura e di unzione

spirituale.



CKONACA CONTEMPORANEA

Roma, 11-24 marxo 1904.

I.

COSE ROMANE

1. La festa di S. Greg-eric al Celio. II comitato delle feste gregoriane pressa

il Santo Padre. 2. Altre ud'enze pontificie. 3. II giorno onoma-

etico di Sua Santita. Grave discorso al Sacro Collegio, intorno alle cose

diFrancia. 4. Inauguraziore del primo monumento operaio a S. Gio-

vanni in Laterano. 5. II Te Deum a S Pietro. 6. Ncmina del

Patriarca di Yenezia.

1. II 12 marzo, sacro a S. Gregorio Magno, il glorioso Pontefice

ebbe le sue prime feste eel vetusto titolo del monte Celio; le quali,

benche di ininori proporzioni che le grandiose e solennissime prepa-

rategli nella basilica Yaticana per il prossimo aprile, pur nondimeno

riuscirono coLvenientissime ad onorarne la meinoria per lo straordi-

nario concorso di fedeli specialmente forestieri attirati anche dalla

novita e dignifa del canto religiose di cui le funzioni del triduo prece-

dente alia festa e della festa medesima furono un opportune modello.

Secondo 1' invito di S. E. il cardinal Vicario, in ciaseuna sera del

triduo alia benedizione del Yet era bile, fu premfs<a la Comp'eta,

cantata nella prima sera dai monaci deli'attiguo monastrro, nella

seconda dai seminarii Yaticano e Pio, rella terza dai religiosi

benedettini del Collf-gio di S. Auselmo. Nella mattina della festa

pontifico la messa solenne il card. Satolli circondato da undid Abati,

cioe : quelli dei Trappisti, degli Olivetani, dei Cisterciensi, dei Silve-

strini, dei Camaldolesi, dei Yallombrosani, quel'.o di S. Paolo extra

muros, quello di Silos nella Spagna, quello di S. Yandrille nella

Frarcla e due della Congregazione benedettina inglese ;
assistevaro

alia funzione i monaci di S. Anselmo, di S. Paolo, di S. Am-

brogio. Tutte le parti della messa erano tratte dalle piu pure me-

lodie gregoriaue, eseguite con quella perfezione di metodo, con quel-

Paccento di soave piela che e pregio della tradizione beredettina.

Nel pomeriggio, dopo il canto della Compieta, un commovente discorso

del p. Janssens, rettore di S. Anselmo, vanto le lodi del santo Pon-

tefice monachorwn speculum, pater urbis, orbis deliciae, come lo chiama
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1'antifonario mouastico : quindi cantatosi dall'orchestra I'lste Confessor

del Casali ed il mottetto Jesu dulcis memoria del Yittoria, composizione

a quattro voci di fattura mirabile, venne intonate il Te Deum alternate

con frlsi bordoni seguito dal Tanlum ergo e dalla beaedizione col SS. Sa-

cramento impartita dal card. Cassetta. La impressione generale alia

quale nessmio pete sottrarsi anche de' meno intendenti o de' meno

favorevoli, fu quella di profonda pieta e di grave raccoglimento che

elevava 1'anima e la portava alia preghiera ;
cio che forma appunto

lo scope del canto liturgico e del rito sacro.

Di si felice inizio dato alle feste centenarie il Santo Padre mostrd

la sua piena soddisfazione nel ricevimento che diede il giorno appresso

al Comitato romano composto del principe D. Mario Chigi. presidente,

dei vice president! Duca Francesco Caffarelli, conte Mario Di Car-

pegna, barone Rodolfo Kanzler e degli altri consiglieri. Rispondendo
al discorso del presidente e ringraziando dell'omaggio presei) tatogli,

lodo 1'opera veramente civile insieme e religiosa compiuta dal Co-

mitato : in tale occasione spiego 1' importanza della preseate com-

memorazione e 1'opportunita di richiamare alia memoria dei romani

e di tutto il mondo la grande figura di S. Gregorio, di eui ricordava

le splendide geste a beneficio della Chiesa e di Roma. A proposito

delle feste celebrate sul Celio'si congratuld della divozione con cui

sapeva che era no state seguite dai fedeli, e del modo col quale si

erano svolte le sacre funzioni in conformita dei suoi desiderii e delle

istruzioni da Lui emanate intorno alia musica sacra, gloria, tra le

altre, del pontificate del Sommo Gregorio. E dopo avere insistito sul-

1'ufficio che deve avere il canto nelle sacre funzioni, intratteneudosi

benevolmente coi presenti, nelFaccomiatarli li benedisse, augurando
che le future commemorazioni riescano degne del Grande Pontefice

e di decoro alia citta di Roma. Nella stessa udienza Sua Santita

annul benignamente alia preghiera rivoltagli dal p. Oslaender abate

di S. Paolo fuori le mura perche fosse
. concesso all' illmo e revmo

p. Ildebrando d'Hemptinne, abate primate dei PP. Benedettini, di

poter celebrare la messa pontificale all'altare papale della basilica

ostiense il giorno della domenica in Albis.

2. Nel pomeriggio del 12, la Piccolo, Missione dei Sordomuti abban-

donati ebbe anch'essa la sorte desiderata di una speciale udienza del

Santo Padre, introdottavi da S. E. il cardinale Svampa che presento a

Sua Santita il fondatore stesso della Gongregazione, Mgr. Giuseppe

Gualandi, insieme col Superiore generale sac. Ferd. Buoni, colla Su-

periora generale delle pie Sorelle della stessa Congregazione per la

parte femminile, coi direttori e direttrici degli istituti di Roma, di

Bologna, di Firenze e di Giulianova in cui 1' Opera si e gia felice-

mente propagata. Erano pure presenti il fratello del fondatore p. Gua-

1904, vol. 2, fasc. 1291. 1 26 marzo 1904.
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landi S. I. e la principessa Antonietta Strozzi insigne benefattrice

dell'istituto di Firenze. II Santo Padre ebbe parole di encomio per

tutti, rallegrandosi specialmente col venerando fondatore del molto

bene fatto dall'Opera agli infelici, ed incoraggiando i giovani chie-

rici della Piccolo, Missione a renders! strumenti capaci della loro spe-

ciale vocazione. Alcune sordomute dell' istituto di Roma che assiste-

vano all'udienza ringraziarono con viva voce il Papa, il quale regalo a

tutti una inedaglia ricordo del GHubileo dell' Immacolata Concezione,
ed impart! 1'apostolica benedizione, promettendo la sua paterna pro-

tezione per nn'Opera cosi salutare.

Alia stessa ora del giorno appresso, la Santita Sua ricevette in

udienza particolare il card. Yincenzo Vannutelli, protettore delle

Conferenze romane di S. Yiacenzo de' Paoli, accompagnato dal prin-

cipe D. Luigi Boncompagni Ludovisi presidente generale della detta

Opera, dal Consiglio Superiore e dalle Presidenze. Quindi il Papa,

seguito dalla sua nobile Corte, scese nella Galleria delle lapidi, ove

eransi radunati in gran numero gli ascritti alle ventidue Conferenze

dei rioni della Citta
;

e traversando la doppia fila dei convenuti si

venne trattenendo colla sua solita bonta, dando tempo a tutti di ba-

ciargli la mano e benedicendoli paternamente.

Negli stessi giorni furono pure ricevuti dal Santo Padre S. A. il

principe Ferdinando d'Orleans duca d'Alencon col cognato principe

di Broglie, che assisterono alia Messa del Pontefice il giorno dopo ;

ii principe D. Camillo Massimo; il Gomitato tedesco per gli affari

romaiii composto del conte di Konigsegg Aulendorf colla consorte e

figlia, del conte e contessa Fugger con due sorelle, dei sigg. Sieberts,

Gutgens e di Mgr de Vaal; il sig. David Jayne Kill inviato straor-

dinario e ministro plenipotenziario degli Stati Uniti
;

la principessa

Enriches ta di Liechtenstein; il principe Odoardo Aursperg ;
il prin-

cipe di Windisohgraetz ;
il conte Czernim colla famiglia ecc.

3. II 19 marzo, giorno onomastico del Santo Padre, fu giorno di

particolare festa per Roma cattolica che la celebro con solenne con-

corso alle pubbliche preghiere, specialmente nelle chiese dove si chiu-

devano le sacre missioni del giubileo : con pubblici atti di cristiana

carita, offrendosi fraterni banchetti ai poveri da parecchie societa

cattoliche e comitati parrocchiali ;
con adunanze letterarie ed arti-

stiche in onore di Sua Santita a cui da ogni partefsi plaudiva coi

voti piu sinceri e coi sensi della piu figliale devozione.

Voti ed omaggi presentarono ai Sauto Padre, nella mattina del

faust giorno, la nobile sua Anticamera ed i Comandanti'edhifficiali

delle Gaardie nobili e degii altri Corpi militari. Anche la presidenza

del Oircolo di S. Pietro, con a capo il cav. Camillo|Serafi.ni, veniva

ammessa alia presenza del Santo Padre per offerirgli un magnifico
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cesto di fiori e frntti a forma di goadola veneziana, dono che Egli

degno gradire colla sua consueta affabilita.

Ma su di un altro ricevimen to vogliamo fermare l'attenzine dei

nostri lettori : ed e quello dato a tutti gli eminentissimi Cardinal!

present! in Roma (eccetto il card. Cretoni, infermo) radunati nella

sala del Trono, la mattina della vigilia, per le felicitazioni suggerite

dalla lieta circostanza; ai quali il Pontefice, dopo di aver manife-

stato il suo gradimento per gli augurii offertigli, coglienclo 1'occa-

sione in cui vedeva dintorno a se i membri del Sacro Collegio, ri-

volse loro gravissime parole intorno allo stato della Chiesa, che qui

riferiamo testualmente :

Accogliamo con viva soddisfazioue i felici augurii che il Sacro

Collegio Ci porge, per la prima volta, nella fausta ricorrenza della

festa di S. Giuseppe, il cai nome venerato Ci fu dato in sor'e di

ricevere nel santo battesimo. Questi augurii sono una testimonianza

a Noi graditissima dei filiali e devoti sentimenti del Sacro Collegio

e Ci raddoppiano la letizia di una festivita gia cara al mondo per

tanti titoli. Mentre pertanto rendiamo al Sacro Collegio sentiti rin-

graziamenti, eleviamo la Nostra mente ed il Nostro cuore al dolcis-

simo Patrouo della Chiesa universale, affinche a compimento dei voti

oft'ertici, ottenga a Noi dal Sovrano Datore di ogni bene lumi ed

aiuti nell'esercizio dell'arduo Nostro ministero ed alia, Chiesa quella

efficace e benigna protezione, di cui ha tanto bisogno nelle dure e

perigliose lotte del tempo. E queste lotte certamente non mancano

anche ai giorai nostri. Ed in vero se volgiamo lo sguardo alle con-

dizioni della grande famiglia cattolica, Noi troviamo, senza dubbio,

argomenti ben solidi di consolazione, scorgendo la bella e stretta

unione delPEpiscopato con questa Sede Apostolica, il movimento af-

fettuoso dei popoli verso il centre dell'unit& ed il fecondo e sempre
crescente sviluppo che vanno prendendo le opere cattoliche presso

tutte le nazioni. D'altro lato pero abbiamo Jarga materia di preoceu-

pazione e di amarezza nel vedere con quanto ardore sono oppugnati
i principii cattolici, con quanta pertinacia sono sparsi in mezzo alle

moltitudini errori funesti non meno alia Chiesa che al civile con-

sorzio e con quanta aberrazione sono distrutte in alcuni luoghi isti-

tuzioni ed opere saluberrime, fondate dalla Chiesa con tanta sol-

lecitudine e con tanti sacrifizii pel bene morale e materiale del

popolo.

< El in ordine a quest'ultimo punto, a Yoi son noti, signori Car-

dinali, i dolorosi avvenimenti che da qualche anno si vanno svol-

gendo in Francia. Da che fummo assunti, per inscrutabile consiglio

della ^divina Provvideuza, alia cattedra del Principe degli Apostoli,

Noi non mancammo, come gia il Nostro glorioso Predecessore, di dar
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prove di sincere affetto all' illustre nazione francese e di speciale

deferenza al suo Q-overno. Se nonche Ci e duopo confessarlo, men-

tre Ci allietano grandemente le continue dimostrazioni di pieta e di

attaccamento che Ci rengono da quel popolo cattclico, Ci addolorano

profondamente le misure gia adottate ed altre che stanno adottan-

dosi nella sfera legislativa contro le Congregazioni religiose, che for-

inarono in quel paese, colle loro opere esimie di carita e di educa-

zione cristiana, la gloria non meno della Chiesa cattolica che della

patria. Come se non fosse stato immensamente grave e deplorevole

quanto erasi fin qui compiuto a detrimento di ease, si e creduto di

andar piu oltre, malgrado i Nostri ripetuti sforzi per impedirlo, col

presentare e propugnare un progetto, che ha per scopo non solo d'in-

terdire, con ingiusta ed odiosa eccezione, qualsiasi insegnamento ai

membri degli Istituti religiosi anche autorizzati, e cio unicamente

perche religiosi, ma eziandio di sopprimere gl' Istituti medesimi ap-

provati a scopo precise d' insegnamento e di liquidare i loro beni.

Siffatta misura avra, come ognuno comprende, la triste conseguenza

di distruggere in grandissima parte 1'insegnamento cristiano, fonda-

niento precipuo di ogni civile societa, preparato ed alimenta^p dai

cattolici, sotto 1'egida della legge ed a prezzo dei piu generosi sacri-

fizii. In tal guisa si avranno innurnerevoli fanciulli allevati, contra-

riamente alia volonta dei loro genitori, senza fede e senza morale

cristiana con danno incalcolabile delle anime
;
come pure si avra di

nuovo il pietoso e sconfortante spettacolo di migliaia di religiose e

di religiosi, costretti, senza aver demeritato in nulla, ad andar ra-

minghi e privi di risorse su tutti i punti del territorio francese,

ovvero profughi in terre straniere. Noi deploriamo e riproviamo alta-

mente siffatti rigori essenzialmente contrarii al concetto di liberta

benintesa, alle leggi fondamentali del paese, ai diritti inerenti alia

Chiesa cattolica ed alle norme della stessa civilta, che vieta di col-

pire cittadini pacifici, i quali pur dedicandosi, sotto la garanzia della

legge, ad opere di cristiana educazione, non^vennero mai meno ad

alcuno dei doveri e degli oneri imposti agli altri cittadini. Ne a que-

sfco proposito possiaino dispensarci dall' esprimere il Nostro "dolore

per la presa disposiaione di deferire al Consiglio di Stato come abu-

sive, lettere rispettose, rivolte al Supremo Magistrate della Repub-
blica da alcuni bsnemeriti Pastori, tre dei quali membri del^Sacro

Collegio, Senate augusto della Sede Apostolica, quasi potesse costi-

tuire una colpa 1'indirizzarsi al capo dello Statojper richiamare 1'at-

tenzione di lui sopra argomenti strettamente connessi coi piu^impe-

riosi doveri delia coscienza e col bcne pubblico.

Ma benche questa situazione amareggi profondamente il Nostro

cuore, non diminuisce pero il Nostro; coraggio ;
nutriamo invece
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ferma speranza che il Signore, accogliendo benignamente le Nostre

suppliche e quelle di tante anime pie, affrettera 1'ora delle sue mi-

sericordie ed aprira anche il cuore di quegli che oggi son sordi alia

voce della Chiesa. A questi sentimenti di fiducia e di conforto si

ispireranno soprattutto, ne siamo oerti, le religiose ed i religiosi di

Francia, figli eletti della Chiesa cattolica, che Noi seguiamo nel loro

dolore col piu profondo affetto del Nostro animo paterno e colle No-

stre piu ferventi preghiere. Che la dura prova del momento non

scuota la loro fermezza, e si dieno, anzi, con|raddoppiato fervore ad

una vita di fede e di opere sante, perdonando a quanti avversano

comechessia i loro Istituti e tenendo sempre alti "i loro pensieri ed i

loro sguardi. La tribolazione e il retaggio della Chiesa, ma attraverso

le ombre e le vicende di quagsriu, la fede ci addita i puri orizzonti

di un'altra patria ove, in premio delle nostre virtu e delle angustie

pazieatemente sofferte, Ci sara dato godere, nella visione di Dio, pace

e dolcezze senza fine.

Yediamo beoe, Signori Cardinali, che le Nostre parole sono tra-

scorse dalla letizia della festa in argomento del tutto differente
;

ma Ci e sembrato opportune, che Yoi, come Nostri figli carissimi,

foste a parte delle Nostre gioie e delle Nostre pene. Ed ora nell'au-

gurarvi dal Cielo, in ricambio de' vostri voti, i piu eletti favori,

V'impartiamo di tutto cuore 1'Apostolica Benedizione. >

Queste solenni dichiarazioni, che fecero alta ioapressione in tutti

i presenti, non rnancheranno certo di avere un eco profondo nel mondo
cattolico e specialmente in Francia a conforto dei buoni

; possano esse

far riflettere anche]gli avversarii se nel loro cinismo non hanno per-

duto ogni sentimento d'onore. Ne riparleremo a suo tempo.
4. Molto opportunamente scelta fu invero la data del 19 marzo

per 1'inaugurazione del monumento operaio, nella quale data oltre

la ricorrenza del giorno onomastico del Santo Padre, si univa la so-

lennita del patriarca S. Giuseppe, caro modeilo e protettore delPope-
raio cristiano. La statua simbolica dell'operaio che guarda la croce

florge sul suo piedistallo di granito elevato sopra quattro gradini di

marmo bianco nel piazzale della canonica di S. Giovanni Laterano

secondo il disegno da noi accennato gia nella|cronaca -dello scorso

giugno, quando ne venne posta la prima pietra. Nel lato di fronte

del piedistallo sta la iscrizione dedicatoria dettata giafdal compianto

Mgr. Volpini: Leoni XIII. P. M. annum sacri principatus XXV
in summa senectute feliciter supergresso opifices ccttholici pa-

renti et vindici mo A. MCMHL E piu sottoj: Pii '{X Pon-

cificatus maximi anno I XIV kal. apr. MCMIV dedieatum. Nello

stesso lato sono i nomi dei membri del Comitato|promotore. Negli
altri tre lati sono fisse le grandi tavole di bronzo in ,cui sono incise
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le encicliche sociali Quod Apostolici muneris, Eerum novarum, Graves

de communi. Sul fregio degli angoli smussati si leggono a grandi ca-

ratteri le parole FEDE, GITJSTIZIA, CARITA, PACE : e nelle fasce di sotto

sono enumerate per Nazioni le Societa che aderirorio all'erezione del

monumento, tra le quali primeggiarono quelle della Spagna per il

valore delle contribuzioni, e quelle di Q-ermania per il numero degli
aderenti che superarono i centoventimila.

L'inaugurazione, rallegrata da uno splendido sole di primavera

romana, fa onorata dalla presenza dei cardinali Ferrata ed Aiuti ac-

oolti al suono dell'inno pontifioio e circondati dai membri del Comi-

tato d'onore presieduto dal principe Marcantonio Colonna, da quelli
del Comitato esecutivo con a capo Mgr. Sebastiani, dai rappresen-
tanti del capitolo lateranense, da molte signore ed invitati e special

mente dalle delegazioni delle Societa cattoliche operaie romane ed

estere, i cui labari e vessilli facevano corona al monumento. Notiemo-

fra i rappresentanti delle Societa quelli di Austria e Baviera con a

capo Mgr. Widmann
; quelli di Salisburgo e delle Societa cattoliche

operaie tedesche; quelli di Friburgo, di Boemia ecc : vi erano pure
i delegati delle Societa di Inghilterra, di Francia, di Portogallo, del

Belgio, del Brasile, della Colombia, dell'Argentina, di Olanda, di

Spagna. Fra quelle italiane la regione veneta era specialmente rap-

presentata dalla Societa operaia di Bassano, da quelle di Schio, da

quella di mutuo soccorso S. Q-iuseppe in Yenezia, dal circolo Leo-

ne XIII di Cividale, dal comitato diocesauo di Padova, dalle casse

rurali di Rovere, di Gazzano, di Castione ecc.

A uno squillo di tromba, caddero i veli che coprivano il monu-

mento, fra gli applausi dei circostanti. Fatto silenzio, il card. Ferrata

pronuncio un vivo ed applaudito discorso, rievocando la gloriosa me-

moria di Leone XIII e 1'opera sua a favore delPoperaio eternata nella

statua simbolica e nel bronzo delle encicliche sociali, e rivolgendo
da ultimo, come compimento auspicate della cerimonia, un rispettoso

ed affettuoso saluto a Pio X, a Lui che allaccia i cuori coi tesori

della sua bonta e continua si deguamente la missione civilizzatrice

e feconda di Leone XIII, il quale se disparve dai nostri sguardi per
andare a ricevere il premio eterno delle sue virtft e delle sue fatiche

lassu nel cielo, vivra pero anche qui in terra immobilmente glorioso

nella storia, vivra nei nostri cuori, vivra in questo momento che gli

eresse come pegno duraturo di riconoscente aifetto il mondo operaio .

Prese poscia 'la parola il principe Colonna per dare al Rmo Capitolo

lateranense consegna del monumento, rispondendo Mgr. Stonor a nome
del Capitolo stesso. Dopo una felice improvvisazione del comm. Per-

sichetti per un augurio a Pio X pel suo giorno onomastico, venne

firmato 1'atto della consegna rogato dal notaio Monti e si sciolse

1'adunanza.
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Nel giorno seguente, 20 marzo, il Santo Padre ricevette nel Museo

lapidario le rappresentanze delle Societa operaie aderenti all'opera

del monumento internazionale inaugurate. Sua Santita era accompa-

gnato dal card. Aiuti protettore della Societa operaia di S. Gioacchino,

<?he fu la prima, come dicemmo, ad iniziare quell'opera : dal principe

Colonna, da Mgr. Stonor, dal conte Grosoli ed altri personaggi. Al

passare del Pontefioe dinanzi ai delegati delle societa di Germania,

circa centoventi persone, essi offersero un'artistica pergamena a ri-

cordo della loro venuta a Roma e cantarono nella loro lingua vari

canti sacri. Yivissime acclamazioni salutarono il Santo Padre al suo

^ntrare ed all'uscire dalla Galleria.

5. Yeramente straordinario fu il concorso del popolo alia basilica

vaticana per il Te D&um cantato per 1'onomastico del Santo Padre.

Si computa a cinquantamila le persone che fin dalle ore sedici ven-

nero affollandosi nel gran tempio dove erano stati portati fiori dinanzi

alia cattedra di S. Pietro, e si era sparso di mirto il pavimento di-

nanzi alia cappella di S. Giuseppe. Terminata Compieta, dopo le 17,

preceduto dai sampietrini si avvio il corteggio processionale, cui

presero parte con torcie accese oltre duecento membri delle Societa

cattoliche romane federate, il Seminario vaticano, il Capitolo e clero

e da ultimo 1'Arciprete card. Rampolla del Tindaro in abiti Pontifi-

<5ali, cogli assistenti ed il nobile seguito. Esposto il Venerabile Sacra-

mento mentre dalla Cappella Giulia si cantava 1' Oremus pro Pentifice,

venne intonate il Te Deum proseguito dai cantori e dal popolo alter-

namente, con un effetto in mezzo a quella moltitudine sterminata che

e difficile imaginare, come e impossibile descrivere il sempre nuovo

spettacolo che, data la benedizione, presentava la piazza di S. Pietro

al riversarsi delle onde di popolo festante. La sera qua e la alcuni

ritratti di Pio X circondati di palloncini, parecchie case illuminate.

Una riuscitissiina luminaria fu disposta dalla Gendarmeria pontificia

nel cortile del Belvedere, con fuochi d'artifizio e concerto del Ricrea-

torio di S. Carlo a' Catinari. Molti invitati erano accorsi alia grazio-

sissima festa: ed il Santo Padre stesso, affacciatosi ad una finestra

del secondo piano del palazzo, vi si trattenne alquanto, agitando il

cappello, mentre si sonava 1' inno pontificio e dal Belvedere si innal-

zavano plausi e voci di giubilo figliale.

6. II num. 61 dell' Osservatore Romano, in data 16 marzo, nella

sua parte ufficiale pubblicava quanto segue: Con biglietto della Se-

greteria di Stato in data del 13 marzo la Santita di Nostro Signore
si e degnata di nominare Monsignor Aristide Cavallari, ora vescovo

titolare di Filadelfia, alia sede patriarcale di Yenezia. Pare che

queste poche righe cosi chiare ed esatte non avessero il bene di essere

capite da chi aveva interesse ad annebbiare le cose per far valere
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invece un decreto pubblicato colla stessa data del 13 in un supple-

mento al bollettino del Ministero di Grazia e Giustizia, col quale il

re d' Italia, in virtu del regio patronato e in seguito a domanda r

nominava la stessa persona alia stessa digcita. A metter ie cose a

posto 1' Osservatore nel num. 65 stampava questa nota : La no-

mina di Mgr. Cavallari al patriarcato di Yenezia ha provocato nella

stampa liberale commenti fantastic! e privi di ogni ombra di fonda-

mento. Si e preteso di dare a credere ehe con questa nomina e per
il modo con cui essa e avvenuta sia stata risolta la nota questione
circa il diritto di regio patronato che lo Stato italiano vaiita sulla

sede patriarcale di Yenezia e risoluta nel senso del pieno riconosci-

mento di questo diritto. A troncare ogni commento arbitrario ed ogni

erronea interpretazione a questo riguardo e per mettere al posto la

verita delle cose, credsamo opportunq far rilevare che, per la nomina

teste avvenuta e per il modo onde ad essa si e proceduto, la que-

stione di diritto rimane ora, come prima, assolutamente impregiu-
dicata.

II.

COSE ITALIANS

1. La legge sul riposo festive discuasa alia Camera. 2. Le rivelazioni

sulla colonia del Benadir. 3. Uu istituto religioso di Verona. 4. L'in-

dennita Salvage- Raggi.

1. La prima quindicina di marzo ha scritto una brutta pagina nella

storia del parlamentarismo italiano. Un'importantissima legge sul ri-

poso festivo, preparata gia e quasi affrettata dai voti dei comizi, dei

municipi, dei giornali di partito diverse e richiesta ardentemente dagli

operai per ragioni fisiche, morali e religiose, comincio a discutersi il

3 marzo. Era proposta dall'on. Cabrini, deputato d'Estrema sinistra,

e nelle sue molteplici disposizioni non era scevra di pericoJi e di di-

fetti, specialmente per una certa autorita che riconosceva in alcuni

casi nelle Camere di lavoro, le quali per la loro irdole sovversiva

hanno talvolta nociuto agli operai stessi. Pertanto spettava al governo

impadronirsi della legge, semplificarla, renderla indipenclente da qua-

lunque partito sovversivo e condurla al porto, come avea fatto con

altre leggi piu contrastate e di minore importanza. Ma le cose pro-

cedettero ben diversamente. Non manco fin dal principio qualche

assennato discorso per dimostrare la necessita del riposo festivo per

1' igiene dell'operaio, e il danno che per la trascuranza di esso e pro-

venuto all' Italia
;
e si recarono anche ottime ragioni , applaudite dalla

tribuua della stampa, per comprendere in questa legge anche i gior-

nalisti, II governo, per mezzo del Ministro d' Industria, Agricoltura
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e Gommercio, dichiaro di essere favorevole alia legge e di compiacersi

nel vedere che il problema del riposo festivo da religiose erasi tra-

mutato in economico e sociale, quasiehe in tale legge non potessero

conciliarsi tutte e tre le qualita. Si oppose peraltro al riposo festivo

dei giornalisti e al riposo settimanale a turno del ferrovieri, propo-

nendo che si rimandasse la soluzione di questi due problemi a nuove

e future disposizioni di legge.

Animata fu la diseussione'dei singoli articoli, enumerosi gli emen-

damenti proposti fin dal principio, non tutti pero diretti a migliorare

la legge. Da taluni si voleano estese le eccezioni al riposo, da altri

si propose la sospensiva > per rimandare la legge alle calende greche.

Ma questo tentative raccolse un numero esiguo di voti. Piu vivamente

si discusse sull'obbliffo che in alcuni casi s'imponeva ai municipi

d' interrogare le Camere del lavoro intorno aH'opportunita di conce-

dere il riposo festivo
; perch& giustamente da taluni si reputava pe-

ricolosa 1' ingerenza di questi enti non riconosciuti dalla legge, la cui

indole sovversiva si era manifestata in piu circostanze. II governo,

anche espressamente provocato ad esporre il suo parere sulle Camere

del lavoro e dichiarare se siano o no socialiste, tacque o?tinatamente.

Allora piu che mai si vide chiaro e si disse anche apertamente che

il governo in questa discussione cominciava a fare la parte di Pi-

lato>. Quindi fu facile a tutti gli awersari del riposo festivo inten-

dersi e unirsi tra loro per mandate a picco la legge. Entrarono in

questa specie di lega alcuni industriali e proprietari, i direttori e

redattori dei giornali timorosi di vedere diminuito, non lavorando la

festa, il guadagno o il salario, e principalmente, per confessione non

sospetta di deputati, tutto 1'elem.ento massonico che temeva di fare

un gran passo indietro, ammettendo quel riposo che la religione cat-

tolica consacra e che il liberalismo avea proscritto. Sicche fu giurata

la morte di questa legge, da eseguirsi perd nel segreto dell'urna.

Infatti chi avrebbe osato davanti ai propri elettori, specialmente operai,

apparire oppositore d'una legge da essi tanto desiderata? La discus-

sioue sul riposo dei giornalisti si protrasse per due giorni sopra un

emendamento dell'on. Bubini che concedeva 30 ore consecutive di

riposo, lasciando in facolta del proprietario del giornale di farle inco-

miuciare o nelle ore pomeridiane del Sabato o in quelle antimeri-

diane della Donienica. Con tale disposizione, se non si rispettava del

tutto il principio cristiano del riposo festivo, si contentavano coloro

che non possono vivere per una giornata se non leggano qualche

giornale. Non senza meraviglia anche questa proposta fa approvata,

quasi ad imanirnita, tra gli applausi fragorosi della tribuna della

stampa.
Ma si giunse al 12 Marzo, in cui si doveva votare la legge a scru-
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tinio segreto, e con nuova maraviglia di tutti fu respinta con 152 voti

contro 87. Quando si fece noto 1'esito della votazione, vi fu chi grido

contro i vili, contro il gesuitismo (anehe le parole gridano vendetta

contro coloro che ne hanno pervertito il significato) ma era uno sfogo

inutile.

I giornali socialisti e cattolici e qualche giornale liberale usarono

severe parole contro un tal modo di procedere, ma gli altri, se non

si mostrarono soddisfatti, scrissero frasi di poco valore. E chiaro pero
che il naufragio della legge, mentre non fa onore ad un Governo che

avea promesso ri forme sociali, sara abilmente sfruttato dal parti to so-

cialista. Per mostrare poi quanto a tale naufragio abbia contribuito

la massoneria, riportiamo cio" che scrisse Ton. Cabrini nelVAvanli:

< L'adesione della democrazia cristiana alia nostra agitazione irrito

I'anticlericalismo vecchio stile dei nostri cliberali; di guisa che

Velementc massonico, folleggiante sui banchi della Sinistra e della Estrema

sinistra salvo il Socci e qualche altro idealista voto ccntro una-

nime, dopo avere per giorni e giorni, nei corridoi, per bocca di qual-

che serpente non so di quale colore, dileggiata e diffamata la ri-

forma, presentandola come il frutto di un compromesso coi clericali.

2. Delle tristi condizioni della colonia italiana del Benadir e del

modo, col quale vi si esercitava la schiavitu, ha parlato a suo tempo
il nostro periodico. Ma una nuova conferma si e avuta nelle gravi

rivelazioni uditesi nella Camera dei deputati il 14 Marzo.

L'on. Chiesi, che a spese della societa concession aria aveva visi-

tato la colonia, con una interpellanza al Ministro degli affari esteri

domandd ragione del criterio col quale si eleg-gono gli ufficiali delle

colonie e si affidano ad essi incarichi di grande fiducia. L' interpel-

lante riferiva che nel recarsi al Benadir, passando per Aden e Zan-

zibar, avea visto coi suoi occhi il modo col quale agiva il nostro

ufficio colonial, ben diverse da quello di qualche altra nazione, e si

era persmaso che tali uffici si sogliono per lo piu affldare a persone
che non hanno altro merito che di aver dimorato per un anno nella

colonia Eritrea, senza curarsi se conoscano o no i paesi, a cui deb-

bono essere inviati. Inoltre ad Aden, che e stazione di massima im-

portanza economica e politica, era stato nominate console generale un
uffieiale di marina, che sotto gravissime accuse avea esercitato 1'ufficio

di Governatore del Benadir. Si trattava del cav. Badolo, il quale se-

condo una relazione che presto Ton. Chiesi avrebbe data alle stampe,
era accusato di aver chiuso gli occhi sulla schiavitu, che vigeva nella

colonia, di aver lasciato legare i Somali ad un fusto di cannone e

fatto icfliggere ad essi vergate flno a procurarne la morte, di aver

fatto uccidere o morire di fame piu di trenta prigionieri, senza alcun

processo legate, e di avere nella sua residenza compiuto orgie turpi.
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II cav. Badolo, non ostante queste aocuse note al precedente mini-

stero, sarebbe forse tomato di nuovo a direttore della colonia del Be-

nadir, se non iossero sorte opposizioni fuori del governo ; pero fa

nominate console ad Aden. A tali accuse nspose Ton. Tittoni, Mi-

nistro degli esteri, che avendo incaricato il Comm. Mercatelli, gover

natore del Benadir, di fare una rigoroaa inchiesta, da pochi giorni gli

era giunta la relazione, la quale confermava pienamente i fatti esposti

dall'on. Chiesi, che percio era stato accordato un congedo al cav. Ba-

dolo, ed ora all' autorita giudiziaria spettava d' agire. Ognuno pud

immaginare 1'impressione prodotta da siffatte nvelazioni dell'on. Mi-

nistro, a cui venne rimproverata un'eecessiva pieta. In fatti, osservava

argutamente 1' Osservatore Gattolico, il congedo e un desiderio naturale

per UR ufficiale costretto a vivere lontano dalla patria. Prova ne sia

Ton. Martini, governatore dell'Eritrea, che questa punizione infligge

a se stesso ogni anno per parecchi mesi>.

Notiamo intanto che il giorno 9 di questo mese sul vapore Kaiser

si e imbarcato da Napoli per il Benadir il P. Leandro dell'Addolo-

rata, che con altri due religiosi fara risplendere in quel paese la

croce trinitaria, che e il segno piu sicuro della redenzione degli

schiavi. E il caso di dire: Crux, ave spes uniea!

3. Ma se il Governo a taluni e apparso troppo indulgente verso il

cav. Badolo, ha saputo mostrare tutto il suo rigore coutro 1'Istituto

Segaetti di Yerona. Questo istituto di educazione femminile, cosi

chiamato dal nome di un santo sacerdote che lo fondo, esiste da circa

sessant'anni ed e stato sempre fiorentissimo per le numerose alunne

di ragguardevoli famiglie veronesi, affidate alle buone religiose, che

lo dirigono. Durante il carnevale le educande, secondo il solito. fanno

alcune rappresentazioni drammatiche
; quest'anno hanno avuto 1'idea

di scegliere ad argomento di una di queste 1'uccisione d'una fanciulla

cristiana per opera di ebrei per preparare col sangue gli azimi pa-

squali. Ammettiamo e ripetiamo che fra tante rappresentazioni da

scegliersi forse non era questa la piu opportuna; ma mentre sarebbe

bastata al piu una seinplice ammonizione, si vollero prendere da cid

motivi di severi provvedimenti contro quell'Istituto. Come se si trat-

tasse d'un racconto non mai udito per 1' innanzi, si comincid a gri-

dare allo scandalo e all'odio delle classi, e il Provveditore degli studi

d'accordo col Prefetto ordino che si chiudessero immediatamente le

scuole. II Consiglio provinciale scolastico approve questa determina-

zione, quantunque circa 200 padri di famiglia avessero presentato
un'istanza per la riapertura dell' Istituto.

Anche nella Camera Ton. Socci interrogo il Ministro dell' Istru-

zione pubblica per sapere quali provvedimenti erano stati presie
c contro un Istituto d'educazione a Yerona, dove con false accus
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si era eccitato I'animo delle giovinette all'odio verso una classe di

cittadini>. Rispose il sotto-segretario on. Pinchia che era stata

tolta la facolta d'insegnamento, ordinata una rigorosa inchiesta, e

che se vi fossero colpevoli, occorrendo, sarebbero stati deferiti all'auto-

rita giudiziaria.* Concludiamo colle osservazioni della Lega Lombarda

di Milano : Forseche eguale procedimento si sarebbe preso, se, ad

esempio, fosse stato oggetto della rappresentazione qualche fatto attri-

buito all' inquisizione? lo conserve molto dubbio in proposito: perchd

son mi nascondo che il fattore principale di questa lotta sia.da attri-

buirsi a quell'anticlericalisnio che pur troppo anche da noi precede

a passi di gigante: e che in tanti, che in coscienza gli sarebbero

forse contrari, trova in quella vece un ben facile terreno per amore

del quieto vivere o per non passare per clericali.

4. Dopo Ja legge del riposo festive ne fu discussa e approvata

un'altra che concedeva circa 600,uOO lire d'indennita alle famiglie dei

militari morti o feriti durante la spedizione internazionale nella Cina.

La spesa si deve ricavare dal compenso assegnato all'Italia nel pro-

tocollo firmato il 7 Novembre 1901 dai rappresentanti del Governo

cinese e dalle altre Potenze interessate, compenso che la Cina si &

obbligata a pagare interamente entro 40 anni. Alia commissione in-

caricata di studiare la legge, parve troppo esigua la sornma stabilita,

e, auinentandola quasi del doppio, voile portarla a un milione e 104

mila e piu lire. Parecehi deputati si levarono a difendere la nuova

proposta, ma essendosi opposto il Governo, che volea tutelare le con-

dizioni dell'erario, riimnziarono alPaumento.

Perd, Ton. Mirabelli, deputato repubblicano, durante la discus-

sione voile domandare per qual motivo mentre alle famiglie dei

militari si assegnavano per compenso somme irrisorie, al marchese

Salvago-Raggi, allora ministro italiano nella Cina, erano state asse-

gnate nientetneno che 700,000 lire di compenso >.

L'on. Prmetti, che a quel tempo era ministro degli affari esteri,

rispose facendo grandi lodi dell'opera intelligente prestata dal nostro

rappresentante, ma non per questo P interrogante si dichiard soddi-

sfatto. Qualche giorno dopo comparve sul Giornale d
3
Italia un' im-

portante lettera del Sig. Saverio Yaselli, il quale come corrispon-

dente aveva preso parte alia campagna internazionale della Cina. In

questa lettera si spiegava il motivo delle 700 mila lire. Secondo il

"Vaselli, pnma che fossero state stabilite le somme d' indennita col

Governo cinese, i Governi degli altri Stati anticiparono immediata-

mente ai privati il risarcimento dei danni
;
solo il Governo italiano

non pago nulla; e a chi domandava soddisfazione rispondeva che, do-

vendo la Cina pagare entro 40 anni, entro 40 anni sarebbero stati

ricompensati anch'essi.

I
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Al marchese Salvage -Raggi furono assegnate per compenso lire

300,000 ;
ma egli ne avea grande bisogno per riparare i danni rice-

vuti durante I'assedio di Pechino; percio chiese e ottenne fecolta dal

Govern di trovarsi un banchiere, che gli avesse anticipate la somma.

Si trovd un banchiere genovese, e qtiesti anticipd al marchese 300 mila

lire, a patto che il Governo italiano entro 40 anni ne pagasse a lui

700 mila. Non si puo dire che il banchiere non abbia fatto un buon

affare.

III.

COSE STRANIERE

(Notizie Oenerali) 1. SPAGNA. L'imp^ ratore di Germania a Vigo. Tumulti

anarchici. 2. FRANCIA. Continua la persecuzione. 3. INGHILTIRRA.

Morte del duca di Cambridge. II bilancio della marina. II voto alle

donne. 4. GERMANIA. Morte del maresciallo Waldersee. 1 gresuiti.

5. ESTREMO ORIENTE. La Dieta giapponese. Nuovo bombardamento di

Porto Arthur.

1. (SPAGNA). II re Alfonso si reed a Yigo per salutare Pimpera-
tore di Germania, che nel suo viaggio a bordo del Koenig Albert si

fermo in quel porto dal 15 al 16 marzo senza scendere a terra. Nella

sera del 15 i due sovrani pranzarono a bordo del vascello reale e

nella serata tutte le navi spagnuole e le case della citta illuminate

presentavano uno spettacolo fantastico. Al pranzo non fu fatto alcun

brindisi, ma 1'intervista fu assai cordiale e 1'imperatore espresse la

sua simpatia pel giovane re che creo ammiraglio tedesco. La regina

mandd un telegramma dando il benvenuto all'ospite imperiale. Alia

Camera il Ministero afferm.6 la visita non avere scopo politico ma
essere lo scambio di semplice cortesia.

Nuovi tumulti scoppiarono a Barcellona, per una crisi operaia :

parecchi anarchici furono incarcerati : a Yalladolid una moltitudine

di donne si ammutino gridando pane e lavoro : la polizia non pote"

dominare la manifestazione violenta che usando le armi. Vi furono

vittime. II re fara un giro nelle provincie catalane, visitando le

principali citta accompagnato da alcuni rninistri.

2. (FRANCIA). II cardinale Coullie" arcivescovo di Lione venne de-

nunziato dal presidente del Gabinetto al Consiglio di Stato per la

splendida lettera intorno all'insegnamento religioso da lui indirizzata

insieme coi cardinali di Parigi e di Reims al presidente della repub-
blica. Si dice che i cardinali non si presenteranno.

La legge che vieta ogni insegnamento alle congregazioni religiose,

a malgrado del Combes ebbe due modificazioni alia Camera : la priraa

proposta dal sig. Caillaux prolungd da cinque a dieci anni il limite

di chiusura delle scuole congreganiste dove non si trovi la possibi-

lita di sostituire le scuole laiche : P altra del sig. Leygues, antico
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ministro dell' istruzione, rivendico il diritto di tenere noviziati in

Francia a quelle congregazioni che provvedono gli insegnanti alle

scuole religiose che ancora durano nelle colonie.

3. (INGHILTERRA). II duca di Cambridge, zio di Edoardo YII, feld

maresciallo e generale in capo dell' esercito, e morto a Londra il

17 marzo, all'eta di 84 anni. Era 1'ultimo superstite della famiglia

di Giorgio III i cui sette figli non lasciarono eredi se non la regina

Yittoria, figlia del quartogenito ed il presente duca figlio dell' ulti-

mogenito. II suo matrimonio morganatico gli aliend 1'animo della sua

reale cugina : e i suoi figli non portano alcun titolo nobiliare, ebbe

sepoltura nel cimitero comune accanto alia consorte.

II parlamento approve il bilancio della marina che sale a piu di

922,237,000 di lire, accresciuto di sessanta milioni^sopra quello del-

1'anno precedente, e il piu dispendioso che sia stato votato fin qui.

Aggiungendovi le spese per 1'esercito che quest'anno ammontano a

800,000,000 di lire, si ha la somma di un iniliardo e settecento ven-

tidue milioni consumati per mantenere la preponderanza navale e mi-

litare della Gran Brettagna.

Un altro voto della Camera dei Comuni con 182 voti contro 60 ha

approvato una risoluzione favorevole all'estensione del diritto di suf

fragio alle donne.

4. (GERMANIA). II 5 corr. mori nella citta di Annover il mare-

sciallo Alfredo conte di Waldersee, il cui nome ebbe corta fama nella

recente spedizione europea contro i boxers, della quale aveva avuto

il comando. Era nato a Potsdam P8 aprile 1822. Aveva preso parte

alle campagne del 1866 contro 1'Austria e del 1870 contro la Francia,

ed era stato nominato feld maresciallo e capo dello Stato maggiore

generale nel 1889. Nel 1874 aveva sposato la vedova del principe Fe-

derico di Schleswig-Holstein e quindi parente della presente impera-

trice di Gerinania : lo stesso imperatore Guglielmo II ed il padre di

lui Federico III lo avevano avuto in grande stima e favore.

L' imperatore Guglielmo salpo il 12 marzo dal porto di Bremer-

haven per fare un viaggio nel Mediterraneo, a cagione della sua sa-

lute. Nel viaggio tocco" Gibilterra dove fu festeggiato a nome del re

inglese ;
si fermera nel porto di Napoli dove ricevera la visita del

re d'ltalia, come ebbe quella del re di Spagna a Yigo, secondo che

accenniamo piu sopra.

II Consiglio federale approvd final mente la soppressione proposta

dal conte Billow del secondo articolo della legge 1872 contro i ge-

suiti, col quale i membri di quella Societa, o delle Societa afflgliate,

se stranieri, potevano essere espulsi, se regnicoli, si poteva interdire

o restringere il diritto di soggiorno.
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5. (ESTKEMO OEIENTE). II giorno 18 si aperse la dieta giapponese.

II Mikado accoinpagnato dal principe ereditario vi presiedette in

grande apparato e vi lesse un discorso di cui tali erano i passi piu

iinportanti : Animate da un grande desiderio di mantenere una

pace permanente neU'Estremo Oriente, il nostro governo per ordine

nostro e entrato in negoziati colla Russia : ma noi rimpiangiamo che

per mancanza di sincerita da parte di quel governo nelle sue dichia-

razioni pacifiche, siamo stati costretti a fare appello alle armi e dopo

aver preso questa risoluzione non possiamo esitare finche lo scopo

della guerra sia stato raggiunto... Noi speriamo che tutti i nostri sud-

diti coopereranno unanimemente ad accrescere la gloria dell'impero.

Contiamo che secondo il nostro piu grande desiderio voi adempirete

il dovere che vi incombe ed approverete i crediti e i disegni di legge

che la situazione rende urgenti e che abbiamo ordinato al nostro mi-

nistro di Stato di sottoporvi >. Questo era il punto principale, al quale

del resto sia la Camera dei Pari sia quella dei rappresentanti si af-

frettarono di sottoscrivere. Si tratta di introdurre una nuova impo-

sta come il monopolio del sale e del tabacco o un aumento delPirn-

posta fondiaria o altra che possa servire a bilanciare le spese enormi

necessarie per la guerra. II Q-iappone non e paese ricco : e dal prin-

cipiare delle ostilita si sono gia sborsati cinquanta milioni di yens,

cioe dire cencinquanta milioni di lire, e si prevede che per conti-

nuare la guerra fino alia fine di questo anno si richiedono circa cin-

quecento altri milioni di yens, o quasi un miliardo di lire : ne ba-

steranno certamente, poiche, a dispetto delle borie nazionali, si comin-

cia a capire fin dal principio che la lotta sara lunga e difficile.

Gli sforzi fatti colla speranza di impadronirsi con rapido colpo

di mano di Port-Arthur e forse di la trovare la via aperta e indifesa

verso 1'interno della Manciuria, andarono falliti. La inobilizzazione, il

trasporto e la distribuzione degli eserciti giapponesi, avvengono piii

lentamente di quello che si aspettava da un assalitore preparato di

lunga mano. I movimenti delle truppe del resto sono avvolti nel pi ft

impenetrabile secreto ed in cio i giapponesi hanno mostrato accor-

tezza e istinto di guerra, tenendo lontano dal campo di operazione

una turba di corrispondenti e d'importuni, ridotti cosi a inventare

notizie da pascere la curiosita europea. Pare certo pero che da

Pieng-Yang dove, come dicemmo, si andavano concentrando, le truppe

giapponesi abbiano occupato Angiu avanzandosi verso il Yalu dove

si vanno ritirando gli avamposti russi.

La flotta, dopo parecchi giorni di quiete, impiegati a rifornirsi e

a nparare i danni sofferti, nella notte del 22 si ripresento dinanzi

a Port-Arthur, prima le torpediniere, poi il grosso delle corazzate, che

cannoneggiarono la fortezza per quattro ore. I giornali, sulla fede del
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Daily Telegraph avevano dato la notizia d'uno sbarco eontemporaneo
del giapponesi nella penisola del Liao-tang e della presa di Port-

Arthur, notizia poco creduta e subito smentita; come furono altresi

date e smentite parecchie altre notizie di danni o di perdite da una

parte e dall'altra.

FRANCIA (Nostra Corrispondenza). 1. Elezioni del sig. Brisson a presi-
dente della Camera. 2. L'abate Delsor alsaziano messo al confine.

Incidente nato perci'6 alia Camera. 8. Principii di scaechi patiti

dal governo. Continuazione della perseeuzione contro i religiosi. Pro-

teste del cardinal! francesi e dell'Episcopato. Indegne rappresaglie del

ministero. 4. Scioperi agricoli. Sciopero e incidents dei seminarist!

di Digione. 5. Atteggiamento dei francesi nella guerra russo-giap-

ponese.

1. Nel mese di gennaio, mentre il miaistero davasi senza freno

alle espulsioni ed agli sbandimenti, i gruppi della sua maggioranza
si concordavano insieme per innalzare alia presidenza della Camera
uno de; loro colleghi, eiacche il signer Leone Bourgeois aveva chia-

ramente fatto conoseere che, per ragioni sue particolari, non accettava

di riproporsi a candidate. Per un istante, gravissimo fu il turbainento

fra i giacobini. Un cotal numero di costoro, i piii temperati, dissero

apertamente che erano ristucchi di veder sempre le digaita e ie laute

prebende fatte pnvilegio di uomini scelti nella fazione piu spinta, e

rivendicarono per uno dei loro la pivsidenza della Camera. D'altro

canto il signer Enrico Brisson, quel lugubre e feroce settario, che,

appena fu ritirata la candidatura del signor Bourgeois, non aveva in-

dugiato un sol momento a porre innanzi la propria, la manteneva

con energia non ostante i consigli de' suoi amici, che temevano una

sconfitta. Infatti e da dire che ii signor Brisson, frammassone pre-

potente e rozzo, di un'indo'e ringhiosa e stramba, e oggetto del comun
biasimo alia Camera. Esecrato da' suoi emuli, a mala pena e sopportato

dagli amici, per non cagionare uno scopp o, che sgraziatamente per essi

trarrebbesi dietro lo spostamento del blocco. Tutti gli sforzi messi in

opera per far desistere il signor Brisson dal suo proposito, riuscirono

vani; e cosi, come aocade sempre, i piu violenti della maggioranza

Bopraffecero i conati di resistenza degli altri, ed il signor Brisson ri-

mase il candidate della maggioranza min^steriale, cioei dei quattro

gruppi di sinistra. Intanto gli oppositori del ministero non istavano

colle mani alia cintola e le varie frazioni della minoranza proposero

il nome del signor Ribot, che aveva probabilita di collegare insieme

un coM numero d'indecisi dei gruppi ministeriali. Ma il sig. Ribot

ricuso di accettare, per sue ragioni rimaste ignote; e cosi alia riapertura

del Parlamento, fu forza ricorrere all'abnegazione del sig. Bertrand,
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deputato progressista, che aveva la pecca di non essere abbastanza

conosciuto. II 12 gennaio 1'esito della votazione die la prova che, per

disfarsi del Brisson, im candidate piu cogn to, ad esempio il sig. Ribot,

avrebbe da to scacco al settario frammassone. II sig. Brisson fu eletto

presidente con soli due voti di maggioranza, ed il signer Dubief fu

eletto vice presidente, infljggendo una dolorosascon&tta al condottiero

della piu spinta frazione della maggioranza, il retore Jaures.

In questo mezzo tempo il Senate deliberava, non ostante 1'opposizione

abbastanza energica di alquanti de' suoi inembri, la legge militare

sul servizio di due anni. La commissione della Camera dei deputati,

incaricata di studiare il progetto deliberate gia dal Senato, e pro-

pensa ad accettarlo con lievi mutazioni, ed e probabile che, prima

della fine della presente legislatura, sara approvata questa legge, che

a torto od a ragione e benevisa alia maggior parte del paese.

Un cotal numero di ministerial! adoperavansi da parecchio tempo
a procacciare un disegno di legge, che, a loro avviso, era un avvia-

mento verso il collettivismo di Stato
;

vo' dire il riscatto delle fer-

rovie per con to dello Stato. Promotore di questo disegno era il signer

Bourrat, e se non lo ha propugnato con abilita, lo ha sostenuto al-

meno con tenacia. II governo fece dichiarazioni ambigue, e dopo una

discussione che duro alquante tornate, il progetto fu respinto da una

assai notevole maggioranza di voti. D'altro canto, e una questione

di cifre, che appassiona pochissimo le masse elettorali.

2. Un incidente di eccezionale gravita e che ha destato in tutto il

paese grande commovimento, che perdura anche adesso, venne poco

dopo ad cccupare 1' attenzione pubblica. L'abate Delsor, deputato

alsaziano erasi condotto a Luneville per tenervi una conferenza non

politica, invitatovi da alcuni alsaziani dimoranti in quella citta Egli

fu discacciato villanamente, come suddito tedesco, per decreto pre-

fettizio, dopo fattane relazione al ministro dell' interno. Questa espul-

sione inconcepibile, poiche fino ad ora si faceva ragione che gli al-

saziani e lorenesi fossero riputati come sulla patria loro in Francia,

suscito nella stampa le piu ardenti discussioni, e fece capo ad una

interpellanza alia Camera da parte del sig. Corrard des Essards, de-

putato di Luneville ed amico dell'abate Delsor. Nel corso della dis-

cussione che fu vivacissima, il sig. Combes ed il sig. Ribot combat-

terono un duello oratorio, da cui il presidente del Consiglio noil uscl

vincitore. Ma la sua maggioranza, che ha bisogno di lui per conti-

nuare la guerra alia religione, lo salvo anche una volta col proporre

1'ordine del giorno puro e semplice, che fu deliberate con 295 si

contro 243 no e 27 astensioni. Alquanti giorni dopo, i Yosgi, paese

di confine, vendicarono Foltraggio fatto al patriottismo, col mandare

alia Camera, con una maggioranza di voti strabocchevole, UQ depu-

1904, vol. 2, fasc. 1291. 8 26 marzo 1904.
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tato antiministeriale e cattolico, il sig. Flayelle, oppugnato da tutte

le forze governative e perfino dal sig. Meline, capo del progressist!.

3. Se 1'opposizione e costretta a soffrire dolorose sconfitte nella sua

lotta per la liberta contro il giacobinismo, essa pero ottiene talvolta del

buoni successi abbastanza eloquent!. GOBI, per esempio, il governo voleva

imporre a Parigi uno speciale regolamento per le elezioni municipal!,

sperando per tal modo di ottenere, nelle elezioni del maggio pros-

simo, una maggioranza settaria nel Consiglio municipale : ma il suo

progetto e stato respinto dalla Camera, che ha rifiutato perfino di

discuterne gli articoli. Ma tali sconfitte, anziche ispirare alcun poco

di senno e di temperatezza nei giacobini, pare invece che ne acui-

scano di piu la rabbia.

Dopo la distruzione delle Congregazioni non autorizzate, il Senate

ha deliberata la legge che nega ad ognuno che appartenga attual-

mente o sia appartenuto a qualche congregazione in passato, il diritto

d'insegnare negl' istituti secondarii e superiori ;
e la Camera ha ini-

ziata la discussione della legge, che esclude ogni congregazionista dal-

I'insegnamento primario. Niun dubbio che questa legge tirannica sara

deliberata.

Prima che fosse perpetrate questo delitto contro la liberta delle co-

scienze e contro il diritto naturale dei padri di famiglia, i due decani del

cardinal! francesi si tennero in debito di mandare le loro proteste

al capo dello Stato; e scrissero al sig. Loubet una lettera eloquente,

dignitosissima per intonazione, e temperatissima nelle frasi, per do-

mandargli che oppoaesse il suo veto alle esorbitanze giacobine contro

le idee religiose e le liberta cittadine dei cattolici. II sig. Loubet non

ha rispcsto, ed il governo ha presentato alia Camera un disegno di

legge per punire con durissime pene qualsiasi manifestazione pub-

blica dei vescovi contro un atto della potesta civile. Non ostante

questa minaccia, tutti i vescovi francesi, tranne quattro eccezioni,

aderirono pubblicamente alia protesta dei cardinal!. Di altissimo con-

forto al cuore dei cattolici e questo unanime atto dell' episcopate

francese.

II sig. Combes, che come si vede ha per iscopo 1'abolizione del

concordato, niena vanto di aver fatto capitolare Roma sulla celebre

questione del c nobis uominavit
;
ma quegli, che sono ben raggua-

gliati delle cose, sanno benissimo che Roma non ha capitolato punto,

ma accettata una formula che rispetta i suoi diritti. In conseguenza
di questo accordo, due vescovi nominati hanno gia ricevuto le rispet-

tive bolle
;

essi sono i monsignori Campistron e Beausejour, che sa-

ranno quanto prima consacrati. Le nomine ad altri vescovati vacanti

rimangono in controversia, perche, se e stata risolta la questione del

nobis nominavit
,
e lungi ancora dalla soluzione quella della pre-

sentazione dei titolari senza intesa precedente.
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4. La guerra religiosa va talvolta d'un passo con la guerra civile in

Francia. Ond'e, che per parecchi mesi la regione meridionale e stata

conturbata da scioperi agricoli, che talora hanno preso 1'andamento ri-

voluzionario. Alcuni operai vignaiuoli, lamentandosi di non essere ab-

bastanza rimunerati, hanno messo in istato d'assedio alcuni villaggi ;

nessuno poteva andare attorno senza licenza scritta del caporioui dello

sciopero ; parecchie grandi possessioni furono messe a niba e depre-

date, e malmenati gravemente i loro padroni. Interrogate ali'uopo il

sig. Combes, egli ha reputato che tutto andava benissimo! Questo non e

fatto certamente per togliere baldanza ai caporioni, ed e certo che,

per continuazione e conseguenza della guerra all'idea religiosa, avremo

ben presto, anzi abbiamo di gia, la guerra alia proprieta.

Giacche parliamo di scioperi, bisogna pur dire due parole sull'in-

cidente, che certe gazzette hanno qualifieato, sebbene fuor di ragione,

col nome di sciopero di seminaristi. Ecco i fatti. I seminarist! di

Digione, in seguito a dubbii di coscienza nati dal contegno del loro

vescovo monsignor Le Nordez, il quale contegno adesso e portato in-

nanzi al giudizio di Roma, domandarono che fosse differita la loro or-

dinazione. II vescovo non riputo di dovere accondiscendere al loro

desiderio, e ne punt parecchi. Tutti gli altri seminaristi allora, nes-

suno eccettuato, se ne andarono alle rispettive famiglie. Alquanti

giorni dopo, ed in seguito ad una savia intromissione, essi fecero ri

torno al grande Seminario, e cosi 1'ordinazione fu differita come de-

sideravano. Siccome dunque il caso sta innanzi al giudizio di Roma,
debbo limitarmi senza alcun commento, a questa breve sposizione

dei fatti.

5. La guerra russo-giapponese e sopraggiunta al cumulo delle cose

che adesso in Francia esaltano e scindono le menti. I socialist! mi-

nisteriali senza por tempo in mezzo hanno parlato di disdire 1'alleanza

franco- russa; rna, giova dirlo, sono stati subito biasirnati da tutte le

fazioni. La generalita degli uomini politici e la pubblica opinione in

Francia sono d' awiso che il paese debba tener fede alia sottoscri-

zione posta nella cambiale. Se nessuno vuole la guerra, chi per il proprio

interesse, chi per principio, molti poi perche sanno fin a qual segno
sieno state disorganizzate dai giacobini le nostre forze militari; tutti

avrebbero in coato di vitupero nazionale il disdire 1'alleanza nel mo-

mento ehe ia Russia e alle prese col Giappone, Quindi e che la col

letta aperta in tutta la stampa a pro dei feriti ottiene uno splendido

successo. Checche ne sia, le menti pensatrici sono in argustie, e si

domandano come finira quest'anno che s'inizia col clangore delle bat-

taglie. Tutti paventano gravi avvenimenti, e non e alcuno in Francia

che sentasi tranquillo a vedere le sorti del paese alia merce di gente
cosi inetta a governare. Gli uomini che adesso imperano, intendono
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ad un fine unico, che assorbisce tutte le loro soiled tudini, ed a cui

sacrificano ogni cosa, gl'interessi e Ponore della Francia
;
vo' dire la

guerra religiosa, la distruzione di qualunque idea religiosa. II signer

Combes lo palesava senza vergognarsi in parlamento ;
dicendo: Non

ho la potesta se non per questo*. Tolga Dio che dovesse succedere

la temuta conflagrazione europea ! la Francia sarebbe alia merce degli

eventi. Potrebb'essere allora severamente punita di avere tollerato

che impunemente un manipolo di settarii la distogliesse dal suo grande
e nobile compito di nazione cattolica.

8TATI UNIT! (Nostra Corrispondenza}. 1. Le Isole Filippine. 2. Stati-

stiche sugli Stati Uniti. 3. La moralitk del paese. 4. Condizioni

spiritual! del non cattolici. 5. Una messa alle ore due e mezza del

mattino. 6. Le Filippine all'esposizione di St. Louis. 7. Discorsi

del sig-. F. Bryan, gi& candidate democratico alia Presidenza degli Stati

Uniti.

1. II signer Taft che sino a poco tempo fa era il nostro Gover-

natore civile nelle isole Fiiippine ha fatto ritorno Degli Stati Uniti

per prendere possesso della siia nnova carica di ministro della guerra.

In questo modo egli potra continuare ad influire sul benessere del

nostri nuovi possedimenti. PerMd era vivo desiderio del Dr. Hendrick,
nuovo vescovo di Cebu, di avere un colloquio coll'ex governatore prima
di partire per la sua citta episcopale. Quei due signori s'incontrarono

a Omaha (Nebr.). Da quel colloquio, come pure dal cordiale ricevi-

mento fattogli ultimamente dal Presidente Roosevelt, il Vescovo porta

seco nel suo nuovo campo di lavoro, la fiducia e la convinzione che

sara generosamente aiutato nei suoi sforzi per beneficare i suoi 1 ,500,000

sudditi diocesani, dalle autorita civili e militari degli Stati Uniti. II

Governo, qui, apprezza pienamente ogni disegno tendente a pacjficare

per sempre le Filippine, come pure la sincera e zelante cooperazione

del Clero cattolico che lavora nelle isole. Disgraziatamente i siui pre<

giudizii contro i frati lo impediscono di dare a questi ultimi un aiuto

leale ed efflcace.

L'ex governatore Taft dichiara che di frati non sono piu ora nelle

Filippine che 246, mentre nel 1898 ve n'erano 1,013. Non $ possibile

per i nuovi vescovi, fare senza di loro, poiche non vi sono che pochi

sacerdoti per lavorare a benefizio delle anime nella immensa vigna
del Signore. Nella relazione fatta dal signor Taft, e che il Presidente

communico la settimana scorsaal Congresso egli dichiara che uno dei

piu grandi ostacoli col quale il nostro Governo delle Filippine ha da

combattere e la presenza di tanti americani dissoluti, ubbriachi e



CONTEMPORANEA 117

senza legge, che sono un vero scandalo pel popolo Filippino, e che si

dovettero fare leggi special! per tenerli in freno.

La nomina del nuovo governatore nella persona del sig. Wright
dimostra che il nostro Gtoverno fa realmente sforzi per conciliare e

beneficare i nostri nuovi sudditi
; poiche" pare che sua moglie ed i

suoi figliuoli siano buoni cattolici
;

la signora Wright & flglia del cat-

tolico comandante Semmes, che ebbe tanto successo e si rese ben no to

nella guerra di Secessione.

Solo ultimamente la relazione della nostra prima commissione in-

viata nelle Filippine e stata fatta di pubblica ragione, benche porti

la data del 1 gennaio 1900. Un lungo brano di essa e stato stampato

nel periodico < Catholic World nel suo numero del gennaio 1904 e

riferisce principalmente cid che risguarda lo spirito religiose del psese.

La relazione e favorevolissima ai Filippini ed e veramente un gran

peccato e direi anche una ingiuria ch'essa sia rimasta sconosciuta

per cosi lungo tempo. Probabilmente nessun documento fu mai pub-
blicato in Europa od in America, che sia nel medesimo tempo tanto

autorevole e torni a tanto onore della chiesa cattolica nelle Filippine.

Sarebbe proprio da desiderare che venisse tiadotto nelle principal!

lingue per poi spargerlo in tutta Europa. Le parole seguenti sono ci-

tate nella relazione come dette da un vescovo protestante : lo non

sapeva che esistesse nel mondo un popolo tanto puro, morale e de-

voto, quanto il popolo Filippino. >

2. Tutti i lettori intelligent! s' interessano naturalmente alle sta-

tistiche, poiche queste, come si dice, sono gli occhi degli event! sto-

rici. Rispetto alia popolazione del mondo, la Sezione del Lavoro e Com-
mercio degli Stati Uniti ha pubblicato una statistica dimostrante che

la popolazione dell'universo intero e circa di 1,600,000,000, e che il

suo commercio e di circa 22,000,000,000 di dollari. II debito totale

dei varii paesi e di circa 35,000,000,000 di dollari.

I debit! dei paesi per ordine di grandezza sono i seguenti : la

Francia ha un debito di 5,856,312,892 di doilari, il Regno Unito di

3,885,166,333; la Russia 3,333.938,388; 1'Italia 2,560,605,000; la

Spagna 2,061,389,972; 1'Austria Ungheria 1,112,790.247; le Indie

Inglesi 1,102,905,139; la Federazione Australiana 1,047,819,629; gli

Stati Uniti 925,011,637 dollari. II debito delPimpero germanico pare
ammonti a 698,849,400 dollari e quello degli Stati germanici a

2,687,621,000 dollari.

Le importazioni piu grandiose di tutti gli altri paesi sono quelle

del Regno Uaito che ammontano a 2.571.416.000 dollari, della Ger-

mania che sono di 1.340.178.000 dollari, degli Stati Uniti che sono

di 1.025.719.000, dei Paesi Bass! di 867.308.000 ed in ultimo della

Francia che sono di 848.046.000 dollari.
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II periodico New York Sun Del suo numero del 21 novem-

bre 1903 dice della citta di Nuova York quanto segue : c Rispetto alle

division! religiose della popolazione, il DP. Walter Laidlaw, segretario

della Federazione delle CMese ed in modo particolare competente sta-

tista sociale, faceva salire nel 1902, il numero dei cattolici romani a

circa 1 260.000, quello dei Protestanti a 1.750.000, e quello degli ebrei

a 600.000. >

Questa statist!ea naturalmente si deve prendere in generale e presso
a poco ; poiche nelle varie religioni furono couapresi un gran numero
di miscredenti, ed anche di uomini che non praticano gli oblighi

religiosi della religione alia quale pure credono. Gli ebrei sono non

soltanto in numero sorprendente nelle piu grandi citta d'America, ma

approfittono grandemente dei provvedimenti scolastici per Peducazione,
decretati a Nuova York. The Review periodico settimanale pubbli-
cato a St. Louis dal dotto e ben informato Sig. Arturo Preuss dichiara,

in uno dei suoi articoli del 22 ottobre dello scorso anno, che nel Col-

legio maschile della citta di Nuova York vi sono fra i 2100 studenti

per 1'anno corrente, 1900 giudei, e 75 per cento delle alunne della

scuola normale per ragazze sono di stirpe giudaica. Naturalmente i

Cattolici, avendo le loro proprie scuole e collegi che mantengono con

grandi spese, non frequentano, almeno, nella maggior parte, le scuole

laiche e irreligiose. Ma i Protestanti non hanno generalmente la stessa

difficolta a frequentarle.

Sotto il titolo di statistiche possiamo anche fare un cenno al ca-

rattere cosmopolita della popolazione cattolica degli Stati Uniti. Ce

ne possiamo fare un' idea precisa dalla dichiarazione pubblicata ul-

timamente dal reverendo cancelliere Barry rispetto alle chiese delle

varie nazionalita che trovansi nella citta di Chicago. Esse sono 70 di

lingua inglese ;
34 tedesche, 16 polacche, 10 boeme, 8 italiane,

4 francesi, 4 slave, 4 croate, 4 della lithuania, 1 siriana, 1 olandese.

3. II progress e la degradazione morale del nostro paese possono

fornire altri soggetti e pensieri sulla vita americana. Eccone qui alcuni

esempi. II rapido cammirio ed i progress! fatti dalla chiesa in California

e nell' arcidiocesi di St. Francisco e ben dimostrato dal Monitor
}
s re-

view . Ma forse la prova piu sorprendente si trova nelle colonne delle

statistiche le quali mostrano la forza relativa del cattolicismo in Cali-

fornia qual era cinquant'anni fa e cio che e al presente. Nel 1853,

quell' arcidiocesi che comprendeva Utah. Nevada ed il nord della Cali-

fornia aveva 40 000 cattolici, 31 chiese e 38 sacerdoti. Nel 1893 vi erano

nella sola arcidiocesi di San Francisco 250.000 cattolici, 148 chiese

e 271 sacerdoti con 21.000 alunni che frequentavano gl'istituti cat-

tolici.

La Lega nazionale per la protezione della famiglia si e procurata
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alcuni dati per mettere in chiaro la proporzione dei matrimonii e dei

divorzii nei diversi Stati. Nel 1902 si accordarono 4.351 divorzii nei

sei Stati della nuova Inghilterra e sembra che vi sia un aumento

continue in tutti gli altri Stati, salvo nei Connecticut. Secondo le

ultime statistiche, vi fa in Maine un divorzio per circa sei matrimonii,
a New Hampshire un divorzio per 8.3 matrimonii, a Vermont uno per

dieci, nei Massachusetts uno per 16, nei Rhode Island uno per 8.4,

nell'Indiana uno per 7.6, e nei Michigan uno per 11.

E interessante ed istruttivo 1'osservare il contrast di questi nu-

meri con quelli trovati nella parte piu conservativa e piu cattolica del

Canada. Nell'intero Canada vi furooo soltanto 281 divorzii in 32 anni.

Negli Stati Uniti vi f'i il numero enorme di 327.000 divorzii in venti

anni. Nella nostra Contea di Hamilton, nei solo anno 1903, vi furono

605 divorzii. Non da meravigliarsi dunque, di fronte a questi fatti,

che il delitto prevalga sempre piu nella parte meridionale del nostro

confine che nella parte settentrionale. La famiglia e 1'unita vera ed il

germe delia soeieta civile, ed a lei si deve la prosperita e la stessa

esistenza di quella. La scarsita dei divorzii nei Canada e notevole. Ad

Ontario, Quebec, Manitoba e nei territorii i divorzi possono ottenersi

soltanto con un atto del parlamento, e dal 1868 al 1900 soli 69 furono

concessi. Nelle altre province possono ottenersi per mezzo dei tribunali,

e durante il medesimo periodo, la Nova Scotia ne ha concessi 92, il

New Brunswick 73, la Columbia Britannica 47, e 1'isola del Principe
Eduardo nessuno.

4. .Nelle sette religiose acattoliche 1'attivita e 1'ardore continuano

ad essere alle volte veramente straordinarii, specialmente fra gli epi-

scopalian i. E pure entro i cuori e nelle menti di molti ministri pro-

testanti si nasconde uno spirito di dubbio ed una vera mancanza di

fede negli insegnamenti delle loro sette. L'articolo seguente pubbli-
cato il 3 dicembre scorso nei New York Sun

,
ci serva di esempio :

Un ministro metodista, professore di detta religione all'universita di

Boston e stato processato e accusato di eresia per le seguenti ragioni :

c Le idee del Prof. Bowne rispetto alia divinita, all'autorita ed

all'ispirazione delle Sante Scritture, ed alia redenzione, sono contrarie

agli insegnamenti delle Scritture; i suoi insegnamenti di escatologia

e le sue idee sull'esperienza cristiana sono anche contrarie alle Scrit-

ture ed alle dottrine stabilite dalla chiesa metodista episcopaliana.

Probabilmente queste accuse sono vere
;
ma quanti non ve ne sono,

fra i ministri intelligent! delle chiese metodiste e protestanti e nei

seminarii^teologici contro i quali queste stesse accuse potrebbero essere

dirette con ugual ragione?

In tutto questo paese non vi e, a nostra conoscenza, mezza

dozzina di seminarii teologici, anche fra le principal! chiese ortodosse
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protestanti, dove venga insegnata 1'antica teologia. Questa e stata

sostituita da una nuova teologia le cui dottrine, condannate nel

1' insegnamento del professore metodista, formano una parte caratteri-

stica della medesima. L'autorita della Santa Scrrttura va in dileguo
a forza di spiegazioni. II dogma della redenzione e ridotto ad una

astrazione insignificante. Non insegnano piu la punizione eterna nella

vita avvenire. Si insinuano persino dubbii sulla personalita di Dio.

5. L'attivita del nostri veseovi e sacerdoti va di pari passo col-

1'aumento della nostra popolazione ed i mali crescenti del tempo. Per

esempio, i Padri Francescani della citta di Nuova York si preparano,
se ttitta^ia il permesso sara loro accordato da Roma, a celebrare la

santa messa ogni domenica alle ore 2,30 a. m. Questo percke negli

ufficii di giornali, di alberghi, di appartainenti, di teatri, telegrafi,

telefoni, ufficii postali ed altre agenzie simili vi sono molti cattolici

che hanno da lavorare fino a quell'ora tardissima.

Molti di questi cattolici desiderano avere una Messa alle due e

mez?.a la domenica mattina prima di ritirarsi a riposare, e la chie-

dono come un benefizio speciale. A questo fine si forrno un coniitato

il quale la settimana scorsa, si reco al monastero dei Padri france-

scani, 135 West, 31 street presso alia chiesa di San Francesco d'As-

sisi. I rappresentanti di questi cattolici chiesero all'Arcivescovo Farley
il suo consenso per questo disegno, ed egli lo diede immediatamente.

Spiego loro tuttavia, ch'egli non poteva permettere di dire Messa

a quell'ora cosi mafritina sino a che non ricevesse un permesso spe-

ciale da Roma. Espresse il vivissimo desiderio di fare tutto ci6 che

]a sua autorita gli permettesse, e dlsse sperare che entro un mese

potrebbe annunziare al Padre Francesco il desiderate permesso. Al-

lora il detto padre comincerebbe a disporre ogni cosa per ordinare

a quell'ora una funzione religiosa permanente.

Questo disegno e state accettato tanto favorevolmente da quelli a

beneficio dei quali si promuove, che gia e stato stabilito di accompa-

gnare la prirna Messa con speciali cerimonie. Diversi musici hanno

prooaesso il loro concorso, ed un coro di volontarii si organizzera per

cantare gl'inni ed i responsorii.

6. Una delle sezioni piu interessanti e cospicue all'Esposizione di

St.-Louis per commemorare il centenario dell'acquibto della Louisiana,

sara quella delle Scienze di Manilla.

II Rev. Jose Algue S. J. direttore dell'Osservatorio di Manilla e

addetto all'Ufficio ineteorologico dagli Stati Uniti risiede ora all'Uni-

versita dei Gesuiti a St.-Louis Mo
;
e sta preparando la parte scien-

tifica dell'esposizione Filippina che sara rappresentata ail'Esposizione

in cominemorazione dell'acquisto della Louisiana. Egli e accompagnato
da Roman Trinidad, un aiutante Fiiippino e da Augusto Fuster un
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artista. Trinidad e un meccanico di valore che e state impegnato nella

costruzione degli istrumenti in uso all'Osservatorio, e Fuster porta seco

120 conchiglie perlifere sulle quali sono dipinte diversi soggetti Fi-

lippini, la maggior parte dei quali sono in relazione colle varie tribu

ohe figureranno all'Esposizione.

II Padre Algue ha portato con se molte casse di istrumenti ed altri

oggetti che faranno bella mostra di se nella sezione Filippina, ed egli

stesso dirigera il loro collocamento. Egli fara una vasta esposizione

delle condizioni geografiche delle isole, e delle ricerohe scientifiche

che vi si fanno
;
a questo fine gli istrumenti dell'Ufflcio metereolo-

gico di Manila saranno raddoppiati. II Padre Algue e particolarmente

famoso nel mondo scientifico per le sue accurate e straordinarie ricer-

che sui tifoni e si e fatto una fama invidiabile in un vasto campo di

osservazioni scientifiche.

Secondo Popinione del Padre Algue, 1'oggetto piu importante nella

sezione Filippina sara la costruzioiie di una carta geografica in rilievo

di tutte le isole delle nostre possession! Filippine, e che avra circa

112 ,piedi di- lunghezza e 66 di larghezza. Questa carta sara costruita

sotto la direzione del Padre Algue e verra piegata conforme alia cur-

vatura naturale ,della superficie della terra. Oltre poi a mostrare il

carattere' generate; geografico delle nostre possessioni Filippine, essa

indichera aceuratamente la posizione ed i contorni geogranci di circa

2000 isole^ che trovansi entro 1'ambito del mare Filippino.

7. II signer H. J. Bryan democratico e candidate per la presidenza

degli Stati Uniti alle ultimo lezioni, e che fu ricevuto non molto

tempo fa in udienza privata dal Santo Padre Pio X, ha fatto ritorno

al suo paese. Ora egli organizza riunioni e parla a vaste udienze di

partigiani entusiasti nelle varie citta deli'est e dell'ovest. Egli de-

scrive con immeDsa delizia la favorevole impressione fatta su di lui

dal Sommo Pontefice. La chiave e 1'argomento solito di tutti i suoi

discorsi e 1'alto sentimento di giustizia e di rispetto ch'egli ha per
i diritti di tutti.

Per esempio, il 26 gennaio, parlando a Nuova York, egli disse fra

le altre cose : Trattandosi del problema del lavoro i principii mo-

rali, soli, sono da applicarsi. apitale e lavoro non saranno mai ri-

conciliati con grandi'ed alte parole e seutenze intoruo alia legge, 1'or-

dine ed a diritti preesistenti. La violenza dev'essere punita senza

prendere in^.considerazione da chi e stata commessa, e la proprieta
dev'essere protetta ;

ma quelli che vorrebbero mettere in carcere un

operaio, per una piccola offesa, e permettere ai ricchi, violatori della

legge, di andarsene impuniti, dovrebbero considerare e riflettere sulla

incoerenza :

: della loro condotta.

Come possiamo ristabilire il rispetto per la dottrina del Governo
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rappresentativo ? Come possiamo ottenere un sistema finanziario giu-

sto? Come possiamo proteggere i diritti del lavoro od assicurare le

elezioni dei senator! coi voti del popolo? II primo passo da farsi da

qualunque parte e di professare un'onesta riforma. II guaio del nostro

Governo di oggi e di essere troppo soggetto nolle sue operazioni ad

uomini, la lealta dei quali e la lealta del denaro ! Quanto ci fruttera

questo ? > Ecco le parole che hanno sostituto queste altre : E giusto

questo? ed in conseguenza, le nostre riunioni legislative delle citta,

dello Stato e le nazionali, diventano luoghi destinati all'asta pub-

blica, e dove i privilegi governativi sono dati al maggior offerente ! ! >

AUSTRALIA (Nostra Corrispondenza). 1. II nuovo Governatore dell'Au-

stralia 2. Le elezioni federal! 3. La questions flscale in Australia

e 1'immi^razione 4. II prossimo Congresso cattolico di Melbourne

5. Necrologia.

1. Lord Tennyson, secondo Governatore generale dell'Australia,

lascio Melbourne, circa un mese fa, per ritornare in Inghilterra.

Prima della sua partenza arrive Lord Northcote, suo successore.

Durante il tempo che Lord Tennyson passo in Australia, egli non

ebbe da lottare con gravi difficolta
; adempi i suoi doveri con abi-

lita e accorgimento, in inodo da guadagnarsi il rispetto sincere di tutte

le classi eke lo consileravano come il ben degno rappresentante del Ke,

corne un Governatore costituzionale che aveva a cuore i diversi in-

teressi della grande colonia dell'Impero affidata alle sue cure. II suo

successore fu fatto segno ad un cordiale e sincere sentimento di ben-

venuto, ed e gia fuori di dubbio che Lord Northcote sara uno dei

nostri Governatori piu popolari.

2. Dopo la mia ultima corrispondenza alia Civilta, abbiamo avuto

le elezioni federali per il Senate e per la Camera dei Deputati. Debbo

osservare che neanche la meta degli elettori diedero i loro voti. In

Tasmania soltanto 44 per cento elettori votarono, nel sud dell'Au-

stralia soltanto 22 per cento e nell' Australia occidentale soltanto 26

per cento. Per Tintera Federazione si ebbe un percento di 42.

Si deve prendere in considerazione anche un fatto notevole: cioe esser

questa la prirna volta che venne accordato alle donne il diritto elettorale,

e benche un gran numero si siano astenute dal dare il loro voto, molte

altre pero si recarono alle urne senza perdere il loro decoro, come

era stato predetto dal fortissimo partito contrario al suffragio femmi-

nile. II solo partito politico che abbia aumentato i suoi seguaci e

quello del Lavoro. Questo partito e bene organizzato e soggetto ad

una serera disciplina, nientre gli altri partiti non sembrano cono-

scere quel che si vogliano. Ne e risultato che il partito del Lavoro,

nel nuovo Parlamento, tiene in mano la bilancia del potere. Yi e
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un grandissimo desiderio che, qualunque siano le discussion! politi-

che avvenire, la paoe flscale venga mantenuta come base stabile di

prosperita commercial e.

II partito del Lavoro non e concorde sulla questione fiscale; ma

tutti i suoi membri sono uniti nel desiderio di vedere migliorata la

condizione degli operai, tanto rispetto al loro salario, quanto rispetto

alia loro maniera di vita e di lavoro.

3. L'Australia ha preso poco interesse nel movimento inaugurate

in Inghilterra dal sig. Chamberlain. II commercio a tariffe preferen-

ziali non ha esercitato nessun influsw sulle ultime elezioni, perche in

verita il popolo vi e indifferente, e tutti i partiti sentono che e ne-

cessita vitale per la Federazioiie di sviluppare le sue risorse ed aumen-

tare il suo commercio, senza nessun intervento speciale nelle dispute

cagionate dalle diverse opinioni in Inghilterra sulle question! fiscali. E
vero che il sig. Deakin, primo Ministro della Federazione ha invitato il

sig. Chamberlain a visitare 1'Australia ed a spiegare le sue idee, ma

questo invito non deve produrre nessuna sinistra impressione ; qui non

abbiamo entusiasmo per gli ideali comoaerciali del sig. Chamberlain, e

non e affatto probabile che 1'Australia faccia nessun sacrifizio considere-

vole per recare ad effetto quegli ideali stessi. II sig. Deakin adopera me-

glio le sue energie, a mostrare al pubblico cioe quanto sarebbe da desi-

derarsi una sana immigrazione nel nostro paese. L'Australia ha gran

bisogno di popolazione, e se il sig. Deakin pud promuovere effettivamente

nn movimento di emigrant! in Australia per occupare gli immensi terreni

abbandonati. certamente egli conferira un inestimabile benefizio all'in-

tero paese. L'anno scorso 62,900 persone emigrarono dalla Grande Bret-

tagna ed Irlanda nel Canada, mentre la marea dell'emigrazione negli

Stati Uniti diventa ogni giorno piu alia. Praticamente qui non vi e

immigrazione, e le statistiche delle nascite vanno sempre diminuendo.

In Australia vi e posto per 4 milioni di persone che vengano da terre

straniere, il clima e uno dei piti salubri e del piu ricostituenti del

mondo, il suolo e molto fertile, e se 1'Australia avesse una popolazione

sufficiente, diventerebbe il piu grande granaio del mondo. Rispetto alle

sue ricchezze mineral!, a Bendigo, piccolissima parte del suo immense

territorio, e stato scavato dell'oro per un valore di 71,000,600 di lire

sterline, e vi sono altri 50 terreni auriferi come Bendigo. Inoltre vi

sono immensi altri tesori ancora intatti, ma che si sa esistere nel seno

di questa terra fertile. Le sue pianure verdeggianti ed i suoi bei

pascoli nutriscono gregge di pecore e branchi di bestiame.

4. Un congresso cattolico assai prospero fu tenuto a Sydney nel

settembre del 1900. II secondo congresso austraiiano si riunira que-
st'anno a Melbourne

;
Sua Eccellenza Mons. Carr, Arcivescovo di Mel-

bourne, ha pubblicato una circolare che assegna le ragioni per le
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quali si terra il congresso. Do qui alcuni brani del documento pub-
blicato :

II Sommo Pontefice Pio X ha ordinato che cerimonie imponenti
si celebrino a Koma ed in tutto il mondo cattolico, verso la fine

deH'anno 1904 per festeggiare il giubileo d'oro della proclamazione
del dogma dell' Immaeolata Concezione. D'accordo coi desiderii del

Santo Padre, e nostra intenzione di trattare i privilegii speciali della

Santissima Yergine e di fame il carattere principale del nostro con-

gresso cattolico.

I congressi cattolici tenuti sin'ora in Europa hanno trattato di

questioni che si riferivano principalmente all'attitudine della Chiesa

rispetto ai problemi capitali del giorno. Ora si e proposto che il se-

condo congresso australiano segua questa medesima via. Dissertazioni

dotte e ben fatte sui soggetti indicati nel sillabo qui aggiunto aiute-

ranno a combattere 1' ignoranza ed il pregiudizio che ora prevale, e

a far manifesta la bellezza e grandezza della Chiesa nel suo sublime

insegnamento.

Mentre uomini eminenti della Chiesa e dello Stato sono invitati

in modo speciale a contribuire dissertazioni per questo scopo, resta

inteso che un invito generale e fatto a tutti quelli che s'interessano

ai soggetti indicati nel sillabo, e sono pregati a scrivere qualche
cosa sullo stesso argomento. Tutte le dissertazioni, senza eccezione,

dovranno essere nelle mani degli onorevoli segretari generali, in mano-

scritto soltanto e non piii tardi del giovedi 1 settembre 1904. E stato

decretato per buonissime ragioni che il segretario non leggera che

dissertazioni stampate a macchina e a spese dello scrittore, poiche'

quest! e in caso di far stampare la propria dissertazione a minor

prezzo che non il segretario. Speriamo ardentemente che tutti quelli

che hanno a cuore 1'interesse della fede cattolica in Australia, met-

teranno i loro servizii a disposizione del Comitato, e faranno tutto

cio che e in loro potere per assicurare il felice successo del Congresso.

II sillabo dei soggetti da discutersi al Congresso cattolico del cor-

rente anno e il seguente :

Fides et Scientia.

I. II dogma centrale della religione cristiana. II sacerdozio di Gesu

Cristo nell' incarnazione, sul Calvario e sull'altare.

II. Insegnamento della Chiesa Cattolica rispetto alia Madre di. Gesu

Cristo, vale a dire :

1. La sua concezione immacolata.

2. La sua verginita perpetua.

3. Le sue relazioni col suo Figlio diviuo : (a) nella sua vita pri-

vata, (6) nel suo ministero pubblico, (e) ai piedi della Croce.
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4. Le sue relazioni colla Chiesa dopo la morte del suo Figlio

Divino.

5. La sua Assunzione.

6. Sviluppo della devozione alia Vergine Santa, (a) Durante il

periodo anteniceno. (b) durante il periodo post-niceno. (c) Istituzioni

di ordini religiosi, sodalizi, devozioni ecc. in suo onore.

III. II vero insegnamento della Chiesa sui principal! dogmi della

feie come furono deflniti nei Concilii, ed insegnati dai Padri e dai

dottori della Chiesa.

IY. Le relazioni della Chiesa e dello Stato nel mondo di lingua

inglese.

Y. Le speranze della Chiesa nei paesi missionarii nel secolo ven-

tesimo.

YI. La presente condizione dell'educazione in Irlanda. Scuole pri-

marie e secondarie. Collegi ecclesiastici. Universita cattoliche. In-

fluenza dell' Irlanda sulla civilta cristiana del mondo nei tempi an-

tichi e moderni.

VII. Domande dei cattolici rispetto alPeducazione primaria in Au-
stralia ed in America.

VIII. La Bibbia, salvaguardia della Chiesa. Principali versioni

cattoliche e protestanti.

IX. Scoperte scientifiche moderne e progresso non opposto alia Fede.

X. Question! del giorno. Leone XIII ed i varii mali dei tempi
moderni. Eimedii proposti per questo scopo, rispetto alia vita di fa-

miglia, ai governanti ed ai loro sudditi, al capitale e al lavoro. So-

cialismo e democrazia cristiana.

XI. La chiesa in relazione colle question! mediche e legali. La

legge e la carita cattolica, la criminalita e il giuoco. Insegnauaento
cafctolico e pratica medica. Igieme in casa, nelle scuole e nelle chiese.

XII. Interesse della Chiesa per la gioventu. Organizzazione di so-

cieta per giovani, di clubs per ragazzi e per fanciulle.

XIII. Associazioiii caritatevoli e di temperanza. Societa di S. Vin-
cenzo de' Paoli. Scuole industrial!. Associazioni di temperanza rispetto

all'individuo, la famiglia, la chiesa e la societa.

XIV. Valore della cooperazione laica nella vita della chiesa.

XV. Aurnento delle chiese cattoliche in Australia.

XVI. Come si pud promuovere il progresso della chiesa in Australia.

Diffusione della letteratura cattolica. Organizzazione di una societa

che si proponga di difendere le verita cattoliche. Mantenimento di

giornali e riviste cattoliche. Missioni parrocchiali. Figlie di Maria ed

altri sodalizi religiosi.

XVII. Propagazione della fede fra le stirpi aborigeni dell'Australia

e delle isole del Pacifico.
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XVIII. Musica sacra.

XIX. Architettura sacra.

6. Mi displace di dovere ricordare la morte del molto Reverendo

Mgr. Elzear Torregiani vescovo di Armidale, nella Nuova Galles del

Sud. Egli apparteneva all'Ordine dei Cappuccini e lavord con gran-
dissimo zelo e successo come sacerdote nel paese di Q-alles in Inghil-

terra prima di essere consacrato vescovo.

Governo la sua diocesi con saviezza per 25 anni ed era amato con

devozione dal suo gregge. Poco tempo fa (maggio 1903) ottenne 1'aiuto

di Mgr. 0' Connor che e suo successore in quella Sede.

II defunto vescovo era nato a Recanati in Italia. Entrd nell'Ordine

dei Cappuccini a 17 anni. e fu ordinato prete nel 1853. Ricevette

1'ordinazione episcopale il 25 marzo 1879 e nel novembre dello stesso

anno arrivd in Armidale. R. I. P.

OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE

Bernard H. La ligne de V enseignement. Histoire d'une conspira-
tion maconnique a Montreal. Nouvelle edition, revue, augmentee et

precedee d'une lettre de M. le comte ALBERT DE MUN. Notre-Dame-des-

neiges, Quest, P. Q. 1904, 16, XVI-152 p.

Berthier J. M. S. L'art d'etre heureux. Paris, Bonne Presse>
16, 4 466 p.

Bru netiere F. I motivi di sperare. Discorso pronunciato a Lione
il 24 settembre 1901. (Scienza e Religione). Roma, Desclee, 1904, 16,
62 p. L. 0,60.

Commer E. Die Kirche in ihrem Wesen u. Leben dargestellt. I.

Vom Wesen der Kirche Wien, Mayer, 1904, 16, 250 p.

Delia Torre R. Le obbiezioni al poeta-veltro . Parte l. a Firenze,

Seeber, 1904, 16, 112 p. L. 1,50.

Fremont G. Lettres a I' abbe Loisy sur quelques points de V Ecri-

ture Sainte. Paris, Bloud, 1904, 16, 168 p.

Gorla P. La Samaritana del Vangelo. Milano, Salesiana, 1904, 16,
382 p. L. 3.

Grisar H. S. I. San Gregorio Magno. Trad, dal tedesco di A. DE
SANTI S. I. (I Santi). Roma, Desclee, 1904, 16, XII-404 p. L. 4,60.

Laval lee A. La question qui nous divise le plus. Paris, Lecoffre,

1904, 16, 120 p. Fr. 1.

Le Camus E. mons. vescovo di La Rochelle. 1 fanciulli di Na-

zareth Versione italiana. Brescia, tip. quermiana, 16, VIII 132 p. L. 3.

Cfr. Civ. Catt. 17, 11 (1900) 595.

1 Non essendo possibile d&r conto delle molte opere, che ci vengono inviate, oon quella

sollecitudine che si vorrebbe dagli egregi Autori e da noi, ne diamo intanto un annunrlo

sommario che non importa alcun giadizic, riserbandoci di toruarvi sojxra a second* dell'op-

portunita e dello spazio cocoesso nel periodioo.
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Matulewicz G. B. Doctrina Russorum de statu justitiae originalis.

Cracoviae, Anczyc, 1903, 16, 238 p.

Molitor R. O. S. B. Der gregorianische Choral als Liturgie und
Kunst (Franckfurter Zeitgemasse Broschuren XXXIII. 6). Hamm i. W.
Breer et Thiemman, 1904, 8", p. 165-188.

Officium defunctorum cum litaniis et exsequis et Missae de Requiem.
Veronae, Cinquetti, 1904, 8, 64 p. L. 0,50.

Palmieri D. Esame d'un opuscolo, il quale gira intorno ad un pic-
colo libro. Roma, Artigianelli, 1904, 8, 164 p. L. 1,50.

Poestion I. C. Zur Geschichte des islandischen Dramas und Thea-

ierwesens (Vortrage u. AbhandL herausg. v. d. Leo-Geselschaft 20). Wien,
Mayer, 1903, 8, 76 p.

Portigliotti G Un grande monomane. Fra Girolamo Savonarola.

Torino, Bocca, 1902, 8, 100 p. L. 2.

Rauschen G. Manuale di Patrologia e delle sue relazioni con la

storia del dogmi. Versione italiana di GAETANO BRUSCOLI. Firenze,
libr. ed. fiorentina, 1904, 16, XIV-394 p. L. 2,50.

Schlogl P. N. 0. C. Die Bilcher Samuels. Erstes und zweites Buch
der Konige. I. 3. 1. (SCHAEFER: Kurzgefasster wissenschaftl. Commentar
des Alien Testamentes) . Wien, Mayer, 1904, 8, XXII-160 p.

Schnitzer J. Savonarola und die Fetierprobe. Eirie quellenkritische

Untersiichung. (Quellen und Forsch. zur Geschichte Savonarolas II. Ve-

rb'ff. aus d. Kirchenhist. Seminar Munchen II. 3). Miinchen, Lentner,

1904, 8, M. 3.60.

Thurston H. S. I. Lent and holy Week. Chapters on Catholic

Observance and Ritual. London, Longmans, 1904, 16, XVI- 488 p.

Altre pubblicazioni pervenute: Varieta. BONETTI G. S.I. Morale nuova
e morale vecchia, ossia appunti critici sul libro del prof. Saverio De Dominicis

Principi di morale sociale per le scuole normal! e pel maestri. (Estr. Scuola

Cattolica) Monza, Artigianelli, 1903, 8, 52 p. BOSOHI G. 11 Dogma della

Immacolata Concezione di Maria nella storia. Eoma, Desclee, 1904, 16, 20 p.

L. 0,30. BRANDI S. M. S. I. Un dilemma politico a proposito del divorzio.

Fatti e note. Ill ed. (Estr. Civ. Catt. quad. 17 gen. 1903). Roma, Befani, 1904,

8, 16 p: L. 0,20. C1POLLA C. L'originale di un diploma di Sinibaldo vescovo

di Padova. (Estr. Atti R. Accad. delle Scienze di Torino. XXXIXj Torino, Bona,
8, 6 p. IL L1BEEAL1SMO moderno di fronte alia Chiesa e alia civile societa,

per un Rornagnolo. 2a ed. accresciuta e corretta. Bologna, Societa tip., 8,
74 p. L. 0,50. MANTUANI I. P. Hartmanns Oratorium * St. Petrus*. (Sepa-
ratabdruck aus der Kultur V. 2) Wien, Mayer, 1904, 8, 16 p. MEDI-
CHINI S. *ulla temperatura dell'acqua del bulicame e di alcune altre vicine sul-

furee. (Esti\ Mem. Pontificia Accad. Nuovi Lincei XII). Roma, Cuggiani, 1904,

8, 56. p. MEZZETTI P. S. I. Questioni recenti intorno al calendario grego-

riano. (Estr. Rivista di Fisica Matem. e --'cienze Naturali V. 49). Pavia, Pusi, 1904,

8, 32 p. SCH1AVI L. prof. Le politiche autorild. Studio filosofico-storico.

Trieste. Amati, 1904, 8, 32 p. SOLDATI F. 11 disegno morale della Divina
Commedia. Treviso, Zoppelli, 1904, 16, 64 p. L. 1. TRICCA (r. Silvio Pellico.

Conferenza. Sansepolcro, Boiicompagni, 1904. 16, 26 p. L. 0.30.

Atti della S. Sede e d<*H' Episcopate. PIE X. Motu proprio sur faction

populaire c/irefienne. (Traductioii du texte italien.) Paris, Bonne Presse . 24",

16 p. FERRARI A. card, arciv. di Milano. Esercizi spirituali, avvertenze e

raccomandazioni. Lettera Pastorale. Milano, tip. Arcivescovile, 1904, 8, 24 p.

IANNACCH1NO M. vescovo di Telese e Cerreto. L'Immacolata e il G-iu~bileo.



128 OPERE PERVENUTE ALLA D1REZIONE

Lettera Pastorale. Benevento, D'Alessandro, 1904, 8, 16 p. STAITI G. ve-

scovo di Andria. Notificazione ed istruzione per la Musica sacra secondo le pre-
scrizioni ecclesiastiche ed a norma del Motu proprio di Pio X.. Andria, Terlizzi,

1904, 8, 26 p.

Eloquenza sacra. BEVTLACQUA A. can. Opere predicabili. Esercizi al

aero. Novene e tridui. Napoli, Festa, 1903, 8a
,
464 p. L. 3. Detto. Novena-

rio per le anime del Purgatorio. Napoli, Festa, 1904, 8, 104 p. L. 1. GIOR-
DANO F. nions. Appunti per la spiegazione del Vangelo nelle Domeniche. Napoli,

Festa, 1904, 16, 340 p. L. 2,50. MALERBI GIUSEPPE, can. Predicazione

contemporanea. Faenza, Castellani, 8, 450 p. L. 5.

Lettnrft religiose. DE MANDATO P. Risposta ad alcuni conferenzieri

evangelici a proposito dell'opuscolo L'intolleranza protestante . Eoma, Tata

Giovanni, 1904, 24, 16 p. L. 0,05.

Agiografia e Biografta. BOCCANERA C. vescovo di Narni. D. Felice

Randanini direttore spirituale del Pontificio Seminario Romano. Discorso.

Narni, Petrignani, 1904, 8, 18 p. DE RAMBUTEAU. Vita di S. Francesca

Romana. Tradotta da MARIA P. KUEFSTEIN. Roma, Salesiana, 1904, 16, XII-

328 p. Cfr. Civ. Catt. 17, 10 (1900) 334. - IL B. JACOPO DI PADOVA del-

1'Ordine dei Frati Minori Miss. Apost. nell'Iiido-Cina, protomartire della Pro-

vincia di S. Antonio di Venezia. 1275-1821. Yenezia, Emiliana, 1904, 16, 6S p.

MARCACCI P. can. Cenni biografici del seminarista Biagio Carli. Pisa. Or-

solini-Prosperi, 1904. 8% 66 p. ROBERTI G. M. d. M. 11 Beato Gaspare De
Bono sacerdote profes so dell'Ordine dei Minimi. Roma, Poliglotta, 1904, 8,
120 p. SVAMPA D. card, arciv. di Bologna. Vit- :

craftno di Mon-

tegranaro, laico cappuccino. Riccamente illustrato. Bologna, tip. arcivescovile,

1904, 8, 264 p. VIE* des Saints illustrees. Paris, Bonne Presse in 4.

Ascetic*. BOUTAULD M. S. I. Del conversare con Dio. Traduzione di

MATILW. FIMISIT.LT. Roma, Desclee, 1904, 24, 64 p. Cent, 20. DA BERGAMO
G. M. Pemtivri ed afff-f.fi wpra La Passione di G gni giorno del-

I'anno. Napoli, Festa, 1904, 16. 672 p. L. 1,20 C. FRANCESCO (S.) DI
SALES. ,a Filotea, ossia introduzione alia vita, divota. Nuova traduzione ita-

liana d"l sac. prof. EUOEXIO CKRIA. San Pier d'Arena, libr. Salesiana, 1904, 16%

472 p. L. 0,80. MARREL M. Profumo dell'esilio o il S. Ouore di Gesii che

si manifesta nei misteri della sua vita mortale. Na; -'10 p.

L. 0,80. PIGHI G. B. can. Dell'atto eroico < del Pin-fjar

torio. Verona, Cinqnetti, 1904, 16. 32 p. L. 0,20. PR1XCI D mons H mese

di niagf/io. Discorsi. Napoli, Festa, 1904,
: TAVERNA F.

G. Viaggio doloroso del Calvario. Napoli, Festa, i90l' 24, 320 p. L. 0,60.

Memorie. LA REALTA. Nurnero rioordo della prima commemorazione

centenaria di mons. Adeodato TurcM vescovo cli Parma. Parma. Fresching,

1904, 4, 12 p. L. 0,20.

Lettlire ricreative. LIONNET M. La figlia del fdosofo. Traduzione di

GIUSEPPE SKUAFINI. (B'M. romantica diretta da E. Battag/ia 105. 106) Rocca S.

Casciano, Cappelli, 1903-04, 16, 152; 154 p. L. 0,70 il volume SCH1AVI L.

Bastianino ciabattino. Farsa in due atti. Udine, Patronato, 1904, 16, 24 p.

Poesie. BIANCHI CAGLIESI F. .Rime. Roma, cooperativa poligr., 1904,

16, 114 p ROMEO I. Ad Piiini X Pontificem Maximum ob solemnia nominis.

Elegia. Messanae, Alic6, 1904, in 16."

Music;:, sacra. BAS G. Repertorio di mdodie gregoriane 3. 4. 5. Domenica

in Albis Missa. Missa de Angelis (con le particelle per canto). Roma, Desclee,
4. Associazione ad una serie di 12 fasc. L. 5 per 1'estero L. 6. Un nnmero

separate L. 0.50. OFFICIUM ET MISSA Sancti Gregorii I. Papae coiif. et

Ecclesiae doct. juxta antiquorum codicum fidem restituta. .Komae, Desclee,

1904, 8", 34 p. L. 0,50.



LA SACRA VISITA APOSTOLICA

IN ROMA

E veramente mirabile Tardore col quale il nostro vene-

rato Pontefice Pio X attende all'esecuzione dell'eccelso pro-

gramma, che si propose fin dal primo salire al soglio ponti-

ficale: Instaurare omnia in Chris to.

A procurare questa universale ristorazione egli prese le

mosse dal tempio santo di Dio con quel celebre Motupro-

prio, col quale ne sbandl severamente ogoi canto o suono pro-

fano e pero indegno della casa del Signore, e v' introdusse

richiamo una musica grave, seria, solenne, del tutto ac-

concia non a molcere vanamente gli orecchi, ma a racco-

gliere gli animi ed elevarli a Dio. Ora egli passa a ristorare

1 templi viventi del Dio vivente, cio6 i cristiani, e special-

mente gli affidati in peculiar guisa alle sue cure, quali sono

quelli di Roma, ordinando una Sacra Visita che con diligenza

ne esplori il clero ed il popolo nelle different! classi in cui

si divide, a fine d'ottenere una generale rinnovazione di

spirito. E, se non e vano il rumore che se ne sparge, e sua

iutenzione d'intimare altresi una simile visita per tutte at-

torno le diocesi d' Italia.

Ma fermandoci ora a questa di Roma, giova il ricordare

che, come ogni Vescovo, a norma dei decreti del Concilio

di Trento, e tenuto alia Visita Pastorale della sua diocesi,

altrettanto suol fare il Papa sul principio del suo pontificate

quale Vescovo di Roma, se da circostanze particolari non

ne venga impedito, come avvenne purtroppo, per cagione dei

torbidi tempi, nella maggior parte del secolo testfc passato.

L' ultima Visita fu aperta da Papa Leone XII nell'arcibasi-

lica lateranense nel giorno stesso del suo possesso che fu il

1904, vol. 2, fasc. 1292. 9 6 aprile 1904.
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13 giugno 1824, continue sotto Pio VIII, e si chiuse da Gre-

gorio XVI nel 1831. Dopo quel tempo non si fece piu la

Visita Pastorale propriamente detta, e si suppli, nelle cose

principali, per mezzo della Congregazione della Sacra Vi-

sita, istituita nel 1592 da Clemente VIII.

Ci gode Tanimo di vedere ora dal coraggioso Pio X ri-

pigliarsi la vera Visita Pastorale, ed ecco il decreto con il

quale T ha indetta.

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

PII
DIVINA PROVIDENTIA

PAPAE X
INDICTIO VISITATIONIS APOSTOLICAE

OMNIVM ECCLESIARVM ET LOCORVM PIORVM

ALMAE VRBIS

PIVS EPISCOPVS

SERVVS SERVORVM DEI

VNIVERSO CLERO

ET POPVLO ROMANO

SALVTBM ET APOSTOL1CAM BENEDICTIONEM

Quum, arcano Dei consilio, ad supremi apostolatus api-

cem, nihil tale cogitantes, evecti fuimus, illud ex ore Do-

mini audire visi Nobis sumus : Pasce agnos meos, pasce
oves meas ; quo scilicet intelligeremus, universae Ecclesiae

Nobis procuratione commissa, debere Nos impendere Nos

Allorche, per arcano consiglio di Dio, fuor d' ogni nostra aspetta-

zione, fummo innalzati al vertice del supremo apostolato, Ci parve che

di sua bocca Ci dicesse il Signore: Pasci i miei agnelli, pasci le mie

pecorelle, affinche intendessimo che, essendoci commessa la cura di tutta

la Chiesa, noi dovevamo, con eguale ardore, spendere e sovraspendere
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ipsos ac superimpendere pro salute omnium, aequo studio,

provehenda. At vero illud primum perspeximus romano po-

pulo episcopos Nos esse datos : non enim aliter quam ob

romanum Episcopatum, et Beati Petri conscendimus Cathe-

dram, et catholici nominis supremum gerimus pontificatum.

Quamobrem hue etiam, ante omnia, curas Nobis adverten-

das esse sensimus, ut Ecclesiae huius utilitatibus, eeclesia-

rum ceterarum nobilissimae, praecipua studiorum Nostro-

rum laborumque impenderemus. Idque eo vel amplius im-

ponitur Nobis, quod, cum Roma, divinis praeordinationibus,

catholicae unitatis centrum sit constituta, ur.de lux veritatis,

quae in omnium gentium revelatur salutem, tamquam a

capite per totum mundi corpus effundatur
;
necesse omnino

est ut inde etiam Christi bonus odor ad fideles omnes per-

manet, atque ex ea pariter credendi lex ac vivendi exem-

plum petatur. Quam igitur Nobis instaurationem omnium in

Christo proposuimus, a Clero populoque romano exordia

capiat oportet ;
ita ut, renovato spiritu, quotquot e sacro

vel laicorum ordine in hac Urbe versantur, sanctitatis et

iustitiae semitas, tempestate licet virtuti infensissima, ala-

crius instituant percurrendas.

Noi stessi per la salute di tntti. Ma pero comprendemmo die principal

mente eravamo dati per Vescovi al popolo romano ; imperocche non al-

trimenti che per il romano episcopato, e salimmo la eattedra del B Pietro,

e sosteniamo il supremo pontificate del popolo cristiano. Per la qual cosa

ben sentimmo che qua pure, innanzi tutto, si dovevan rivolgere le Nostre

cure, e che la miglior parte dei pensieri e delle fatiche Nostre doveva

spendersi a pro di questa Chiesa, la piu nobile fra tutte le Chiese. E
tanto piu questo da Noi si richiede, in quanto che essendo Roma, per
divina disposizione, stata stabilita come centre dell'unita cattolica, donde

la luce della verita che si rivela a salute di tutte le g'enti, quasi da capo
diffondasi per tutto il corpo del mondo; e altresi necessario che di qua

pure il buon odore di Cristo si sparg-a su tutti i fedeli, e di qua simil

mente derivisi e la norma del credere e 1'esempio del vivere

Bisogna dunque che quella ristorazione di tutte le cose in Cristo,

che ci siamo proposta fin da principio, prenda le mosse dal Clero e dal

popolo romano; cosieche quanti vivono in questa citfa, chierici o seco-

lari, rinnovati nello spirito, benche corrano tempi alia virtu contraris-

sirni, si diano daddovero a batter le vie della santita e della giustizia.
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Hanc ob rem, pastoralem Visitationem, pro episcopal!

munere, suscipiendam decrevimus
; earaque, ad Omnipoten-

tis Dei laudem et honorem ac Sanctae Romanae Ecclesiae

exaltationem, per praesentes litteras indiciums
; quae a Sa-

crosancta Lateranensi Basilica inchoabitur Dominica in Albis,

in ceteris postea tarn patriarchalibus, quam collegiatis et

parochialibus ecclesiis earumque capitulis et personis, item

Monasteriis, Conventibus et Ecclesiis quorumvis Ordinum

tarn virorum quam mulierum, Collegiis, Confraternitatibus

laicorum, aliisque locis ecclesiasticae potestati subiectis pe-

ragenda.

Hanc quidem Visitationem Nos per Nos ipsi instituere

magnopere cuperemus. At quoniam per adversa teinporum

prohibemur ;
Decessorum etiam Nostrorum exemplis usi,

Viris dignitate, doctrina ac rerum experientia praestanti-

bus tanti momenti negotium dare statuimus, quibus et ne-

cessarias facultates et instructiones opportunas ad commis-

sum officium rite exequendum trademus. Quare dilectum

Filium Nostrum Petrum Tituli Sanctorum Quatuor Corona-

torum S. R. E. Presbyterum Cardinalem Respighi, Nostrum

in Urbe in Spiritualibus Vicarium Generalem, eligimus et

Per qnesto motive, in esecuzione dell'episcopale uffizio, abbiamo

divisato d' intraprendere la Visita pastorale, e colla presente lettera

I'mtimiamo, a lode ed onore di Dio onnipotente e ad esaltazione della

Santa Romana Chiesa. Prender& essa le mosse dalla Sacrosanta Basi-

lica Lateranense la Domenica in Albis, e poi si continuera nelle altre

chiese patriarchal! o collegiate o parrocchiali e nei loro capitoli e nelle

sing'ole persone : cosi pure nei Monasteri, Convent! e Chiese di qualsi-

voglia Ordine sia d'uomini, sia di donne, nei Collegi e nelle Confra-

ternite di laici, e negli altri luoghi soggetti aH'autorita ecclesiastics,.

Questa Visita Noi brameremmo ardentemente di farla Noi stessi in

persona. Ma perche questo dalla tristizia dei tempi ci vien conteso, se -

guendo anche 1'esempio de' Nostri predecessor!, abbiamo deliberate di

affidar questo negozio si rilevante a persone cospicue per dignita, dot-

trina ed esperienza, alle quali daremo e le facolta necessarie e le opportune
istruzioni per bene adempire 1 'uffizio loro commesso. Laonde eleggiamo
il Diletto Figlio Nostro Pietro del Titolo dei Santi Quattro Coronati

Cardinale Respighi, Nostro Vicario in Roma nelle cose spiritual! . e lo
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deputamus lit dictam Visitationem Nostro Nomine Nostra-

que Auctoritate peragat eique praesit ; eidemque adiungimus

nonnullos Antistites et Romanae Curiae Praelatos, nimirum

Venerabiles Fratres losephum Ceppetelli Patriarcham Con-

stantinopolitanum, Henricum Grazioli Archiepiscopum Ni-

copolitanum, Nicolaum losephum Camilli Archiepiscopum

Tomitanum, Maurum Nardi Episcopum Thebanum, qui Se-

cretarii munere fungetur, Raphaelem Virili Episcopum Troa-

densem et dilectos Filios Basilium Pompili, cui Adsessoris

officium committimus, Guglielmum Sebastianelli, quern iudi-

cem causarum et executorem decretorum Visitationis con-

stituimus, Benedictum Meiata, Petrum Piacenza, Fridericum

Polidori, loannem Baptistam Nasalli Rocca, Ludovicum Schiil-

ler, loannem M. Zonghi, Alexandrum Avoli, Evaristum Lu-

cidi et Augustum Sili. Insuper nominamus dilectos Filios

Bonifacium Oslaender Monachum Ordinis Sancti Benedict!

Congregationis Cassinensis, Abbatem Monasterii S. Pauli

extra Urbem, Paulum a Plebe Contronis Concionatorem

Apostolicum Def. Gen. Ordinis Capulatorum, Hyacinthum
M. a Cormier Proc. Gen. Ordinis Praedicatorum et Aloisiuin

Palliola Congregationis SSmi Redemptoris, ut operam suam

in iis praesertim navent
; quae ad religiosas utriusque sexus

deputiamo a fare la detta Visita e a presedervi a Nome Nostro e per Nostra

Autorita; e a lui ag'gitini^iamo alcuni Dignitarii e Prelati della Curia Ro-

mana : cioe i Venerabili Fratelli Giuseppe Ceppetelli Patriarca di Costan-

tinopoli, Enrico Grazioli Arcivescovo di Nicopoli, Nicola Giuseppe Ca-

milli Arcivescovo di Tomi, Mauro Nardi Arcivescovo di Tebe che avra

Tuffizio di Seg-retario, Raffaele Virili Vescovo di Troade, e i Diletti Figli

Basilio Pompili, al quale assegnamo 1' uffizio di Assessore, Guglielmo

Sebastianelli, che facciamo giudice delle cause ed esecutore dei decreti

della Yisita; Bene'detto Melata, Pietro Piacenza. Federico Polidori, Gio-

vanni Battista Nasalli Rocca, Lodovico Schiiller, Giovanni M. Zonghi,
Alessandro Avoli, Evaristo Lucidi e Augusto Sili. Inoltre nominiamo i

diletti Figli Bonifacio Oslaender Monaco dell' Ordine di S. Benedetto

della Congregazione Cassinese, Abate del Monastero di S. Paolo fuor

delle mura, Paolo dalla Pieve di Contronc Predicatore Apostolico, Definitore

Generale dell'Ordine dei Cappuccini, Giacinto M. Cormier Proc. Gen.
dell 'Ordine dei Predicated, e Luigi Palliola della Congregazione del

SS. Pvedentore, affinche prestino 1'opera loro principalmente nelle cose
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familias pertinent. Quod si porro opus esse videbitur, alios

praeterea idoneos e clero viros ad eundem effectum desi-

gnabimus.

Quum vero, in tanto opere peragendo, maioris momenti

res occurrere procul dubio necesse erit
;
volumus hasce de-

ferri ad Sacram Congregationem Venerabilium Fratrum et

Dilectorum Filiorum Nostrorum S. R. E. Cardmalium ne-

gotiis Visitationis Apostolicae ecclesiarum Urbis praeposito-

rum, qui r
maturo examine adbibito, sententiam deinde No-

bis aperiant.

Ne autem, in id operis, auxilium ab Eo petere praeter-

mittamus, a quo est omne datum optimum et omne donum

perfectum, pubiicas haberi supplicationes ac praesertirn Sa-

cramentum augustum, in patriarchalibus Basilicis aliisque

templis, publice ac solemni ritu proponi mandamus, addi-

tis etiam sacrarum indulgentiarum muneribus, prout per

eundem Cardinalem Vicarium fusius edicendum curabimus.

Hortamur igitur romanum clerum et populum ne in va-

cuum gratiam Dei recipiant ; sed, optatis Nostris studiosis-

sime obsecundantes, ad felicem exitum sacrae Visitationis,

che spettano alle famiglie religiose d'entrambi i sessi. Che se poi ve ne

sara bisogno, designeremo al medesirno effetto anche altri idonei EC-

clesiastici.

Siccome poi, nel corso di nego/ii si gravi, occorreranno certamente

anche, cose di mag^ior mnmento, queste vogliarno che siano deferite alia

S. Congregazione dei Ven. Fratelli e Diletti Fig-li Nostri Cardinali di

Santa Chiesa preposti ai negozii della Visita Apostolica delle chiese di

Roma, i quali, esaminata maturamente la cosa, Ci faranno conoscere

il loro pare re.

Ed affinche non trascuriamo di chiedere in tanta impresa 1'aiuto

di Co ui, dal quale procede ogni ottima cosa ed og-ni dono perfetto, or-

diniamo clu 4
- si facciano pnbbliche preci, e special mente che nelle Ba-

silic): -all e in altre chiese I'augustissimo Sacramento sia esposto

solenuetnente, e vi aggiungiamo altresi il benefizio delle sante indul-

g.en;;<-, come faremo spiegare piu precisamente dal medesirno Cardinale

Vicarios

: iiamo dunqne il clero ed il popolo romano che non lasci cadere

a vuoto quf-sta grazia di Dio, ma secondando con diligenza i voti Nostri,

tutti -idoprino al felice riuscimento di questa Visita. Faccia il Signore
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pro sua quisque conditione adlaboret. Utinam, emendatis

moribus, aucta sacrarum aedium reverentia, festis diebus

sancte servatis, omuique virtutum genere exculto, Urbs,

quae Petri Sede illustratur, sit universe terrarum orbi dux

et magistra sanctitatis !

Speramus equidem atque adeo confidimus Deum clemen-

tissimum benigne industriis Nostris adfuturum. Ope nam-

que utimur et imploratione potentissima Immaculatae Ge-

nitricis Christi, cui, hoc anno, a romano populo, aeque ac

a fidelibus ceteris, peculiares adhibentur honores
;
nee non

precibus Apostolorum Petri et Pauli aliorumque Caelitum,

qui Urbem Nostram vel irrigarunt sanguine vel virtutibus

consecrarunt.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, anno Incarnatio-

nis Dominicae millesimo nongentesimo tertio, tertio Idus

Februarii, Pontificatus Nostri anno primo.

A. CARD. DI PIETRO PRO-DAT.

A. CARD. MACCHI.
VISA

DE CVRIA I. DE AQVILA E VICECOMITIBVS

Loco >J< Plumbi

Reg. in Secret. Brevium
V. CVGNONIVS.

che, emendati i costumi, accresciuta la riverenza alle chiese, osservat^

esattamente le feste, praticate a dovere tutte le virtu, la Citta che si

gloria della Sede di Pietro, sia a tutto il mondo guida e maestra di

santita !

Speriamo, anzi confidiamo che Iddio clementissimo benigname-nte
favorira le Nostre Industrie. Imperocche Ci appoggiamo all'aiuto e alia

intercessione potentissima della Immacolata Madre di Cristo, alia quale
in quest'anno dal popolo romano, come da tutti gli altri fedeli, si tribu-

tano particolari onoranze; e insieme alle preghiere degli Apostoli Pietro

Paolo, e degli altri Beati, che la nostra Citta o irrigarono col sangue
o consacrarono con le virtu.

Dato a Roma, presso S. Pietro, nell'anno dell' Incaruazione del Si-

gnore 1903, 11 Febbraio, del nostro Pontificate anno primo.
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2. II Regno di Dio o Regno messianico.

VIII.

Determinate le fonti genuine del Vangelo di Gesu Cristo

e rivendicatele dagli arbitrii dei neorazionalisti, siamo in

grado di ricostruire il pensiero di Gesu Cristo e il suo Cri-

stianesimo.

L'idea dominante nella predicazione di Gesu, fin dal suo

uscire all'aperto, fu quella del Regno di Dio o Regno dei

deli. In cio il Loisy ha ragione : togliere dalla predicazione

di Gesu il Regno di Dio e togliere la parte sostanziale. Gesii

usci in campo coll'annunziare la imminente venuta del Re-

gno di Dio
; questa fu la parola d'ordine data ai suoi messi,

e la sua dottrina fu detta da lui Vangelo del Regno de' cieli

(Marc. I, 14). Or, siccome sopra un concetto inesatto di tal

Regno, il Loisy costrui il suo falso Cristianesimo, cosl dalla

vera idea di quello cominceremo noi a ricostruire il Cristia-

nesimo vero.

II metodo seguito da Gesu nello stabilire la nuova al-

leanza tra Dio e gli uomini e nel formare il nuovo regno,

fu d'una delicatezza squisita ;
consistente in questo, di non

romperla bruscamente col Mosaismo e di non piantare il nuovo

dalle radici, si bene d'innestarlo sull'albero antico. Quindi,

per esempio, dichiarava che non era venuto ad abolire la

Legge e i Profeti ma a eompirli, benche talora con sovrana

autorita dicesse: Nell'antica Legge vi fu insegnato questo

* ConUnuaziom. V. quad. 1291 del 2 apr. 1904.
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e questo, ma io vi dico...
;
e modificava quindi il codice clella

Legge con precetti migliori (Matt. V, 21, 22). Rispettava il

tempio e il sabato e pagava il tribute
;
ma faceva capire ai-

Tistesso tempo che non sarebbe obbligato a farlo e che egli

era maggiore del tempio e signore del sabato (Matt. XVII,

25). Egli era Messia (tra poco lo vedremo) ; eppure, invece

della parola Messia, uso quasi sempre il titolo di Figlio del-

I'uomo, titolo equivalente a Messia, ma o,he pur significando

il vero, non urtava tanto chi si sarebbe subito scandalizzato

di lui *. Egli era Figlio di Dio; eppure non voile, dopo la

confessione di S. Pietro e clopo la trasfigurazione del Tabor,

che gli Apostoli lo manifestassero alle turbe, non credendole

ancora disposte a ricevere tal verita. Questo fu il metodo

costante di Gesu : egli partiva da un' idea tradizionale e po-

polare, in parte vera, e su quella, purificaridola da quel che

vi potesse esser di falso, innestava con garbo inesplicabile

a poco a poco la nuova. Egli non voleva spegnere il luci-

gnolo fumigante, n calpestare la canna fessa, come dissero

i profeti e noto il Vangelista (Matt. XII, 20)
2

.

Or bene, cosi fu del modo onde annunzio il Regno di Dio.

Regno di Dio o Regno de' deli era nel concetto ebraico un

impero dire t to di Dio sul mondo, impero con cui era unita

Tidea d'un tremendo giudizio sui perversi che disconosce-

vano Dio. Era il regno messianico, annunziato dai profeti e

aspettato con ansieta, regno in cui tutte le genti sarebbero

1 Gesu Cristo presentatosi al popolo ebreo, sempre per non pregiu-
dicare alia sua causa, atteso i pregiudizii popolari, invece del titolo di

Messia che era sfruttato dai Farisei in senso politico, prese per lo piu

quello di Figliuolo delVUomo, che era equivalente ; equivalente: primo,

perehe cosi era chiamato il Messia da Daniele e da altri profeti ; secondo,

perche Gesu dava al Figliuolo dell'iiomo le attribuzioni del Msssia. come

perdonare i peccati, giudicare, eccetera. II popolo non era affatto scan-

dalizzato da questo titolo, perche alia sua intelligenza era nuovo e al-

quanto misterioso
;
anzi talora sembra che non 1'intendesse per nulla;

in fatti, una volta Gesu fa interrogate) : Quis est isle Fdius hominis?

(Jo. XIII, 34). Yedi in Revue biblique uno studio accurate del P. Rose su

questo titolo Figlio dell'uomo (vol. IX, 1900, p. 172 seg.)
2 \7edi BATIFFOL, Jesus et V Eglise. nel Bulletin de lift, eccl., genn. 1904.
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aggregate al regno d'Israele. II popolo pero e molti dottori

attendevano questo regno come un risorgimento temporale

d'Israele, la sua venuta doveva essere come un turbine vio-

lento, e il giudizio di Dio sulle potesta nemiche come una

catastrofe quasi teatrale. E, a dir vero, gli stessi profeti da-

vano occasione a tali concetti; perche, quanto essi erano

chiari nell'annunziar la venuta del regno, altrettanto erano

oscuri nel descriverne le particolarita. E 1' ultimo che fu il

Battista, alle genti affollate, che accorrevano ad ascoltare da

lui 1'annunzio del prossimo arrivo del Messia e del regno, par-

lava in rnodo che la venuta del Messia e del giudizio finale

sembravano unirsi in una sola prospettiva. Gia la scure, egli

gridava dalle rive del Giordano, 6 alia radice degli alberi

(Matt. Ill, 20); e descrive il Messia con in mano il venti-

labro purificatore della sua aia, per ammassare il frumento

nel granaio e gittare la paglia al fuoco eterno (Matt. Ill,

12). In somma, i profeti talora non distinguevano le varie

lasi del regno di Dio e dell'opera del Messia; quindi alia ve-

rita biblica e profetica s' erano aggiuriti concetti extrabiblici

e fantastici. Questo e certo, che il popolo era in grande ed

ansiosa aspettazione : e dalla dimanda de' Magi, dalle inter-

rogazioni fatte ufficialmente al Battista, per sapere se fosse

egli il Messia, si deduce che Faspettazione del regno di Dio

era nelFanima guidaica un avvenimento, piu o meno pros-

simo, come si voglia, ma indubitato.

Ora Gesu, preso questo concetto che era nella naente di

tutti, adagio adagio lo venne purificando dalla scoria fanta-

stica e superstiziosa, innestando il nuovo all'antico, senza

fare una rivoluzione brusca: Fate penitenza, diceva egli,

poiche il Regno de' cieli 6 vicino (Matt. IV, 17).

IX.

Ora, per farci un concetto vero di tal Regno de' cieli, non

secondo le umane utopie, ma secondo il pensiero di Gesu,

sottoponiamolo ad un'accurata analisi, esarninando: l)quando
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e come incomincia il detto Regno ; 2) quale rie sia I'indole

specified e quale il codice ; 3) il luogo ove si esplica; 4) il

modo di espandersi; 5) I'ampiezza; 6) la durata; 7) I'or-

ganamento esteriore e visibile; 8) il suo secondo stadio nella

vita futura. Se possiamo afferrare il pensiero di Gesu sopra

quest! otto punti, come ne siamo certi, il vero concetto del

Regno di Dio e assicurato contro tutti i falsificatori.

1. Quando comincia il Regno de' cieli? Verra esso con

fracasso e teatralita scenica, come pensavano le teste bol-

lenti de' Gindei ? Verra alia fine del mondo, quale corona

della storia
,
siccome dice il nuovo Vangelo del Loisy ? No,

dice Gesu : II regno di Dio non viene con apparato esterno,

come una meteora, n& si dira: Eccolo qui o eccolo la; poich6

il regno di Dio & tra voi (o dentro di voi) (Luc. XVII, 20 22).

Esso 6 gia venuto : Se io scaccio i demoni per lo spirito di

Dio, dunque il regno di Dio e giunto a voi (Matt. XII, 28).

La Legge e i profeti sono durati sino a Giovanni Battista,

da lui in poi il regno di Dio e annunziato a tutti, e tutti si

sforzano di entrarvi (Luc. XVI, 16). Tentato Gesii da Sa-

tana nella solitudine del deserto coll'offerta di tutti i regui

del mondo, Gesu lo respinse lungi da se; e prima di morire

disse : Ora il principe di questo mondo, il demonio tenta-

tore, sara cacciato fuori (Gio. XII, 31). Ecco la risposta di

Gesii a tutti i falsi profeti e a tutti i falsi esegeti, dai primi

fino ai nostri contemporanei : il Regno de' cieli venne con

Gesu e comincio con Gesu.

Non vi potrebbe essere opposizione maggiore tra il Van-

gelo del Loisy e quello di Gesu Cristo. Questi affermo che

il Regno de' cieli comincio subito dopo Giovanni Battista
;

affermo che esso cominck) ad esistere gia tra il piccolo drap-

pello de'discepoli, e prova n'era che gia i nemici di quel regno,

le potesta infernali, subivano delle sconfitte. Ed il Loisy, pel

contrario, dopo tante chiare affermazioni, s'ostina ad inse-

gnare che tal regno non comincio con Gesu Cristo, ma. che

comincera solo dopo il di del giudizio. Dunque il Loisy con-
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traddice apertamente a Gesu Cristo, ed egli si mostra cosl

non gi un esegeta del Vangelo di Lui, ma un falsatore eru-

dite di esso
;

falsatore che non ha neppure il merito della

novita, poiche rimette a nuovo le vecchie concezioni esca-

tologiche e fantastiche del popolo giudaico. II che si fara an-

cora piu manifesto, continuando noi ad esaminare le qualita

di questo regno messianico.

X.

2." Qual v I'indole specified del nuovo regno e quote il

codice? II novello impero di Dio sugli uomini e di carat-

tere etico e spirituale, e non 6 affatto, come pensavano i po-

litic! sinedristi, un regno temporale: II mio regno, diceva

Gesu, non e come i regni di questo mondo (Gio. XVIII, 36);

esso e quell' impero speciale di Dio con cui egli regna nelle

anime per 1'osservanza della sua nuova legge; esso e la

virtu, la santita, la giustizia, il distacco dai beni terreni.

<( Chi si fara umile, come questo piccolo fanciullo, sara il

piii grande nel regno de' cieli (Matt. XVIII, 1-4). Cercate

prima il regno de' cieli e la sua giustizia (Matt. YI, 33). II

regno de' cieli e la vigilanza nelle buorie opere, come e detto

nella parabola delle vergini sagge ;
il regno de' cieli e la ca-

rita, come si vede nel buon Samaritano
;

il regno de' cieli e

rumilta, come appare nella parabola del fariseo e del pub-

blicano
;

il regno di Dio e la giustizia, la pace e il gaudio

nello Spirito Santo
,
come scrive S. Paolo (Rom. XIV) 17);

il regno di Dio e la fede, e 1'amor di Dio e del prossimo, 6

la preghiera, e la sequela di Gesu Cristo
; e, in una parola,

tutta la dottrina del Vangelo, la quale messa in pratica dal-

Tuomo, questi diventa soggetto a Dio nell'intimo dell'anima.

Allora Dio regna in noi. Questo e quel regno per cui si disse

dall'Angelo che Gesu regnera in eterno nella casa di Gia-

cobbe e il suo regno non avra fine (Luc. I, 33).

II codice legislative del nuovo Regno e la dottrina stessa

di Gesu Cristo, che da lui 6 detta Evangelo del regno dei
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cieli (Marc. I, 14). Egli stesso girava di villaggio in vil-

laggio annunziando 1' Evangelo di Dio, dicendo che ormai

i tempi erano maturi e che il Regno di Dio s'era avvicinato

(Marc. I, 15). Partito un giorno da Cafarnao e raggiunto dalla

folia che voleva ritenerlo, si schermi dicendo : Mi conviene

annunziare anche ad altre citta il Regno di Dio; perche per

questo appunto sono stato mandate (Marc. I, 38). E qual era,

alia fin fine, 1'annunzio o, come direbbesi oggi, il programma
di questo Regno? Non altro che il detto : 1'unione con Dio

nella preghiera, la fede a lui, 1'obbedienza alia sua legge,

il distacco dai beni del mondo, la sua sequela nel portar la

croce, la carita verso il prossimo, 1'umilta, la purita di

mente e di corpo, la penitenza de' peccati e simili. Questo

e eontenuto nel codice del Regno, che e il Vangelo, dalla

prima pagina all'ultima. I nemici del regno sono i demoni

(Matt. XIII, 39); sono le cure affannose e smoderate della vita

(Marc. IV, 18); sono la ricerca esagerata delle ricchezze

(Luc. XII, 19); sono la spensieratezza (Luc. XII, 40); sono la

voglia di dominare e di soprastare, eccetera.

Quindi con tutto diritto conchiudiamo che, secondo Gesu

Cristo, il Regno di Dio e d' indole etica e spirituals. Quando

dunque vengono fuori i nostri professori a turbare le menti,
e a dirci, come lo Stapfer, che nulla prova che Gesu abbia

inteso per Regno de' cieli altro da ci6 che intendevano i suoi

contemporanei
J

, o, come il Loisy, che il Regno de' cieli

predicato da Gesu era quello che verr& dopo il giudizio uni-

versale, quando, diciamo, costoro vengono a contarci tali

falsit&, ripeteremo al lettore quel di Orazio : Quodcumque
Qstendis mihi sic, incredulus odi . Costoro ci narrano fiabe

tanto aperte, e si dicono critici ! Non meritano di essere

ascoltati !

XL

3. In qual luogo si esplica questo Regno ? - -
Esso, ri-

sponde Gesu, si esplica in questa nostra terra, qui tra gli
1 V. Revue UUique, t. VIII, p. 348.
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uomini. Poiche, dice egli, e misto di buoni e di cattivi, es-

sendo esso simile ad un campo di frumento, ove col buon

grano vi e la zizzania
;
anzi tanto 1'uno quanto 1'altro do-

vranno crescere sino al giudizio finale (Matt. XIII, 30), ed

allora gli angeli di Dio scenderanno, e separando i buoni

dai cattivi, toglieranno dal suo regno ogni scandalo (Matt.

XIII, 41). Inoltre tal regno e qui in terra anche per 1'al-

tro detto del Signore, cbe il regno de' cieli sara tolto ai Giu-

dei e dato ad altri (Matt. XXI, 43). Dunque e un regno che

si verifica ed ha vita qui tra gli uomini.

4. E qual e il modo di espandersi di questo Regno?
Lentamente e a poco a poco, alia maniera di tutte le cose

che hanno il loro svolgimento tra gli uomini e con le dif-

ficolta ad esse inerenti
; poich6 Dio, nel piantare il nuovo

suo impero nel moudo, nel propagarlo e nel rnantener-

velo, non ha voluto far uso della sola sua potenza. II Regno
de' cieli, disse Gesu, e simile- al lievito ; siceome questo,

per piccola cosa che sia, pure ha virtu di ferrnentare tutta

la massa della farina, cosi la mia parola ; predicata qui

in quest'angolo del mondo, destera una nuova vita nel ge-

nere umano tutto intero (Matt. XIII, 33). II Regno de'cieli,

egli continue a dire, e simile ad un granello di senapa,

che cresce a poco a poco, e poi diventa un grande ar-

busto e tale che gli stessi uccelli vengano a posarsi sui suoi

rami (Matt. XIII, 31); esso e anche simile alia semen:- a

che. gittata in terra, cresce silenziosamente per intrinseca

forza, anche quando il seminatore se ne sta riposaudo. Que-

st'ultima parabola, osserva il p. Rose, pronunziata da Gesii

dall' alto della barca del lago, e di una squisita bellezza

per la verita, per la profondita e per il simbolismo *
: essa

poi rivela la dolce tranquillita dell'anima di Gesu, che quasi

per trastullo svelava le piu grandi verita future, senz' af-

fatto partecipare alle ansie paurose della folia, n6 ai pre-

ooncetti escatologici de' dottori contemporanei. Egli e del

1 P. ROSE, Etudes evangeliques, in Revue, biblique, t. VIII, p. 361.
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Regno di Dio
; parlava Gesu, come d' un uomo che abbia

gittata ia terra la semenza. Sia che esso vegli, sia che

dorma, tanto di giorno quanto di notte, il seme germoglia

e spunta fuori, senza che neppur egli sappia il come. La

terra da s6 stessa manda fuori dapprima 1'erba, poi la spiga,

e alia fine il grano bell' e formato dentro la spiga ; quando

poi il frutto sara maturo, allora si mette mano alia falce,

che la messe e pronta (Marc. IV, 26-29).

Dal rapido cenno qui fatto si scorge come Gesu Cristo

con gran garbo si, ma con gran precisione, taglio netto a

tutti i concetti chimerici, giudaici e rabbinici di regno po-

litico, di risorgimento temporale d'Israele, di arrive teatrale

del regno e di altre ubbie, comprese le moderne del Loisy,

che il regno de' cieli sia solamente il finale, quello che

corona la storia . Infatti, all' apparato scenico teatrale

della venuta del regno, egli oppone la spiritualita invisi-

bile
;

allo scoppio improvviso, oppone il lavoro lento e la

collaborazione delle anime
; all'aspettazione paurosa del giu-

dizio oppone una lontananza indefinita
;

all' aspettativa an-

gosciosa dell'arrivo I'aff'ermazione che 6 gia venuto.

XII.

Siamo ora in grado di sciogliere una difficolta, che pud

sorgere e forse e sorta al lettore e, se non ad esso, e sorta

al Loisy e ad altri. Non dobbiamo dissimularla. Essa e contro il

detto da noi nel paragr. X, ed e di questo tenore : La pratica

della dottrina evangelica, dicono, e una condizione per es-

sere ammessi al Regno celeste future, non gia che essa GO-

stituisca veramente il Regno di Dio qui in terra. -

Non neghiamo che la pratica della dottrina evangelica

qui in terra sia anche una condizione per essere ammessi al

Regno futuro celeste; non pero in senso esclusivo, ck>6 che

percio quella pratica non costituisca un rero impero di Dio

sulle anime qui in terra e che esso non forrni il Regno di
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Dio in terra predicate da Gesu Cristo. Cio si ricava dal-

1'esame accurate di tutti i passi evangelici, ove si parla del

detto Regno di Dio, come vedemmo e come in breve ripe-

tiamo in un piccolo quadro sinottico. In fatti
; primo, si tratta

d'un Regno ehe, a detta di Gesu, comincib con lui. Dunque
sta qui in terra. Secondo, si tratta d'un Regno che costan-

temente e rassomigliato a cose che si sviiuppano e crescono,
come la semenza, il lievito, eccetera; d'un Regno che 6 ras-

somigliato a persone che operano, s'affaticano, trattano af-

fari, come 1'agricoltore, I'incettatore di pietre preziose, ec-

cetera. E bench6 si potrebbe sospettare che Gesu per meta-

fora chiamasse Regno quel che in fondo sarebbe condizione

al Regno, non e lecito affermarlo, posta la costante denomi-

nazione di Regno in quelle similitudini. Terzo, si tratta d'un

Regno, ove ai buoni sono frammisti i cattivi e ci6 fino alia

venuta del giudice. Quarto, si tratta d'un Regno, il cui co-

dice e tutta la dottrina evangelica da lui predicata; e gli

articoli di tal codice sono una serie di virtu : di fede, di purita,

di amor di Dio e del prossimo, di distacco dai beni mon-

dani eccetera. Or bene, chi dira mai che questo codice si

adatti al Regno escatologico future? Quinto, S. Paolo, che

ne doveva saper phi di noi, afferma apertamente che il Regno
di Dio & la giustizia, la pace e il gaudio dello Spirito Santo.

Es>>endo dunque evidente dalle parole di Gesu che si tratta

d'un vero Regno di Dio qui tra gli uomini, ed essendo pure
evidente esso non essere come i regni di questo mondo, si

deduce con tutto diritto che il detto Regno di Dio, predicate

da Gesu e cominciato con lui, & un Regno di indole etica e

spirituale, come dicemmo.

Anche nel periodico, Studi religiosi, di Firenze, s'insegna

che il Regno di Dio, annunziato da Gesu Cristo, non 6 un

regno d' indole etica e spirituale qui nel mondo, si bene

solo quello escatologico e finale che comincera dopo il giu-

dizio l
. Sono idee loisyane infiltrates! gia presso scrittori cat-

tolici. Lo scrittore crede di provarlo da ci6 cho Gesu Cri-

5 Studi religiosi, Firenze, luglio-ott. 1903, p. 334.
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sto e gli Apostoli dicevano: I1 Regno de' cieli e vicino
,

non gia : II Regno de' cieli e venuto . Parimente, ragiona

quello scrittore, neir orazione domenicale si dice : Venga
il R-agrio tuo

,
non gia : Gresca il Regno tuo . Dunque,

egli conclude, Gesu non intendeva parlare d'un Regno spi-

rituale qui in terra, ma del Regno escatologico alia fine

de' secoli. - - Or tale interpretazione non e vera. Poiche,

avendo Gesu anche chiaramente detto che il Regno di Dio

era gia presente e che era cominciato dopo il Battista e che

era cosa tutta spirituale ed invisibile e che doveva crescere

a poco a poco, e necessario, per legge di ermeneutica, spie-

gare le parole Venga il Regno tuo e le altre degli Apo-

stoli, II Regno di Dio e vicino
,
nel senso che la predica-

zione del Vangelo formi la vicinanza del regno e 1'accetta-

zione di esso con la sottomissione dell' anima all' impero di

Dio costituisca il regno propriamente detto. E poi, ci dica lo

scrittore : II regno future, di cui si parla, non e venuto an-

cora, e sono corsi ormai diciannove secoli da Gesu Cristo.

Dunque, o questi s'inganno predicandone la vicinanza, o in-

tendeva parlare del regno etico e spirituale. Or si puo egli

ammettere che un Legato di Dio, approvato da lui con rai-

racoli, s'ingannasse in cosa cosi grave? Dunque il dire che

Gesu Gristo ha inteso il Regno de' cieli solo in senso esca-

tologico
J

,
6 falso.

XIII.

5. Ampiezza del Regno di Dio. Continuando il nostro

studio, dimandiamo: Questo nuovo impero di Dio, incomin-

ciato dal suo Legato Gesu Cristo, doveva forse esser ristretto

ai soli Giudei o esteso a tutto il genere umano? L' Evan-

gelo del regno doveva esser per essi soli o per tutti ?

Per tutti. Nessuno si deve immaginare che il privilegio

particolare fatto da Dio agli Ebrei col patto di Abramo e

1

Ivi, p. 343.

1904, vol. 2, fasc. 1292. 10 6 aprile 1904.
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la peculiar cura avuta di quella discendenza abrogasse in

nulla 1'universale economia e la paternita di Dio su gli uo-

mini. Oibo. Tal paternita rimase inalterata. Quindi tutti

potevano salvarsi senza appartenere al popolo ebraico
;
e

1'apparizione dell' ultimo Legato di Dio non fu gi& per con-

tinuare il patto di lui col popolo che sors.e da Abramo in

quello che quel patto conteneva di particolare. Anzi, Dio

in quella missione ebbe precisamente lo scopo contrario, ck>6

d'abolire quel che era particolare pel popolo giudaico, e

continuando la sua cura universale di tutti gli uomini, fare

con tutti loro, e non gia con un solo popolo, un patto nuovo,

dando una nuova legge e cominciando un nuovo impero e

regno, il messianico. Questo regno, doveva, si, cominciare con

i Giudei, anzi Gesu Cristo, quanto alia sua missione perso-

nale, non uscl generalmente fuori d'Israele; ma, secondo

la sua mente e i suoi precetti, il regno di Dio doveva esten-

dersi a tutte le genti. In fatti, Gesu Cristo chiamava la sua

dottrina Erangelo del regno (Marc. I, 14). Or questo Evan-

gelo doveva esser predicate da per tutto; duaque da per tutto

doveva stendersi il regno messianico. E s'annunziera questo

Vangelo del regno, disse Gesu, in tutta la terra, per testimo-

nianza a tutte le nazioni, e allora verra la fine (Matt. XXIV,

14). Bisogna che sia predicate il Vangelo in tutte le na-

zioni (Marc. XIII, 10). Voi, disse Gesu ai suoi messi, mi

sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Sa-

maria e sino agli estremi del mondo (Atti, I, 8). E ai di-

scepoli di Emmaus disse : Cosi sta scritto, dovere Cristo

patire e il terzo giorno risorgere dai morti, e annunziarsi nel

nome di lui la penitenza per la remissione dei peccati a tutte

le genti, cominciando da Gerusalemme (Luc. XXIX, 47).

Qui il Loisy ed altri aftermano che vi fu un'evoluzione

nella mente di Gesu; cioe, veduta T impossibilita d'una riu-

scita tra i Giudei e veduto che il regno finale non veniva,

com'egli immaginava, allora, e solo allora, muto pensiero e

parlo deH'universalita del regno; muto, dicono, tanto per

prender consiglio dal tempo. Ma tuttocio e arbitrio e fan-
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tasia, destituta di ogni fondamento. Dapprima, il regno mes-

sianico predetto dai profeti era universale
;
e poi Gesu Cristo

fu sempre in cio eguale a se stesso, ne il principio della sua

predicazione differisce punto dalla fine. Infatti, esaminiamo

alcune parole, dette da lui ai primordi della sua predica-

zione, e si vedra che corrispondono in tutto a quelle dette

piu tardi, cioe in quel tempo in cui, come irnmagina il

Loisy, sarebbe avvenuta Tevoluzione nella mente di GesH.

Or bene, in que' primordi, non disse egli gia ai suoi Apo-
stoli essere essi il sale della terra (Matt. V, 13)? Nou
disse forse essere essi la luce del mondo (Matt. V, 14)?

Non disse forse essere essi come una citta posta sul monte,

un candelabro che illuminar doveva tutte le cose? E, mera-

vigiiato un giorno della fede del centurione gentile, non disse

forse che molti verranno daH'oriente e dali'occidente... e

sederanno nel regno de' cieli (Matt. VIII, 11)? Dunque, dopo

tali affermazioni costanti suir universality del regno messia-

nico, e un vero arbitrio parlare d'un mutamento del pensiere

di Gesu. Esso fu eguale dal principio alia fine, esso combacia

perfettamente colla profezia e colla posteriore predicazione

apostolica di S. Paolo e di tutti gli Apostoli e de'loro seguaci.

Non diciamo gia che gli Apostoli intendessero subito ii pen-

siero di Gesu
;
in fatti, dopo risorto gli dimandarono se in

quel tempo ristaurerebbe il regno d' Israele (Atti, I, 6); ma
Gesii tarpo subito le ali alia falsa iniaginazione, dicendo che

non s'occupassero di ci6, ma che andassero ad annunziare il

Vangelo sino agli estremi del mondo (Atti, I, 8).

(Continua)



RAZIONALISMO E RAGIONE

i.

Nel corso di tre lustri che vissi con la mente e gli studii

neirOriente biblico e classico, tutto inteso a question! etno-

grafiche, d'arte e di religione di popoli antichissimi e delle

costoro migrazioni nelle isole dell'Egeo, nella Grecia conti-

nentale e in Italia, svolgendo libri di storia e di critica, ri-

viste di viaggi e di scavi nell'Egitto, nella Babilonide, in

Assiria, in Cappadocia, nella Siria, nell'Asia Minore e nelle

isole, particolarmente di Cipro e di Greta, potei con vero

piacere osservare Punanime desiderio e il costante studio

de' dotti archeologi e degli storici nell'esplorazione seria e

scientifica de' paesi orientali, de 7

loro monuraenti, de' loro

idiomi e delle loro scritture antiche. Di che ogni nuova sco-

perta era salutata dall'universale come un lieto giorno di

festa e accendeva negli animi nuove e belle speranze d'altre

fortunate scoperte. Non gelosie, non invidie turbavano la con-

cordia e la contentezza delle diverse mission! archeologiche

francesi, americane, inglesi, tedesche ed italiane, men tre re-

gnava in tutte la gara certamente lodevole, di accrescere

sempre piu i tesori delle varie scienze storiche, filologiche,

archeologiche ed artistiche dell' Oriente.

Che cosa intanto si travagliava in Europa e come si lo-

goravano gli ingegni e le forze di una schiera di eruditi ?

Nel dar degli assalti al piu meraviglioso e divino libro che

vanti 1' Oriente, alPAntico Testamento ed al Nuovo, da quello

inseparabile. Quale proposito, o qual grande e degno bene da

conseguire, spronava cotesti assalitori? Properzio cantava:

Frangit et attollit vires in milite causa,

Quae nisi iusta subest, excutit arma pudor. (IV. 6, 52).

Ma 6 forse una bella impresa questa de' protestanti ra-

zionalisti che dichiararono la guerra all'autorita de' Libri Santi,

e alia divinita di Gesu Cristo? Oh non credettero a quella
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ed a questa e credono tuttora tanti milioni di cristiani cat-

tolici, come gi& credettero fino al secolo XVI i padri de' pre-

sent! razionalisti ? Dal principle del Cristianesimo flno a noi

vi credettero i piii forti ingegni e gli uomini piu dotti d'ogni

nazione e d'ogni eta; la loro fede suggellarono col sangue
sommi pontefici, sacerdoti, vergini donzelle, apologeti e guer-

rieri, genti d'ogni stato e d'ogni condizione, dal console ro-

mano allo schiavo. Chi sono pertanto costoro e quale auto-

rita e la loro che la parola del Vangelo negano, e la loro

pretendono che si debba giudicare infallibile? Costoro sono,

la massima parte, filologi e professori di Universita, ricer-

catori di codici antichi, privi di buoni studii di filosofia, ov-

vero seguaci di teorie filosofiche condannate dalla scienza e

dal buon senso. Persuasi cosi che il mondo aspetti la luce

delle loro dottrine traggono avanti e con grande disinvoltura

ci cantano i loro oracoli : che 1'Antico Testamento e un libro

come un altro, libro dove non e ispirazione divina, libro

umano pieno di errori, di favole e di miti, nel quale non si

contiene lie rivelazione ne profezia ne veri miracoli. Per il

testo poi la filologia, di suo pieno diritto, corregge, elimina,

interpreta e condanna d'interpolazione, significati e sentenze

conrrarie alle loro opinioni. Ma se neirAntico Testamento

v' e tutto ii sapere de' tempi piu vetusti^ vi sono raccolte

tutte le tradizioni intorno la creazione della terra, del cielo

e le sorti passate e future dell'uomo, che valore vi pu6
avere la sola filologia ? E quando pureneavesse qualcuno, sono

essi i soli filologi del mondo e non ve ne sono stati mai ne

vi sono anch' oggi fra noi, filologi del primo cerchio? Fanno
in verith compassione cotesti eruditi, i quali con lance di

canna sperano di battere morta in terra la religione rivelata

e distruggere co' sofismi la verita del cristianesimo, sostituen-

dovi contro tutti gl' insegnamenti della storia, la pura ragione.

Simili imprese dimostrano in chi le tenta, una imbecillita od

un orgoglio incomparabili. Se intanto la fortezza loro e la

sola Ragione, mettera bene considerar le sue forze e far chiara

la presunzione de' razionalisti che in essa malamente si ri-
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fidano. La ragione pertanto non li difende, perch6 non pu6
difendere chi fa senza lei e contro di lei.

Galileo Galilei, uomo di scienza, aveva gi& scritto : E per

questo, oltre agli articoli concernenti alia Fede (contro la

fermezza de' quali non e pericolo alcuno che possa insorger

mai dottrina valida ed efficace) *; parole precedute da que-

ste altre : Stimerei che Tautorita delle Sacre Lettere avesse

avuto la mira a persuadere principalmente agli uomini que-

gli articoli e proposizioni, che, superando ogni uman discorso,

non potevano per altra scienza 116 per altro mezzo farcisi

credibili, che per la bocca dell' istesso Spirito Santo 2
. Ma

veniamo all'argomento diretto.

Le umane facolta come h -inno ciascuna oggetto ed atto

proprio, cosi hanno forzo e potere circoscritto da limiti se-

gnati loro da natura, e che ne si possono senza pena, restringere

ne distendere arbitrariamente. Di queste facolta la piii nobile

e certain ente la Ragione per cui 1'uomo e uomo, traendo con

la virtu di lei luce da luce, cio6 da cio ch'e noto 1'ignoto e

il vero dal vero. Errarouo percio tanto coloro, i quali ridus-

sero la certezza delle umane cognizioni alia sola Fede e alle

verita da Dio rivelate, dinegando alia ragione cio ch'essa

ha e puo per se stessa; quanto gli altri che T impero della

ragione soverchiamente allargarono e la costituirono sola ar-

bitra d' ogni cosa divina ed umana, della verita dell'ordine

naturale e del soprannaturale, negando questo non gik perche

superiore, si bene perche contrario, secondo loro, alia stessa

ragione. Di qui il Tradizionalismo e di qui similmente il Ra-

zionalismo. Quello non attecchi e passo dimenticato, questo

regna ormai dal principio del cristianesimo fino a' di nostri;

perocche da Celso air Harnack si continuo a combattere

la fede e la religione rivelata ricorrendo alia negazione del

soprannaturale, cio& della rivelazione, della profezia e del

1 G. GALILEI, Intorno al sistema Copernicano, Lettere a Madama Cri-

stina, Granduchessa madre, Opere di Galileo Galilei, T. IE. prima edi-

zione completa, Firenze 1843. p. 38.

2 Ibid. p. 34.
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miracolo perche condannati dalla ragione. II Razionalismo

dunque e una vecchia setta perpetuamente rimbambita, la

quale invoca in sua difesa la ragione, mentre e la ragione

appunto quella che la condanna, come si fara manifesto dalle

considerazioni che qui svolgeremo in brevi articoli e con

piena liberta.

II.

E primamente, si consideri la fecondita meravigliosa della

ragione nelle sue conquiste deirordirie naturale, nelle scienze

fisiche, astronomiche, chimiche, antropologiche, geografiche,

della medicina e della chirurgia, de' commerci e delle indu-

strie, onde le piu lontane nazioni partecipano gli stessi beni

come se tutte fossero una sola famiglia, senza P impedimento
delle distanze, e col piacere ineffabile di potersi communi-

care i pensieri e le volonta in brevissimo spazio di ore da

un capo all'altro del mondo, facendo servire a questo natu-

rale miracolo 1'onde d'un fluido tuttora misterioso, sia 1'elet-

trico sia Tetere. Al vivo lurne della ragione nulla fu lasciato

inesplorato daH'uomo in questo pianeta datogli da Dio ad

abitare. Ed egli misuro Tampiezza della terra, T immensita

degli oceani, T ardue cime delle montague; esploro le origini

occulte de' fiurni, le flore e le faune d'ogni regione e d'ogni

temperatura torrida e gelata. Ma Dio : os homini sublime

dedit coelumque tueri, e Tuomo volse gli occhi e la mente

alle profondita de' cieli, scopri le leggi onde armonicamente

compiono i loro giri le stelle e scruto prepotente la luce e

le perturbazioni dell'astro maggiore della natura.

Un cosi vasto e non contrastabile impero conquistava la

ragione col solo suo lume senza violarne i confini invadendo

Pordine non suo e a lei superiore, del soprannaturale. E co-

meche, peraltro, non manchino anzi si appalesino di tratto in

tratto nuovi arcani nel mondo degli element! semplici e delle

loro trasformazioni, qual oggi ^ 1'inesplicabile radium, Puomo
tuttavia non dispera n6 lascia d'indagarne con la fiaccola

della sua ragione, la natura intima e il modo di svolgersi e

di mostrarcisi un piccolo sole.

Senonch^ all'incredibile fecondit^i della ragione e delle
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sue forze nell'ordine intellettuale e fisico, fa spiccato con-

trasto 1'opera della stessa ragione abusata da' razionalisti,

perciocche la fecero servire a teatativi insani e irragione-

voli, dove essa non poteva spiegar le sue forze perche non

pari all'impresa, forze a lei non concesse da Dio autore del-

I'ordine naturale. Ondech6 dal falso concetto della ragione

non doveva seguirne altro se non una non interrotta catena

di errori, di delirii, di contraddizioni, una catena la quale

comincio ad inanellarsi dopo il prime albeggiare del cristia-

nesiino, e ancor oggi le si aggiungono nuovi anelli onde si

perpetua lo spettacolo desolante e vergognoso di traditori ed

oltraggiatori di quella ragione da cui, certo per antifrasi, tol-

gono il loro no me di Razionalisti: nome falso perche costoro

di fatto non seguono la ragione ma la scavezzano. La storia

pertanto degli sforzi quanto pertinaci altrettanto vani, co' quali

per diciannove secoli fu adoperata la ragione contro il Vec

chio e il Nuovo Testamento e, di conseguenza, contro il cri-

stianesimo, chiaramente dimostra 1'orgoglio e le scorrette

passioni deU'uomo, quali prime cagioni della guerra finora

combattuta fra la ragione e la fede, fra la rivelazione e la

natura a Dio ribelle e alia retta ragione.

III.

Vi ha, cosi stando le cose, necessita ovvero obbligo di

rispondere a' razionalisti quando scrivono contro le verita

rivelate del Vecchio e Nuovo Testamento? Per i cattolici, i

quali hanno gia prescritto da diciannove secoli ed hanno

sempre confutate le obbiezioni de' nemici del cristianesimo,

non v'e necessita 116 obbligo di rispondere. Possedendo la

verita non debbono correr dietro a' dubbii e alle negazioni

di coloro che ne hanno la verita ne la cercano, ma la com-

battono o se la foggiano a lor talento, perciocch6 privi di

una guida e d'una autorita certa e infallibile nelle cose di

religione, laonde Dante Alighieri sapientemente scriveva :

Avete il Vecchio e il Nuovo Testamento,

E il Pastor della Chiesa che vi guida,

Questo vi basti a vostro salvamento. (PAR. V).
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Dotti apologeti e polemisti non mancarono raai nel cristia-

nesimo fin da' primordii e nella serie de' secoli appresso. Non

mancano e valorosi anche nel tempo nostro, ma i'opera

loro, per vero dire, necessaria non e per i cattolici che hanno

chiara conoscenza e ragionata della loro credenza. Alle no-

stre plebi cristiane basta la voce de' parroci e la spiegazione

del catechismo per conservarle fedeli, e difenderle dagli er-

rori che vanno spargendo insidiosamente i protestanti razio-

nalisti nelle loro cosiddette chiese e chiesuole e in libercoli

ed almanacchi pieni di falsi dommi e di leggende false. Per

la qual cosa giustamente il Pontefice Pio X dichiarava nella

sua Enciclica del 1903: ... riputiamo degni di encomio quei

giovani sacerdoti che si danno allo studio di utili dottrine,

in ogni genere di scienze, per poter quindi esser meglio ap-

parecchiati a difendere la verita e ribattere le calunnie del

nemici della fede. Pur nondimeno non possiamo nascondere,

ma dichiariamo anzi apertissimamente, che le preferenze

Nostre sono e saranno sempre per quelli, i quali, pur col-

tivando 1'ecclesiastica e letteraria erudizione, si dedicano

piu da vicino al bene delle anime coll'esercizio di quei

minister]
,
che sono proprii d'un sacerdote zelante dell'onore

divino . E nell' Enciclica : lucunda sane ecc. Marzo 1904,

con piu copiose e forti sentenze condanna gli errori del

presente razionalismo, e particolarmente la sua guerra acca-

nita contro tutto 1'ordine soprannaturale.

I razionalisti che si piacciono nel libero esame dell'An-

tico e Nuovo Testamento dove nulla per loro v'6 di divino

e di soprannaturale, che altro fanno se non sovvertire con

deliberate consiglio, qualunque religione rivelata, sostituendo

alia parola di Dio
; quella della ragione, la quale dev'essere

Tunica ed assoluta regola d'ogni credenza, Senonche ragione

non e religione come scienza non e fede, e per conseguente,

la sola vera religione e quella che ha per autore 1'Uomo Dio

e n'e sola depositaria la Chiesa fondata da lui. Per i razio-

nalisti qualora seguissero il dettame della loro ragione, non

resterebbe che la religione naturale
;
ma nell'ordine stabilito

da Dio per la salute eterna deH'uomo, la religione naturale
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non basta. In Gesu Cristo solo e nella sua religione e la sa-

lute come dichiarava S. Pietro alia Sinagoga: non est in olio

allquo salus. Nee enim aliud nomen est sub coelo datum

IwminibuSj in quo oporteat nos salvos fieri. (Act. Apost. c. 4).

Di che segue quanto sia deplorabile la cecita de' razionalisti

che ne' loro libri insegnano dottrine a questa contrarie, in-

ducendo gl' incauti e gl' ignorant! a discredere gT insegna-

menti della verit e della storia del cristianesimo. Ed in

vero, le question! intorno alia vera religione non sono me-

ramente specolative, non sono discussion! accademiche nelle

quali la diversita di sentenze, non porta nocumento alle

future sorti deH'anima, ma per converso, trattandosi di un

ordine soprannaturale, 1'errore in esse e fatale, stanteche

colui che non crede, qui vero non crediderit, e condannato

da Dio a un eterno dolore e al colmo d'ogni infelicita.

Dopo cio si faccia ragione degli artifizii e degii sforzi

de' razionalisti nel combattere il cristianesimo, negando nelle

divine Scritture testi, sospettando interpolazioni, volgendo
in miti i fatti storici, raccogliendo variant!, supponendo in-

tenzioni e somiglianti setterfugi, tutto proprii delle cause in-

difendibili e perdute. E v'e di peggio : perciocche in questo

anfanare non sono fra loro d'accordo, altri ammettendo cio

che altri rifiutano, e quel che da questi e ritenuto per effetto

storico, 6 da quelli denunziato per favoloso. Ne si pens! sif-

fatte contraddizioni essere di soli individui particolari, sono

di vere scuole ck>6 di torme di razionalisti gridatisi maestri,

quali Baur, Strauss e tanti altri oggi dimenticati e censurati

di poco critic! da nuovi razionalisti della scuola di Berlino.

Al cattivo uso della ragione aggiungi nel razionalista la smo-

data tendenza di accogliere leggermente i pregiudizii o pre-

concetti e di farsi da loro tiranneggiare, e si avra cosi nelle

question! di religione il peggior giudice che si possa divisare.

Irnperocch6 cotesti pregiudizii sono tanti e di si rea natura

che se ne potrebbe tessere una piacevole storia, poco, peraltro,

a' razionalisti onorifica. Ricorderemo 1'esempio del famigerato

prof, di teologia protestante deirilniversita di Berlino, del-

rHarnack, il quale come in altri, cosi massimamente nel la-



E RAGIONE 155

voro sull'Essenza del Cr-istianesimo, da manifesto segno della

sua profonda avversione per la Chiesa romana, il cui primato

sopra tutte le chiese tenta negare con interpretazioni inaccet-

tabili delle testimonianze piu antiche di S. Clemente e di

S. Ignazio, spiegandole a suo modo; ma fu confutato dal-

1'Ehrhard e dal Chapman J
.

IV.

Fin dove possa giungere il mal governo della ragione e

del preconcetto, si puo vedere nel libro teste citato dell'Har-

nack, il quale dopo mille e novecento anni di esistenza del

cristianesimo perpetuatosi nella vita rigogliosa della Chiesa

cattolica sia per la dottrina e sia per le istituzioni, i sacra-

menti e i riti, ci viene fuori con grande sicumera e con

certe proposizioni, le quali sono una curiosa mistura di da-

benaggine puerile e di malizia, e dichiara al mondo la vera

Essenza del Cristianesimo scoperta da lui, ignorata finora

da tutti i cristiani cattolici di tutti i secoli, cioe : che il Cri -

stianesimo si rivolge su questo punto : un sentimento vago
e religioso che ci porta ed uuisce a un Dio buorio, il quale

e ottimo padre nostro : non v'e Credo, non dommi, non sa-

cramenti, non Chiesa. Gesii Cristo, fondatore del Cristiane-

simo, non e Dio : gli Evangelist! che ci trasmisero la nar-

razione della nascita, della vita e della risurrezione di lui,

furono mossi da un entusiasmo pneumatico ,
il quale fece

loro apparir miracoloso cioch'eraun semplice fatto naturale.

Se questo pertanto e il cristianesimo dell' Harnack e de' suoi

seguaci, noi non ci abbiamo nulla che vedere, non volendolo

qui prendere ad esame. Ma bene abbiamo il diritto di giu-

dicare qual parte abbia la ragione nella creazione d'un fatto

dove non si tiene verun conto della storia ed e anzi il con-

trario del cristianesimo storico. Un razionalista sincere deve

qui riconoscere che il negar la storia non e certamente un

1
Cfr. EHRHARD, Die altchristliche Litteratur und ihre Forschnng.

p. 233 235. J. CHAPMAN, St. Ignace d' Antioche et I'Eglise romaine,

(nella Rev. benedict., XIII, p. 385-400. Le temoignage de St. Irenee

en faveur de la primaute romaine, 1. c. XII, p. 99.
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operare secondo ragione, ed 6 altresl negar la ragione stessa

quando si aflferma che 1'essenza o la natura di una cosa o

d'un fatto sia tale, mentre che tale non e. Laonde nel cri-

stianesimo foggiato dall' Harnack la ragione e stranamente

abusata, perciocch6 le si imputano atti contrarii alia sua na-

tura che e quella di trarre una verita da un'altra, e qui dai

fatti storici del cristianesimo sarebbe stata condannata a de-

durre non il vero ma il cristianesimo dell' Harnack, cristia-

nesimo falso e ignoto alia storia.

Un'altra infermita o debolezza della ragione nel raziona-

lista, merita d'essere brevemente indicata dacche sembra co-

mune in razionalismo e per di piu, non passeggera ma cro

nica. Essa consiste nella tendenza airinvenzione di cio che

non e ma che sarebbe comodo che fosse : quindi procedono

le asserzioni piu inaspettate e piu categoriche quando non

v'e nulla che le rende probabili perche mancanti di prove,

e appunto per questa mancanza di prove si ricorre a siffatte

asserzioni per una certa confidenza che 1'ardire e la fran-

chezza onde si afferma il falso e 1'assurdo, debba dare sgo-

mento e far desistere da ogni velleita di contraddire. Gli

ignorant!, i semplici e quelli tinti di poca o mezzana cul-

tura, allibiscono. I dotti e quanti sono intesi di simili arti-

fizii, riconoscono d'un tratto la magagna e si ridono di queste

improntitudini, indegne degli amici della verita.

In questa categoria si vogliono annoverare certe altre in -

disposizioni della ragione, alle quali vanno soggetti di fre-

quente i razionalisti, meglio serviti dalLi facolta imaginative

che dalla ragione. Costoro sentendosi a mal partito e nella

impossibility di rifiutare i fatti storici, non si perdono d'animo,

ma procurano di spiegarli ricorrendo alle intenzioni ovvero

allo stato psicologico de' testimoni de' fatti. Questo modo di

interpretare si riduce a quelia fallacia, la quale nella logica

6 detta: non causa pro causa. L' Harnack si vale di questo

sofisma nella leggenda del suo cristianesimo. Ammette egli

i fatti della nascita del Signore e della sua resnrrezione, ma
a fin d'escluderne il soprannaturale, cioe la divinita di Gesu

e il miracolo della resurrezione, asserisce che rentusiasmo



E RAGIONE 157

de' discepoli fu la vera e indisputabile causa di siffatte cre-

denze, doveche la nascita fu un fatto semplice e naturale,

come la creduta resurrezione non ebbe di reale se non 1'ima-

ginazione degli stessi discepoli. Senonche la ragione non e

paga 116 soddisfatta di questa spiegazione perocche non puo

scorgere la proporzione tra Teffetto e la causa : fra la grande

opera del cristianesimo e 1'entusiasmo de' discepoli. Tolta di

mezzo la divinita di Gesu e il miracolo della risurrezione, il

cristianesimo storico non sarebbe stato possibile ne sarebbe

tuttora immortale.

V.

Prima intanto di provare con la storia 1'abuso e il mal

governo fatto da' razionalisti di tutti i tempi, dell'umana ra-

gione, non sara senza pro ricercare se eglino poi concepi-

scano rettamente 1'idea di Dio e de'suoi attributi essenziali.

Negando essi pertanto la redenzione del genere umano, fatta

da Gesu Cristo, figliuolo di Dio, perch6 con ci6 si dovrebbe

ammettere il soprannaturale, sono costretti a negare tanto

la bonta, la sapienza e 1'onnipotenza di Dio, quanto nel

tempo stesso, la caduta del primo uomo, cioe il peccato ori-

giuale con le sue conseguenze, per la ragione die questo

fatto e oggetto di fede e pero soprannaturale. La ragione

invece, che riconosce Dio essere creatcre dell' uomo e suo

padre, e la dipendenza piena e assoluta dell'uomo da Dio,

non trova per nulla strano o impossibile che Dio per la sua

bonta e sapienza infinita, abbia voluto beneficar 1'uomo ca-

duto, redimendolo dalla colpa e per i meriti del suo figlio,

Uomo-Dio, elevandolo all'onore dell'adozione divina. Colui

che creo 1'uomo a sua imagine, e conobbe altresi la colpa

dalla quale non poteva piu liberarsi da s6, diviso con la sua

sapienza il rimedio e con la sua onnipotenza lo mise in

effetto. La storia infatti ci narra la nativita di Gesu, la sua

vita, i suoi miracoli, la sua morte e la sua resurrezione, e

ci attesta co' fatti ch'egli fu Dio, che redense gii uomini da^

peccato. Cosi si d& gloria a Dio ne' suoi attributi di bonta, di

sapienza e di onnipotenza, nella grande opera della reden-
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zione. Se poi il razionalista non vuole aver parte alia reden-

zione perche la sua ragione gli vieta di credervi, convert

conchiudere che la ragione de' razionalisti sia diversa da

quella di milioni di uomini, la quale riconosce 1'obbligo

di ammetterla perch6 fondata nella storia. Che se la ragione

degli uoniini non puo dirsi esserizialmente diversa, uopo 6

concedere che essa ne' razionalisti sia una ragione anneb-

biata per falsi principii ed errori filosofici. II che massima-

mente interviene ne' razionalisti della Riforma protestarite,.

come vedremo.

Dopo le quali cose, non ben s' intende come il raziona-

lismo sia riuscito a turbare ne' paesi cattolici il pacifico pos-

sesso della Fede e 1'adesione costante alia verita de' Libri

Santi. Noi di fatto assistiamo da un tempo in qua a' giusti

timori dell' Episcopate e alia sua vigilanza onde sono sor-

vegliati gli studii biblici del giovane clero, posciach.6 negii

scritti pubblicati da qualche prete di Francia e d' Italia, si

leggevano giudizii e tendenze verso la scuola razionalista.

Crediamo noridimeno che simili debolezze e pericoli si po-

trebbero radicalmente cansare qualora si curasse un piii pro-

fondo studio della filosofia cristiaua e 1'esercizio piu frequente

della dialettica. Chi intanto consider! non essere oggidl piii

contesa o disputazione fra cattolici e protestanti razionalisti

se non di sole dottrine filosofiche, e del dominio della sola

ragione, stantech6 il soprannaturale per quelli non esiste,

1'apologetica o la polemica si e ristretta per i cattolici al

buon uso dell'armi che porge loro la conoscenza de' sistemi

filosofici e la fierezza del raziocinio. I razionalisti, special-

mente tedeschi, stanno a disagio in casa loro per risguardo

de' sistemi filosofici, e mal si possono difendere con essi da

una dialettica forte ed inesorabile contro di loro. Saranno

cosi di fronte nel duello la ragione de' razionalisti e la nostra :

questa sana e illuminata dalla Fede
; quella inferma e otte-

nebrata perche senza il chiaro lume naturale, e volontaria-

inente priva di quel della Fede. Da qual parte si puo ragio-

nevolmente preveder la vittoria?



ATTRAVERSO IL HONDO

CLARA HOOD. Storia di un'anima

VIII.

Quando i due Danford arrivarono a casa Hood, la tro-

varono silenziosa come la morte e solitaria al pari di tin

deserto. Solo im paio di servi la custodivano. Clara, suo

padre e la piccola Maria si erano ricoverati, provvisoria-

mente, in uno dei grandi alberghi di Chicago, quasi nel

centro della citta.

Clara era poco meno che annientata. La vista della ter-

ribile tragedia le aveva talmente sconvolti i nervi che nelle

prime ore che seguirono il triste fatto, rimase quasi fuori

di se, incapace di pensare e di operare. AH'orgasmo ner-

voso del primo momerito, successe quindi po' di quiete,

quando la giovane, buttandosi al collo del padre, lo prego,

lo scongiuro a lasciare insieme la casa, per non vedersi di-

nanzi agli occhi la sabbia rosseggiante del sangue di Gu-

stavo. Anche i medici consigliarono di toglierla dal luogo

della tragedia, onde il signor Enrico trasporto altrove in

poche ore tutta la famiglia. E ci6 con grande facilita, perche

negli Stati Uniti, metter su casa in un pubblico albergo e

la cosa piu naturale del mondo.

Anche il banchiere resto assai impressionato dalla morte

tragica del Plunkett e sentl un vero rimorso per le arti non

del tutto giuste ond' egli aveva cooperate alia rovina finan-

ziaria del suo nemico. In verita, egli non avrebbe volute

arrivare tant' oltre. Punirlo, si, per 1'offesa mortale fatta a

Clara, ma non spingerlo al suicidio. Quantunque, e poteva
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egli forse negare di non aver mai preveduto il triste epilogo

di quel fallimento? Nel nuovo, come nel vecchio mondo, fra

gente senza religione, e cosl comune quella stolta maniera

di sottrarsi con una morte volontaria alia rovina e al diso-

nore !

Tuttavia, dinanzi al dolore della figlia, soffoco i proprii

rimorsi, e sol cerco di alleviare i dolori e i rimorsi di Clara.

Si raise dunque intorno alia figliuola, e procure di farle co-

raggio, di consolarla; le ricordo i due figliuoletti, i quali,

ora, morto il Plunkett, sarebbero del tutto suoi, e scongiuro

di non lasciarsi abbattere dalla tremenda sventura, ma di

serbarsi airamore suo, e a quelio di tanti amici ed amiche

che 1'adoravano.

I Danford trovarono Clara e il banchiere seduti 1'uno

appresso 1'altro, in un funereo silenzio, parlandosi a mono-

sillabi, piu cogli occhi che colle parole, e qualche volta coi

repressi singhiozzi.

Clara abbraccio teneramente la giovane Ofelia; il ban-

chiere, mosso da un empito strano di affetto, per lui insolito,

si strinse similmente al seno Roberto, e lo ringrazio di es-

sersi ricordato di lui neH'afflizione della sua famiglia.

Clara accennd a un grosso plico che giaceva aperto sulla

tavola.

-
Leggi, Ofelia, ella disse. E giunto due ore fa dall'av-

vocato Stead.

La giovane aperse 1'involto e vi trovo un atto notarile,

col quale il Plunkett lasciava una discreta somma di de-

naro ai due figliuoli avuti da Clara Hood. Questo denaro era

stato depositato da lui un anno prima in una banca, ne i

suoi creditori, per certe ragioni legali che qui non occorre

spiegare, potevano in niun modo appropriarselo.

Fin qui nulla di straordinario. Ma ai document! della

banca andava unita una lettera del Plunkett a Clara, lettera

miseranda, scritta da lui poco prima di morire e recante

ne' suoi malfermi caratteri le tristi impressioni di un' anima

in battaglia. La lettera era del seguente tenore :
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Clara !

Ti scrivo questa lettera dall'ufficio dell' avvocato Stead, 1' ultima

lettera che io scrivo a persona vivente. Sono le dieci ore di notte,

motte per me oscura, notte maledetta, senza stelle, senza speranza di

mattutini albori. Quando il sole battera domattina alle finestre della

tua camera, il mio corpo giacera, non so neppure io dove, freddo ca-

davere, e la mia anima vaghera, ombra disperata, nel mondo miste-

rioso degli spiriti. Sono un uomo rovinato. fallito, disonorato. Per me

non vi e piu speranza alcuna, e pero ho risoluto di uccidermi. Ho in

tasca il revolver carico e sento gia la palla trapassarmi il cervello e

togliermi una vita che mi e intollerabile. Ma prima di lasciare questo

mondo e di presentarmi a Dio, al quale credo, ti domando mille volte

perdono. Tuo padre ha preso una terribile vendetta di me, e bene

sta. Io me la sono meritata. Prima pero di condannarmi, ascolta una

mia parola, la parola di un moribondo, la parola di un condannato a

morte.

Io sono piu infelice che colpevole. Sedotto da una donna fatale,

mi sono lasciato trascinare al delitto, e da quel giorno non ho avuto

piu pace. La passione che mi aveva ispirata la Muirhead passo, 1' in-

canto si ruppe, ed io mi avvidi in quale baratro fossi mai caduto.

Avrei voluto tornare indietro, ma nol potei. II vincolo che mi legava

alia mia seduttrice era stato sanzionato dalla legge ;
io non era piu

libero di me
;

io era schiavo di una donna che ormai non amavo piu .

E poi, se fossi tomato a penitenza, mi avresti tu ricevuto e dato il

bacio di pace ? Ah ! che terribili dolori ho sofferto ! E mentre il pun-

giglione del rimorso non mi lasciava quiete, ne giorno ne notte, il si-

gnor Hood m' incalzava colla spada alle reni, e mi spingeva verso il

baratro del fallimento. Ma, ripeto, tutti questi dolori io me li sono me-

ritati, e li accetto in isconto del mio delitto.

Clara, quando avrai la notizia della mia morte, rivolgi un pen-
siero di compassione alia mia memoria. Ricorda il nostro amore, gli

anni dolci e soavi che abbiamo passato assieme. Per le innocenti teste

dei nostri bambini non maledire il mio nome, e il mio ricordo non ti

sia, come per Io innanzi, un ricordo di maledizione. Ah ! se non fosse

esistito il divorzio nel nostro paese, io sarei tomato a te, sarei tomato

al mio primo amore !

Ma inutile pensare al passato! L'avvenire m'incalza !... il revolver

freine nella mia saccoccia. La palla che mi colpira sara una palla di

pentimento, una palla di espiazione !... Anzi !... Oh! idea orribile !...

Verro a morire dinanzi a tuoi occhi !... E perche non dovrei espiare la

mia colpa dinanzi alia persona offesa? Non e la sola lingua che puo

profferire parole di pentimento ! Anche il sangue ha la sua voce. an-

1904, vol. 2, fasc. 1292. 11 8 aprile 1904.



1H2 ATTRAVERSO IL MONDO

eh'esso puo parlare una lingua, piii eloquente cli mille discorsi !... Mi

par di vederti !... T'lio dinanzi agli occhi ! All non voler continuare

spietata, inesorabile ! Uno sgnardo di pieta ! Una parola di perdono !

Un sorriso di pace ! lo prendero di me nna terribile vendetta ! Saro il

carnefice di me stesso, espiero la mia colpa a te davanti, spargero il

mio sangue sotto alle tue finestre: faro rosseggiare quella ghiaia, fina,

che tante volte abbiamo calpestata insieme!! Quando domattina apri-

rai la fmestra, troverai il mio cadavere nell' atto di dornandarti per-

dono. E la mia espiazione ! Accetto il fallimento in isconto del mio pec-

cato. Mi do la morte perche la mia penitenza sia piu perfetta... moriro

a te davanti perche il mio sangue ti domandi perdono e protesti an-

cora una volta, che ti amo !

Ma basta cosi ! Non posso piu scrivere, non reggo piu alia smania

che mi divora. Ho in cuore una furia d'int'erno che m'incalza verso il

mio destino. Clara ti raccomando i miei bambini ! Guardati da Alice

Muirhead ! Addio !

GUSTAVO PLUXKETT.

Ofelia Danford e Clara Hood rimasero insieme quasi tutta

la notte a piangere e a pregare, e il giorno dopo la povera

giovane si trov6 piii stanca nel corpo, ma piu sollevata nello

spirito.

Clara, non solo pot6 perdonare al defunto marito, ma gli

ridon6 1'antico amore. II Plunkett col suo suicidio, in se

stolto, irragionevole e peccaminoso, aveva, nella mente di

Clara, scontato ad usura il suo peccato. D'allora in poi essa

sarebbe vissuta nell'amore e nella memoria di lui, ne avrebbe

mai dato ad altri il proprio affetto.

IX.

Alcuni giorni dopo la morte del Plunkett, Ofelia Danford

e Clara Hood si recarono all'Hunter College, dove il piccolo

Guglielmo Plunkett riceveva la sua educazione. Era inten-

zione di Clara di toglierlo di 11, ricondurlo a casa ed educarlo

per qualche anno ancora insieme colla sorellina Maria. Tale

era anche la volonta del banchiere suo padre, il quale voleva

con cio ristabilire la propria famiglia, quasi tutta distrutta
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dalla morte e dalle sventure. In meno di tre anni egli aveva

perduto la moglie e i due figliuoli maschi, e aveva assistito

al ripudio della figlia Clara da parte del Plunkett. Tutte queste

disgrazie, piombategii addosso Tuna dopo 1'altra, grinaspri-

rono il carattere e lo predisposero a pigliare del genero in-

fedele quella vendetta che per noi si 6 raccontata.

Dopo il tragico fatto, egli si pentl amaramente della sua

vendetta, e quantunque i suoi maneggi finanziari contro il

Plunkett non cadessero per modo alcuno sotto i rigori del

codice penale, pure fece capire per mezzo di terze persone

ai vecchi genitori del suicida che era pronto ad aiutarli a

riaversi dal terribile colpo patito. Questi ultimi rifiutarono

sdegnosamente 1'offerta. Allora il banchiere risolvette di con-

dursi in casa il nipotino, affidarlo a buoni maestri e menare

insieme alia figliuola Clara vita ritirata e tranquilla, finch6

il suo amico e quasi socio nella banca, Arturo Barrows, riu-

scisse, com'egli desiderava, a conquistare il cuore deH'amata

figliuola.

L 3

'Hunter College, dove il figliuoletto di Clara Hood veniva

educate, era uno dei migliori di Chicago, sia per la positura,

come anche per la magnificenza della fabbrica. II fondatore

del Collegio, signor C. W. Hunter, non aveva badato a spese

per farlo bello, sano e in tutto acconcio al fine pel quale era

stato inteso; e che fosse riuscito nel suo interito lo dimostrava

il fatto che nel Collegio non vi erano mai posti liberi, e i

genitori per assicurarne 1'entrata ai loro figliuoletti dovevano

fame domanda due o tre anni auticipatamente.

Clara Hood, dunque, risoluta a condursi a casa il piccolo

Guglielmo, si rec6 coll'Ofelia dal direttore del Collegio, ed

espostogli il suo desiderio, ebbe da lui ampia facolta di ri-

tirare fin da quel momento il piccino. Cio fatto, le due si-

gnore entrarono nella sala di ricevimento per quivi aspettare

il bambino.

Non essendo giorno di visite, non vi era persona nella

sala, e le due donne passarono il tempo ammirando i vasti

specchi, i ricchi tappeti e i quadri ond'essa andava adorna.
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Dallo sfarzo e dal lusso di quella sala si poteva arguire la

sontuosita del resto dell'edificio, destinato ad allevare nelle

lettere e nelle scienze i figli del godenti del secolo.

Dopo una buona mezz'ora di aspetto, la porta della sala

si aperse, uno del prefetti della divisione dei piccoli v'intro-

dusse il piccino e se ne ando.

Quaiido il fanciulletto vide la madre, cambio subitamente

di aspetto, e si arresto a due passi dalla soglia. Un'ombra

di tristezza cupa cupa si stese air improvviso sopra il suo

visino infantile, aggrotto le ciglia, porto le manine agli occhi

e diede in dirotto scoppio di pianto.

La signora Hood, tutta intenerita, volo incontro al figliuolo

e se lo strinse amorosamente al seno. Ma il piccolo Guglielmo

non corrispose, no, alle carezze materne
;
che anzi cerco di

disvincolarsi dall'abbraccio della sua mamma, rifiuto sdegno-

samente i caldi suoi baci, e non potendo altro si diede a tirar

calci furiosamente.

La signora, a tal vista, si arresto sopraffatta e come col-

pita a morte per la dolorosa sorpresa.
- Ma, Guglielmino mio, grid6 ella finalmente, non mi ri-

conosci piu? Non sai che io sono tua madre?
- No ! rispose il bambino fra le lagrime, tu non sei mia

madre. La mia mamma e la signora Alice. Tu hai ucciso il

mio papa.

Un velo bianco, funereo, si stese sul volto della signora

Hood. Lascio andare il bambino, si getto sopra un canape e

parve perdere i sensi. La signorina Ofelia, stupita da quella

scena, rimase immota a contemplarla. Quando un momento

dopo, la povera Clara fu di bel nuovo padrona di se, vide

il figliuoletto che, ormai libero da' suoi abbracci, fuggiva

da lei.

Allora ella pure si Iev6 in piedi. Fece chiamare il diret-

tore del Collegio e lo prego a tenere ancora per qualche set-

timana il suo figliuoletto. Gli darebbe piu tardi le istruzioni

opportune.

La signora Hood e Ofelia Danford fecero ritorno a casa
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serbando il piu assoluto silenzio. Ma quando Clara ebbe posto

piede nella propria camera, diede sfogo alia tremenda am-

bascia che gli gonfiava il cuore e pianse amaramente. II di-

vorzio le aveva rubata la felicita, le aveva ucciso il marito

ed ora le toglieva il figlio. II suo Guglielmino 1'accusava di

essere stata cagione delia morte del padre, non la voleva

piii riconoscere per madre e si buttava in braccio alia sua

rivale !

X.

Passarono i freddi mesi invernali. Venne la primavera.

II lago Michigan rideva sotto I'azzurro del cielo; nel bosco

profondo gli uccelli cantavano la primavera e 1'amore. Le

farfalle irridescenti volavano felici e s' inseguivano nell'aria

tiepida, profumata di strani odori d'erba, di foglie e di fieri.

II boschetto intorno al villino Hood si andava vestendo a

festa, e i due figliuoletti di Clara saltellavano fra le piante

o sui pratelli verdi, germinanti novellamente dal cespo

materno.

Clara, tuttavia, non si riaveva ancora dalla profonda ma-

linconia nella quale 1'avevano gettata i funesti eventi del-

1'autunno precedente. II piccolo Guglielmo aveva dimenticato

Alice Muirhead, e baciava focosamente la mamma sua, la

vera sua mamma. La Mariuccia cresceva su buona, dolce,

un vero fiore di bellezza
;

il signor Enrico si sforzava di far

dimenticare a Clara il Plunkett e la Muirhead; le amiche,

specie F Ofelia, erano tutte intente a favorire gli sforzi del

banchiere, ma ogni tentative riusciva vano. Clara era tra:.-

quilla, rassegnata, ma profondamente mesta. II volto insan-

guinato del Plunkett le stava fisso dinanzi alia mente, ne

poteva separarsene. Era tornato in lei I'amore antico, 1'arnore

potente, irrefrenabile. Ella ne amava ora la dolce memoria,
e si pasceva del mesto ricordo di lui.

Finalmente sulla meta di aprile del 1895 Clara si piego

ai consigli dei medici e ai voleri del padre e intraprese un
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lungo viaggio neU'estremo oriente, in compagnia di Ofelia

Danford e di Arturo Barrows. Quella si recava in Giappone
e nell'isola di Ceylan per studiare il buddismo, questi do-

veva servire di protezione e di scorta alle due signore e tener

luogo di padre a Clara. Negl' intenti pero del banchiere, il

viaggio doveva far dimenticare a Clara il defunto Plunkett

e indurla a far paghi i suoi desiderii, volendola egli mogiie
del Barrows. La signora ben sel sapeva, ma nello stato di

abbattimento morale in cui si trovava non seppe resistere

come pure avrebbe voluto. Accetto dunque passivamente la

guida che il padre le dava, e si dispose alia partenza.

XI.

La locomotiva di un treno dell'ovest portava lungi da

Chicago verso la California Clara Hood e i suoi due com-

pagni di viaggio. Le vaste pianure dell' Illinois, uguali come

la superficie di un oceano in calina perfetta, fuggivano da-

vanti ai loro occhi. Da ogni parte, dove errava la pupilla

dei viaggiatori, era uno sterminato tappeto di verzura, dolce

speranza di primavera, da convertirsi nelle ricche messi del-

Testate e dell'autunno. L'aria viva e soave del mattino de-

stava la terra ringiovanita, e il sole novello inghirlandava

di luce i pochi alberi che inebriati di vita e di forza alza-

vano gli eretti fusti sulle glebe feconde. Di tanto in tanto

le bianche case coloniche spiccavano sul fondo verde del fru-

mento, dell'orzo e delPavena ancora in erba, e un velo di

tenui vapori indicava i meandri dei molti corsi d'acqua che

irrigavano in tutti i sensi quella fertilissima regione.

I treni che corrono sulle strade ferrate degli Stati Uniti,

superano, in generate, sia nella bellezza come negli agi che

procurano ai passeggieri, i treni di Europa. Nella grande re-

pubblica dell'occidente, le vetture in uso fra noi, strette ed

anguste dove per ore ed ore seggono stivate insieme dieci o

dodici persone, sono quasi ignote. Nei treni di lusso o di
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lungo corso degli Stati Uniti il viaggiatore pu6 discorrere

cogli amici nel salotto, sedersi a un lauto desinare nella sala

da pranzo, irsene, dopo desinato, a fumare un sigaro nel

fumoir e poi spendere qualche ora in solitaria lettura nella

biblioteca. In estate i treni sono ventilati con aria compressa,

riscaldati a vapore in inverno ed illuminati, tutto 1'anno, a

luce elettrica. Tavole da giuoco, scelti giornali quotidian! e

una quantita di romanzi o altra letteratura araena che le

Compagnie ferroviarie offrono spontaneamente, servono a

rendere al viaggiatore meno monotono e piu gradito il viaggio.

Chi lo desidera, puo persino, cammin facendo, prendere il

bagno, farsi radere la barba, dettare a uno stenografo o a

uno scrittore a macchina, ovvero passare il tempo in altra

utile occupazione. II grande peso dei treni diminuisce di tal

maniera le oscillazioni che il viaggiatore puo, durante la

corsa, attendere a geniali lavoretti, che, presso di noi in

Europa, sarebbero assai difficili, anzi nei piu dei casi affatto

impossibili.

II treno della California sul quale viaggiava Clara e i

suoi amici era affollato di viaggiatori. Impiegati del Governo,

commercianti, industrial!, militari di terra o di mare, com-

messi di case commercial!, ammalati o convalescenti in cerca

delle miti e salubri arie del Pacifico, sposi novelli, signori

e signore viaggianti per bisogno o per piacere, ingombravano
le vaste vetture del treno che echeggiavano delle loro con-

versazioni animate, dei loro motti spiritosi, e delle loro al-

legre risate. Non mancavano forse, anche su quel treno che

fuggiva rapidamente attraverso le belle pianure dell' Illinois,

i cuori addolorati, le lagrime silenziose, i crucci nascosti
;

ma la nota allegra predominava, e com' & solito nei treni

degli Stati Uniti, universale era il cicaleccio.

Clara coll' Ofelia e il signor Barrows sedevano quieta-

mente in tre poltrone in un angolo del parlour car o sa-

lotto.

Vicino a loro erano quattro signori in stretta ed ani-

mata conversazione. Un vecchio magistrato in pensione, che
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ali'aspetto mostrava di aver passata la settantina
;
un gio-

viriotto siii trent'anni, e due altri di mezza eta. Parlavano

di politica, e il magistrate sembrava guidar gli altri nel ge-

niale arringo.

Gredete a me, diceva il giudice, Grover Cleveland

firiira il suo periodo di ufficio
;
ma alia prossima elezione

non verra rieletto. Harrison o Me Kinley sara il nostro fu-

turo presidente. Bryan, Morrison, Campbell e Gorman non

hanno probabilita di riuscir president!. La nazione non li

vuole. Abbiamo bisogno di tariffe protezioniste e di una salda

base aurea pel nostro sistema monetario. No, no
;
sedici once

di argento per una d' oro ! Non va ! Non va ! Si chiudano

le miniere del Colorado ! Questa e la nostra politica ! II Go-

verno cadra in mano dei repubblicani, e vi restera per del

tempo assai.

Sara come voi dite, osservo il signor Stevenson.

Quanto a me credo che la vittoria dei repubblicani alle

prossime elezioni sarebbe la vittoria della immoralita. Ri-

cordate gli scandal! amministrativi del generate Raum, 1'uf-

cio delle pension! militari, 1'onnipotenza dei capitalist!, la

poverta delle classi operaie e i disegni liberticidi di Gia-

corno Elaine. Se vincono i repubblicani, tutti gli Stati Uniti

diventeranno un'amministrazione Raum.

II vecchio magistrate sorrise gravemente.
- Se vincono i democratic!, disse egli, gli Stati Uniti di-

veeteranno una Tammany Hall. Vi piace la replica ? Ma basti

cosl. Mio caro Stevenson, quando parlate di politica, non por-

tate mai fuori Targomento morale. In fatto di moralita tutti

i partiti si rassomigliano. Voi ci snocciolate i peccati mortal!

dei repubblicani; amereste sentire la litania di quelli dei

democratici ? Diciamolo qui tra noi, e che nessuno ci senta.

La nostra repubblica, ad esser giusti, non e piu onesta e

morale delle vecchie monarchic di Europa ;
anzi in certi

puuti e al disotto di quelle.

Per esempio ? domando il giovane Owens.

Nei divorzii, rispose il magistrato. Evvi mai un paese
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in Europa che sia divorato, come il nostro, da un cancro

peggiore? Non la Francia, non la Svizzera, non la Germa-

nia, e pure anche quegli Stati sono ben serviti, sotto questo

rispetto ! Ve 1'assicuro io !

- Perche tenete il divorzio per un cosl gran male ? do-

mando il signer Barrell.

Perch 6 il divorzio contraddice alia legge di natura, la

quale pel fini domestic! e social! esige che la societa coniu-

gale sia perpetua ed indissolubile. Esso ripugna inoltre alia

morale pubblica, perche, causa ed effetto ad un tempo di

morale depravazione, e nella civile societa un potente in-

centivo di dissolutezza e uno strumento formidabile di dis-

soluzione. Ah! miei cari, credete a me che ho un po' di

esperienza in questa turpe materia ! Per trent'anni segulti

queste mie orecchie hanno ascoltato i sozzi misteri del di-

vorzio, e la mia anima ne ha concepita una nausea intolle-

rabile. Voi non potete imaginare di che cosa non sia capace
la bestia umana quando vuole sciogliere quel contratto che

Dio e la natura hanno stabilito durasse in eterno. Malignita,

frodi, adulterii, ingiurie, crudelta, calunnie, ecco gl' istru-

menti coi quali i coniugi fabbricano le caif.se del divorzio.

Insomnia ebbe ragione chi disse che il divorzio riduce il

matrimonio ad una prostituzione regolata dalla legge. Guai

a quella nazione che vi si abbandona senza ritegno !

Clara Hood sfcava leggendo un libro a poca distanza da

quei signori ;
ma solo gli occhi aveva sul libro. Colle orec-

chie e colla mente prendeva parte attivissima a quella con-

versazione e con tutta 1'enfasi della propria anima appro-
vava quanto il savio giudice diceva. E non erano le parole
di lui la triste esperienza della sua vita?

Ne avrete sentite delle carine nella vostra lunga vita

di magistrate, ripiglio lo Stevenson. Contateci alcuni casi.

Si, proprio carini ! Ah ! giusto cielo ! Noi altri ameri-

cani ritroviamo rumorismo da per tutto
; persino nelle fosse

dove imputridiscono i cadaveri. Si, proprio carini i casi di

divorzio da me giudicati ! Eccoli. Mogli abbandonate legafc-
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mente dai loro mariti, le quali mi gridavano : signer giu-

dice, se i nostri mariti ci lasciano, dovremo finire in un bor-

dello ! Figliuoli indarno piangenti davanti al tribimale per ri-

conciliare insieme il papa e la mamma, bambini lattanti ri-

fiutati talvolta da ambo i genitori snaturati
; poi le azioni

piu sporche e invereconde esposte cinicamente da mariti e

mogli peggiori dei ciacchi, piu degradati delle stesse bestie.

Ecco le nostre cause carine ! Vi dico il vero : non una, ma
mille e mille volte ho maledetto in cuor mio il turpe per-

messo del divorzio, e mi sono augurato di vedere il giorno

quando il nostro Governo fara sua la legge di Gesu Cristo

e della Chiesa cattolica: cio clie Dio congiunse I'uomo non

separi mai !

A proposito, disse il Barrell, avete letto nei giornali di

Chicago I'annuncio del prossimo matrimonio della signora

Alice Muirhead?

Chi e questa Muirhead? domando lo Stevenson.

E una scellerata ! grido il giudice. Voi, quando accadde

il fatto, stavate nell'Ovest, e forse non ne avete udito par-

lane. La Muirhead 6 una donna infame che sedusse un buon

uomo, lo spinse al divorzio, e poi al suicidio. Ecco chi e

Alice Muirhead ! E costei passa ad altre nozze ? Matto colui

che le da la mano. Se ne accorger a suo tempo !

lo lo conosco, riprese il Barrell. E un ricco mercante

di cavalli, ma terribilmente brutale. Ve 1'assicuro io, ch'egli

non fara divorzio, no. Quando sara stanco della donna o

questa non cammina diritto, egli e capace di ucciderla a colpi

di frusta. Si contano di quell' uomo dei fatti terribili.

E la Muirhead si 6 innamorata di quella bestia ? domando

il signor Greves.

-
Gia, disse il giudice, voi altri giovanotti vi gettate a

capo fitto nel matrimonio, senza la minima ponderazione. Ed

anche di ci6 ha colpa il divorzio. Quando il matrimonio e

perpetuo, ci si pensa prima d'imbarcarvisi : ma ora ogni sven-

tato colla piu assoluta leggerezza salta a pie pari nella rete

coftriugale, sicuro che, se Taffare non corre, potr& con tre o
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-quattro formalita legal! sciogliere gl' invisi lacci e mandare

a monte ogni cosa. Ah ! legge birbona e bestiale !

La povera Clara non seppe reggere piu oltre a quest!

discorsi. Si levd dalla poltrona e presa sotto il braccio TOfelia

si allontan6 dal gruppo di quei signori. Ogni loro parolarin-

novava 1' intense dolore della sua anima e le feceva sangui-

nare la piaga del cuore.

II treno divorava la via. Per ore ed ore, anzi per giorni

inter!, i viaggiatori miravano i verdi piani, gli alberi in fiore,

le bianche case, le brune capanne, i campanili, le citta e le

borgate indorate dal sole o velate daH'ombra del crepuscolo

vespertino, fuggire dinanzi ai loro occhi. L'America orien-

tale spariva dal loro sguardo e le montagne rocciose si leva-

vano sublimi ed impavide a contendere loro il passo. Ma il

treno non temeva la nera ombra di quei colossi. La locomo-

tiva affaticata e sbuffante saliva quelle erte vette, guada-

gnava quei monti, prima aprichi e verdi, quindi scoscesi,

dirupati e brulli, per poi calare in valli profonde, in fertili

pianure, ricche di messi, di villaggi e di citta.

Dall'alto di Inspiration Point sopra Oakland comparivano
i lampion! elettrici di S. Francisco, e sulla nobile baia i fanali

<lei vapori riflettevano nelle chiare acque. Al di la della baia

1'oceano Pacifico stendeva le onde quasi infinite, abbraccianti

Toccidente e Toriente.

II treno che portava Clara Hood e i suoi due compagni
di viaggio entrava fra i cipressi e gli eucalipti della citta

regina del Pacifico.

(Continua)
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II numero stragrande d' Italian!, che in questi ultimi died anni

approdarono agli Stati Uniti, ha fatto nascere un problema re-

ligioso pieno d'interesse ed irto di difficolta : e si Tuno come le

altre si fanno sentire parfcicolarmente dentro i limiti municipal! di

Nuova York, la quale, ora, colla sua popolazione di oltre tre milioni

e mezzo di persone, e la seconda citta del mondo. L'ultimo censi-

mento degli Stati Uniti ci mostra che al principio del 1901 vi erano

nella sola Nuova York non meno di 370.848 italiani, distribuiti

nel modo seguente: italiani puro sangue 145.433; figliuoli d' ita-

liani 214.799; figliuoli nati da madre straniera e padre italiano, o

viceversa, 10.616. Da quel tempo in poi, altrettanti piu hanno ap-

prodato al porto di Nuova York e si sono stabiliti qnivi o nelle

vicinanze.

In quella parte della citta di Greater New York 2
, compresa

entro 1'arcidiocesi di Nuova York, si e fatto il tentative di accer-

tare il numero degl' italiani o figli d' italiani quivi resident!. Le

molte ricerche hanno dato per risultato che durante 1'anno 1902 sono

stati battezzati non meno di 10.000 fanciulli italiani nelle 61 chiese

della diocesi, dal che si dedusse che il numero totale degl' italiani

nella diocesi di Mons. Farley deve salire ad almeno 250.000. Si tenga

in oltre presente che in questi ultimi anni, fra gli emigrant! italiani

cresce la voglia di stabilirsi permanentemente negli Stati Uniti e

di diventare cittadini americani, non appena le leggi americane loro

il consentono.

1 I ragguagli che qui pubblicliiamo ci sono stati gentilmente for-

niti da persona a iioi ben iiota per la sua autorita e competenza in

questo argomento. N. d. D.
9 Gli americani distingnono New York da Greater New York. Quella

e la citta isola; questa comprende anche la citta di Brooklyn unita per

mezzo di un ponte a Nuova York, e governata ora dalla stessa munici-

palita dell' isoln.
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La presente condizione dell a Chiesa negli Stati Uniti, special-

men te nella diocesi di Nuova York, e assai fiorente e plena di spe-

ranze per 1'avvenire. Ma dall'altra parte, in tempi ora antichi, la

Chiesa per mancanza di sacerdoti e di aiuti pecuniarii ha dovuto la-

mentare la perdita di gran quantita di fedeli che abbandonarono 1'ovile.

Essa comprende perfettamente i pericoli ai quali gli emigrant! italiani

che arrivano a Nuova York vanno esposti. I piu di loro vengono dalle

province meridional! d' Italia, e approdano ad una terra straniera,

senza capire una parola della saa lingua. Essi non conducono seco

nessun sacerdote
; per la loro poverta non possono fabbricare chiese

proprie, e si trovano tutto d'un tratto trasportati dall'atrnosfera catto-

lica d' Italia nel vortice di una citta americana, dove centinaia di mi-

gliaia di persone intoruo a loro non professano nessuna religione,

e dove innumerevoli e strane tentazioni li adescano e fanno loro

abbandonare le pratiche religiose. Di piu, sono, molto spesso, istruiti

imperfettamente nelle verita e rsei doveri della loro religione;

spessissimo sono costretti ad abitare e a lavorare a grande di stanza

dalla chiesa cattolica; si trovano finalmente confusi e sconcertati

da molte abitudini e regole risguardanti i membri della Chiesa negli

Stati Uniti. Non capiscono, per es., perche si chiegga loro di man-

tenere a proprie spese il prete, la chiesa e la scuola cattolica,

poicho nel loro paese i sacerdoti non domandarono mai tali cose,

Quando si pensa che queste different! cause operano tutte ad una

volta sopra un quarto di milione di poveri italiani, s'intende di leg-

gieri quanto sia grave il problema di conservarli tutti alia Chiesa

cattolica.

Se non che le gia enumerate non sono le sole cause della perdita

di quelle anime. Vi sono molte societa di proselitismo sempre in

inoto ed occupate a strappare ai poveri immigrant! italiani la loro

fede. Queste societa hanno fabbricato circoli esclusivamente riservati

per uso degl' italiani, ed esse cercano di renderli piu attraenti

che sia possibile per mezzo di esposizioni stereottiche, di concert!

e di trattenimenti social! . Hanno anche scuole gratuite ed asili
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infantili per bambini italiani, scaole di cucito per donno e ragazze;

mandano agenti pagati fra gl' italiani poveri per adescarli a fre-

quentare le fanzioni protestanti, ovvero i trattenimenti loro : danno

carbone, abiti e nutrimento agli italiani necessitosi e che mostrano

buona voglia di riunirsi a loro. A questo proposito, ecco cid che

un nostro corrispondente ci scriveva e noi pubblicammo nel quaderno

del 21 marzo 1903, a pag. 751 : I denari vengono spesi con scia-

lacquo per condurre a fine la perversione degli italiani. II miliardario

Eockefeller spende, egli solo, ogni anno, somme enormi per questo

stesso scopo. Darante gli ultimi cinquant'anni la Societa di soccorso

per i fanciulli, opera di beneficenza protestante, contribui la somma

enorme di dieci milioni di dollari ed oggi questa stessa societa

pretende avere nei suoi registri nello Stato di Nuova York non

menu di 5.670 bambini italiani. Pad darsi che queste cifre siano

un po' esagerate; e perd certo ch'esse contengono un fondo di

verita.

*
# *

Tale era il grave problema che si presentd a Mons. Parley quando

assunse il governo della sua grande arcidiocesi, meno di 2 anni

fa. II suo venerabile antecessore Mons. Corrigan fece sforzi mera-

vigliosi per combattere questo male. Alia sua morte, vi erano non

meno di 60 sacerdoti che evangelizzavano gl
1

italiani e gia si an-

davano facendo non pochi sforzi sotto la sua guida, col suo aiuto

ed incoraggiamento, per far fronte alia niarea del proselitismo prote-

stante. Ma molto ancora rimaneva da fare al nuovo Arcivescovo.

Entrando egli a governare quella Sede, prese consiglio accurate dello

stato delle cose, indi pubblicd il manifesto seguente, col quale ban-

diva una riunione generale : Per volonta di Sua Eccellenza si

terra il 17 dicembre 1903 una riunione di tutti i rettori che hanno

italiani nella propria parrocchia o chiesa. Scopo di questa riu-

nione e di ricercare le cause per cui tanti fanciulli italiani adescati

dalle agenzie protestanti escono dal seno della chiesa, e di prov-

vedere i mezzi necessarii per impedire un tanto male. Vi saremmo

grati se recaste con voi una lista delle societa di proselitismo pro-

testante situate nelle vostre parrocchie.
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Questa riunione fu presieduta da Mons. Farley in persona. In

primo luogo, essa servl a dimostrare il molto lavoro fatto dai missio-

narii, ed in secondo luogo diede campo all'Arcivescovo di nomi-

nare un comitato di sei zelanti sacerdoti, i quali rappresentassero i

principali quartieri della citta, abitati in parte da italiani. L'Arci-

vescovo propose poi il seguente disegno di azione:

I. che ogni parroco impiegasse una persona laica, prudente e

dotata d'esperienza, che avesse 1'incarico di visitare le famiglie ita-

liane e le stimolasse a menar vita buona e religiosa. Lo stipendio

di questo visitatore fosse a carico della parrocchia.

II. fare un corso di missioni speciali per i genitori italiani a

fine di istruirli nei loro doveri religiosi.

III. stabilire le conferenze di S. Yincenzo de' Paoli nelle

parrocchie Italian e.

IY. chiedere ai sacerdoti italiani di dedicarsi costanteinente

ai loro compatrioti ed esortare gli altri parroci di mostrare sempre

maggiore interesse per gl' italiani resident! nei loro distretti rispettivi.

LTarcivescovo mise subito all'opera il comitato organizzato al fine

speciale di investigare che cosa era stato fatto fino a quel momento

per gl'interessi spiritual! degl'italiani, per indi trovare altri rnezzi

e modi di promuovere il loro bene. I rnembri della Commissione

furono specialmente incaricati di scoprire le ragioni delPabbandono

della fede per opera :

1 di agenzie non settarie;

2 di agenzie propiiamente protestanti, e

3 per la negligenza ed indifferenza degli italiani stessi.

Finalmente il comitato risolvette di chiedere ed ottenere da ogni

parroco della citta le statistiche del nuinero degl'italiani battezzati

nell'anno 1902.

*
*

Un mese dopo questa prima riunione, il 22 gennaio del 1903,

Mons. Farley fu mosso dal suo zelo a radunare insieme tutti i par-

roci italiani della Diocesi, e tutti gli altri parroci che reggono con-

gregazioni in parte italiane. Circa 40 parroci risposero all'appello

e 1'Arcivescovo presiedette 1'adunanza. Furono presentate e discusse
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diverse relazioni; vennero stabilite le statistiche dell'intera popo-

lazione della Municipality di Nuova York (la quale, dobbiamo ricor-

dare, racchiude anche la diocesi di Brooklyn sotto la giurisdizione

del vescovo Me Donnell); come pure si ottenne una lista contenente

i nomi di 30 societa di proselitismo protestante. Le statistiche rno-

strarono one quasi 10.000 bambini italiani furono battezzati in

61 chiese dell'Arcidiocesi, e che 8.300 di questi battesimi furono

celebrati in otto chiese italiane. Un provvedimento molto importante

fu preso nella riunione seguente. Si verified che un gran numero

di bambini cattolici e specialmente italiani, frequentano la scuola

industriale della cosi detta Societa di soccorso per i fanciulli, la

quale ha la pretesa di essere non settaria, ma che tuttavia e in-

dubitatamente in colpa della perdita della fede di mold bambini

cattolici.

Si risolvette percio d'adoperarsi a fine di procurare un accomo-

damento col presidente e segretario di quella Societa, perche, ove

si potesse, venisse impartita qualche istruzione religiosa ai fanciulli

cattolici che la frequentano. II comitato scelto per tale scopo ebbe

la consolazione di far sapere all'Arci vescovo che le sue proposte erano

state accolte con favore, e che erano stati adottati provvedimenti per

dare settimanalmente corsi di catechismo, come pure fare classi do-

menicali per i fanciulli del detto istituto. Nel medesirno tempo, si

mise tutto in opera per sventare 1'attivita del proselitismo prote-

stante, organizzando, nelle diverse parrocchie italiane, congregazioni

di cooperatori e cooperatrici secolari che lavorassero assiduamente a

ricondurre gli adulti italiani ai loro doveri religiosi ed i fanciulli

alle scuole domenicali. In solo due parrocchie, non meno di 50 di

questi devoti cooperatori si misero subito al lavoro per la santa causa,

mentre, nella parrocchia della Trasfigurazione, diversi membri delle

scuole normali di ammaestramento per i catechisti andarono cer-

cando i fanciulli abbandonati e trascurati, li fecero entrare nei clubs,

insegnarono loro il catechismo e si studiarono di renderli insieme

buoni cattolici e buoni cittadini.

Fin qui, Timpresa per la salvezza spirituale degl'italiani nel-

1'Arcidiocesi di Nuova York ebbe un carattere generale, come quella

che abbracciava 1'intero territorio governato da Mons. Farley. Ma ora
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1'Arcivescovo ha risoluto di adottare provvedimenti special! per quei

distretti ove gl'italiani si sono stabiliti in maggior numero. Nel maggio

dello scorso anno, egli riuni nella sua propria residenza i rettori di sei

delle parrocchie piu popolate della parte bassa della citta. Uno di quei

sacerdoti zelanti, il Keverendo Kearney, rettore della vecchia par-

rocchia di S. Patrizio, la quale, essendo un tempo esclusivamente ir-

landese e diventata ora quasi del tutto italiana, parlo con grande

entusiasmo dell'utilita e della necessita, da parte dei sacerdoti delle

parrocchie, di visitare costantemente i proprii parrocchiani. L'Arci-

vescovo pose quella parte del Comitato, in una maniera generale,

sotto la sorveglianza e le cure del Reverendo Kearney e raccomando

ai sacerdoti di adottare con amore e buona volonta la pratica delle

visite ai loro parrocchiani. E qui sara bene ricordare i molti sacer-

doti americani di Nuova York che si sono adoperati strenuamente

in pro degli italiani e che hanno energicarnente inaugurata e con-

tinuata 1'opera apostolica di visitare i proprii parrocchiani, uno

per uno nelle loro case. II Rmo Mons. Edwards ed i R.di Cronin
?

Lennon, Burke, Flood, Me Sweeny, e molti altri devono essere se-

gnalati e lodati in modo particolare. E fra i sacerdoti italiani, che

si sono dedicati alle cure spiritual! dei loro compatriot! sono de-

gnissimi di lode i padri Francescani, i padri della Compagnia di

Gesu, la congregazione di don Bosco, quella del venerabile Pallotti,

1'altra del vescovo Scalabrini, che si sono illustrati per le loro

fatiche apostoliche. Nel medesirno tempo, un gran numero di suore

italiane operano con vero amore fra i loro compatriot] . Lo zelo di

queste pie missionarie e universalmente ammirato da tutti i fedeli.

*
# *

La nuova e vigorosa organizzazione, inaugurata dall'Arcive-

scovo, produsse immediatamente risultati consolantissimi. A cagione

d'esempio: una parte del territorio che trovasi nel distretto del

R.do Kearney possiede 4 chiese italiane ed ha una popolazione

di circa 40.000 italiani. II numero dei fanciulli e di 7.700. Di

questi, 2.900 frequentano le scuole parrocchiali cattoliche; 2.500

sono nelle scuole governative del distretto; 1.300 frequentano le

1904, vol. 2, fasc. 1292. 12 8 aprile 1904.
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scuole della Sodeta di soccorso per i fanciulli e una scuola settaria

eonosciuta sotto il nome di Five Points
,
mentre circa 1000 fan-

ciulli italiani, potendo per 1'eta andare a scuola, non ne frequentano

alcuna. La statistiche compilate dal K.do Kearney dimostrano che

circa 85 per cento di questi fanciulli italiani sono stati educati sotto

1'influsso dell' istruzione religiosa regolare, grazie all'opera dei sa-

cerdoti, delle suore, dei cooperatori e delle cooperatrici secolari

del distretto. Quando quest'opera sara ampiameute sviluppata, e quasi

certo che il 15 per cento dei perduti agnelli saranno ritrovati e-

ricondotti all'ovile.

II riscatto dei bambini era certamente la cosa piu utile ed urgente

dell'opera cattolica fra gl'italiani della diocesi di Nuova York,,

poiche i fanciulli italiani d'oggi saranno gli americani di domani,

e se sono persi alia fede mentre sono giovani, lo saranno per sempre

senza rimedio. Inoltre, tutti gli sforzi dei protestanti sono special
-

mente diretti a pervertire i fanciulli, perche hanno probabiltnente

capito, che, se di un adulto italiano possono fare un cattivo catto-

lico, non ne faranno mai, se non raramente, un buon protestante.

Ma anche la popolazione adulta ha di buon' ora attirata la solle-

citudine pastorale di Mons. Farley. Grazie ai suoi sforzi vigorosi, i

sacerdoti ed i cooperatori secolari guadagnano nuovamente alia Chiesa.

gran numero d' italiani che prima vivevano senza religione o almeno

indifferenti ad essa. Sua Eccellenza ha messo inoltre a disposiziona

degl' italiani cattolici parecchie chiese erette dalla generosita e per

1'uso degli irlandesi cattolici. Senza di esse sarebbe stato impossi-

bile organizzare le 25 parrocchie italiane che esistono oggi nel-

1'Arcidiocesi.

Una parte non piccola della difficolta del problema consisteva.

anche nel trovare il modo di provvedere un numero adequate di

sacerdoti che intendessero e parlassero la lingua italiana e fossero

abituafci a lavorare fra gli emigrant! a tine di conservarli nella fede

avita. Fortunatamente si stanno ora prendendo savii provvedimenti

per ovviare alle necessita del tempo avvenire. Mons. Farley ha ce-

duto ai padri di don Bosco 1' istituto conosciuto sotto il nome di

Seminario di Troy, il quale pud contenere 130 studenti, che sara

d'ora in avanti dedicate aH'ammaestramento dei giovani italiani, de-
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stinati al sacerdozio. Un certo numero di giovani Italian! gia studia

nel piccolo e nel grande seminario della Diocesi; possiamo anche

aggiungere che si segnalano grandemente nei loro studii. Finalmente

Mons. Farley ha messo come regola che ogni sacerdote che viene

ordinato nel suo seminario diocesano di Dunwoodie debba sapere

1'italiano. Fin d'ora vi e almeno un sacerdote che capisce 1' italiano

in ogni parrocchia dell'arcidiocesi. Si aggiunga anche che i sacer-

doti, che lasciano ogni anno il collegio nord americano in Roma,
sono di aiuto speciale nel lavoro fra gl'italiani, poiche essi iinpa-

rano regolarmente la lingua italiana.

Finalmente vi e un tratto nell'opera di Mons. Farley, rispetto

ai npstri compatrioti, che commuovera certamente il cuore degli

italiani non solo di America ma anche d'ltalia. Quando il Delegate

apostolico visitO ultimamente Nuova York, fu profondamente com-

mosso degli augurii di benvenuto direttigli in inglese da piccole

bambine italiane, educate nel convento delle snore missionarie ita-

liane : Che ogni nostro sforzo tenda, disse il Delegato, a fare di

loro delle buone americane senza pero lasciar svanire nei loro cuori

1'amore per 1' Italia! Questo e lo spirito, col quale vien fatta la

propaganda cattolica italiana nell'Arcidiocesi di Nuova York.



RIVISTA BELLA STAMPA

i.

DELLE VIRTU INFUSE TEOLOGALI E MORALI.

Uno de' grandi abasi, e de' maggiori pericoli che ne risultano

per la formazione del giovane clero de' nostri giorni, e la cono-

scenza superficiale del dogma e lo studio leggero di tutto quel cor-

redo scientifico che illustra le grandi verita cristiane, dette sopran-

naturali; che ne distingue 1'esistenza, 1'origine, il lavorio; che ne

dimostra 1'arcano congiungimento con le facolta umane naturali, e

disvela quindi 1'azione salutare che dairanima cosiffattamente di-

sposta risulta in ordine al conseguirnento deH'ultimo fine. Lo studio

elementare che se ne fa ne' corsi ordinarii di preparamento non e se

non un germe che va poi fomentato, svolto, e cresciuto col tempo
e collo studio posteriore. II qual germe corre invece, a' nostri giorni,

il vero pericolo di -venir soffocato a poco a poco, e, se non di-

strutto, certamente modificato o infiacchito, che forse e peggio. La

cagione ne e la lettura de' trattati piu o meno teologici, onde ri-

gurgitano le riviste periodiche, o quotidiane, forestiere massimamente.

Dalle quali, per mezzo di alcune cerbottane tanto vacue quanto so-

nore si trasfonde la seienza nuova ne' nostri fogli e nolle nostre

riviste, e da quelli e da queste viene sorbita nelle intelligenze quasi

novelle de' nostri giovani cultori del gregge di Cristo.

II nuovo, il nuovo sopratutto affascina questi inesperti ! E non

vogliono o non ponno intendere, che il nuovo in re dogmatica e

tanto oosa novissima, che tocca 1'eresia. II separare nelle verita dogma -

tiche I'elernento storico dal teologico, e 1'opera dell'anatomico che

per cercare col bisturi 1'anima intellettiva in un corpo vivente, ne

dissecca il tessuto e ne distrugge il cornposto : cotali esperimenti vanno

fatti nel cadavere o in corpore vili, non perd mai con I'intendimento

di studiarvi o di rinvenirvi 1'anima spirituale, che non c'e. La Chiesa

cattolica e un corpo vivo, di cui il soprannaturale e 1'anima in-

formatrice, che fu ed e sempre invariata, che animd le prime
membra de' tempi apostolici, si allargd in tutto il monclo ro-

mano e barbaro, e si distende oramai sopra tutte le rive dell' uni-

verse: la quale perd col moltiplicarsi delle parti soggettive e sempre
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quella dessa, i ientica ed immutata, di prima di ora e di poi. Per-

tanto I'iafluenza di qualsiasi mezxo in lei, come la denominata virtu

dell'adattamento, sono parole senza senso : ella si veramente si adatta

ad ogni creatura, ma da e non riceve virtu, e sopra qualsiasi mezzo

di tempo e di persone versa ella Tinfluenza sua trasformatrice: non

perd mai da tempo e da persone e intluenzata. Piu e meglio poi

che una parola senza senso, la selezione, ossia il frutto di una evo-

luxione progressiva interna che trasforma sviluppando e perfezio-

nando, applicata a Vessere delle verita soprannaturali o rivelate,

d tale uno sproposito, che basterebbe esso solo a distruggere fun-
ditus lo stesso concetto di verita dogmatica, immutata ed imrnuta-

bile di natura sua.

Eppure con coteste novita sckerzano e si trastullano certi spiriti

leggeri de' nostri tempi. Un tal giuoco pero non riesce loro senza

pericolo, perche essi si davvero risentono 1' influenza del mez-z o in

cui vivono, che e saturo di razionalismo e di libertinismo piu che di

liberta
;

essi si adattano inconsideratamente alle condizioni de' tempi
e degli uomini nuovi

;
essi ne accolgono lo spirito e ne sorbiscono

gli element!
;
e cosi si opera nelle anime loro il lavorio di una vera

.wlezione in senso inverse ! Invece d'influire, trasfondendo la virtu

soprannaturale nel mondo delle intelligenze moderne che sono ripiene

di naturalismo, essi all'attrattiva del naturalismo vengono presi, e

rimangono guadagnati : invece di vincere, sono vinti !

Accanto perd a coteste intelligenze leggere, che nel cercare la

novita non dicono ne pure nulla di nuovo, scorgiamo con piacere
uomini che il grande ingegno ed il lungo studio ci disvelano in

ponderosi volumi, ordinati appunto non gia alia ricerca del nuovo,
ma allo splendore del vero. Si rechi uno in mano 1'opera teste

uscita alia luce, del P. Santo Schiffini, rhe ci presenta un trattato

composto intorno le Virtu infuse teologali e morali 1
. L'argomento

e dei piu difficili della teologia cattolica, e d'altra parte e vecchio,

quanto 6 vecchia la rivelazione divina e il divino rivestimento di

tutto il corredo soprannaturale, onde 1'anima del primo uomo usci

dalla mano creatrice gia pura e disposta a salire a le stelle.

Eppure il ch. Autore tratteggia e svolge il ponderoso tema con

tanta profondita d' intuizione, con tale larghezza di vedute, e con

tanto sen no di dottrina, che nel seguirlo in alcune delle trattazioni

1 Tractatus de virtutibus infusis, autore P. Sancto Schiffini S. I; di

pp. XII-695 in 8 )

gr. Friburgi Brisgoviae, sumptibus Herder, 1904. E
seguito da un indice alfabetico delle materie, assai accurate, che age-
vola di molto lo studio e la consultazione dell'opera.
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piu difficili si sente subito 1'uomo maestro. Ne cid veramente deve

arrecar meraviglia, chi conosca come da oltre a trenta anni 1'egregio

Professore non ha cessato mai di applicare a quelle alte discipline

1'attenzione di uno studio indefesso e Vacribia di un forte ingegno.

Che differenza si sente subito nel primo confronto delle opere di

questa fatta con quelle elucubrazioni tumultuarie di alcuni neote-

rici, i quali allo studio profondo ed alia meditazione assidua sup-

pliscono col carpire qua e la da riviste straniere alcun fiorellino

che mandi olezzo di novita !

In questo volume 1'Autore svolge e compie quanto gia aveva

iniziato nel trattato De Gratia, uscito alia luce un due anni fa:

tanto il De Gratia come questo De Virtutibus infusis possono a

buon diritto considerarsi come due opere che svolgono un mede-

simo concetto, vale a dire la vita divina nell'uomo 1
.

Ma diamo un saggio ai nostri lettori del contenuto del nuovo

volume.

Tutta la materia e svolta in sette disputazioni, le quali si sud-

dividono in sezioni, corrispondenti in nuinero ed in estensione alia

gravita della cosa trattata. La prima (pp. 1-55) ci presenta come

a dire la metafisica delle virtu infuse, I'indole, il numero, delle

virtu teologali; la distinzione, la spiegazione del famoso adagio

virtus occupat medium delle virtu morali, 1' accrescimento

delle stesse e la loro durata nel soggetto. Tre disputazioni versano

intorno alia Fede : al suo oggetto, al suo atto, alia necessita di

quella virtu, che e la prima radice della salvezza eterna (pp. 71-

338). Le due altre sono consacrate alle virtu teologali, speranza e

carita (pp. 349-522). L' ultima abbraccia in otto se/ioni quanto si

riferisce alle quattro virtu cardinal!
,
che hanno sortito nn tal nome

dall'essere elleno come i cardini delle azioni morali deH'uomo cri-

stiano (535-657).

II P. Schiffini e, a nostro parere, uno di quei pochi che nel

professarsi seguaci della dottrina di S. Tommaso mantengono col

fatto la significazione di quella nobile seguela. La conoscenza di un

dottore come 1'Aquinate non e cosa da spiriti piccoli od appassio-

nati, esige lo studio delle varie opere di quel grande, studio pero

1 Vedi la recensione, che del trattato De Gratia facemmo nel

quad. 1220 pag. 187 e sgg.
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non superficial ma quello assiduo e vasto, che conduce alia pos-

sessione sincera e sicura della mente dell'angelico Dottore.

Ne" d'altra parte egli presenta quella tal quale presunzione, che

induceva alcuni a tenere in poco conto uomini di primo cartella

come un Suarez, un Lugo, ed altri celebri teologi che hanno la-

sciato gran nome nella scuola.

Questi pregi noi scorgiamo schiettamente in tutto questo trattato

delle virtu infuse; ma essendo impossibile di poter neppure ten-

tare 1'analisi di tutte le materie in una semplice recensione, ci con-

tenteremo di darne a vedere una qualche prova altneno in quella

parte, dove i'Autore espone uno dei punti piu scabrosi che presenti

la psicologia umana. E la sezione III della Disp. IY, in cui si fa

a dimostrare in che modo 1'atto di fede si appoggi sull'autorita di

Dio rivelante (p. 195-213). Dopo aver dimostrato essere Vautorita

di Dio rivelante, 1'oggetto movente il nostro intelletto ad assentire-

alla verita rivelatagli, ed il magistero indefettibile della Chiesa costi-

tuire la regola viva di quell'assenso, il presente quesito e rivolto-

allo studio dello stesso atto del credere.

E certo, che nell'analisi psicologica di questo atto si scorge il con-

corso di molte di quelle operazioni intellettuali, che si chiamano

giudizii. Infatti all'atto della mente che ad una verita proposta ade-

risce a cagione delPautorita di Dio rivelante, devono concorrere

1) la veracita infallibile della divina testimonianza, 2) la esistenza

di essa testimonianza. Ora questi giudizii concorrono tutti insieme

nellWfo di credere, per modum unius? o invece, presupposte la

rivelazione divina e la sua irrefragabile verita, siccome ragione del

credere, 1'atto di fede e un giudizio semplice che coglie immedia-

tamente il suo oggetto, ossia il mhtero proposto a credere?

L'Autore rigetta ogni complessibilita di giudizii, che o per di-

scorso formale o per discorso virtuale cagionino 1'atto del cre-

dere. Non concede al De Lugo, che esso atto sia una conclusione

necessariamente derivata in forza di due altri giudizii, co' quali

1' intelletto ha percepito simultaneamente avere Iddio parlato ed

essere il divino eloquio infallibile. Ne ammette col Suarez, che 1'atto

di fede sia un giudizio composto, col quale in forza dello stesso

motivo, vale a dire propter auctoritatem Dei revelantis, si creda non

solo la veritas revelata, ma altresi ed insieme il motivo stesso con

che quella verita si afferma.

Eliminata quella doppia maniera di spiegare 1'atto della fede,.

che pure piacque a quei due alti intelletti del De Lugo e del Suarez,.

lo Schiffini, fondandosi sulla dottrina di S. Tommaso, che riferisce'
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a p. 199 (dalle Quaest. disp. de Verit., q. 14, a. 1), cosi stabilisce la

propria sentenza nella tesi seguente, che & la XVII : In actu

christianae fidei nullus exigitur discursus sive formalis sive vir-

tualis, sed bene esse potest indicium plane simplex, quod sub int-

perio voluntatis indivisim feratar in mysterium revelatum ut in

obiectum creditum, et m auctoritatem Dei revelantis ut in ratiu-

nem credendi (p. 200)
1

.

Coll' introdurre la volonta siccome impellente Tintelletto ad as-

sentire al mistero rivelato, certamente il ch. Professore esprime una

dottrina cavata dalla cornune esperienza degli atti umani. Quando
infatti ci si presenta a credere una cosa da noi non vista o non intesa

immediatamente, ma a cui tuttavia diamo il nostro assenso a ca-

gione dell'altrui testimonianza, che sappiamo altronde essere incon-

cussa, in questi casi 1' impero della volonta sull' intelletto e cosa

indubitata, e 1'atto del credere riesce perfettamente libero. D'altra

parte, questa e indubitatamente la dottrina di S. Tommaso, di cui

sono arrecate le testimonianze calzanti (p. 202); ed inoltre e dot-

trina meno ricercata, che non sia quella esposta nelle altre opi-

nioni, delle quali evita le difficolta non piccole : sono altrettanti

segni della verita, che in essa si contiene.

Quindi 1'autore prova la sua tesi dalla natura stessa dell'atto di

credere, in quanto si distingue sia dalla semplice opinione, sia dalla

conclusione scientifica. Nel che adduce testimonianze chiarissime

di S. Tommaso, e dello stesso Suarez nel suo trattato De Incar-

natione, dove 1'esimio Dottore spiega questa cosa in tutt'altra ma-

niera da quella che fece ne' trattati De gratia, e De fide. II inodo

poi con cui Fintelletto con un atto semplice colga insieme e la

verita rivelata, e, pel bagliore concomitante di luce intellettuale, com-

prendi nell''esercizio del suo atto eziandio Fautorita di Dio rive-

lante, ossia actu exercito come dicono gli scolastici, e spiegato di-

1 La sentenza dell'Autore, g'ia seguita da antichi teologi di buona

lega, 6 adottata pure da illustri teologi recenti, v. g. dall' Emo MAZZELLA

(DeVirtut. infas., disp. Ill, prop. 31), edal P. CH. PESCH (Praelect. dogmai ,

torn. 8, de fide theolog., sect. 4). Pure cosi egli asserisce di se con sa-

pientissima modestia : Ad me quod attinet, hanc sententiam in eo, quod
affirmat, semper censui verissimam, nee dubito quin pro ea militet sut'-

fragium Doctoris Angelici. Consulto dixi in eo quod affirmat . Neque
enim aeque certum apud me est, hoc uno tantum modo auctoritatem

Dei revelantis, prout est proprium motivum lidei tlieologicae, attingi al)

intellectu credentis. Ceterum etiam de hat- re dicam quid sentiam, post-

quarn vindicavero id quod praecipuum est, par tern sc. affirmantem huiu's

sententiae (p. 200).



TEOLOGALI E MORALI 185

stesamente nella solazione delle difficolta, nella quale la mente

dell'Autore si apre piu largainente, e si genera nel lettore a mano

a mano un pieno convincimento.

La stessa profondita e sicurozza di dottrina, esposta sempre con

sobrieta e misura, si scorge nelle susseguenti disquisizioni intorno

le altre virtu della speranza e della carita. Quindi in una ultima

disputazione (p. 535-657) svolge il suo trattato delle virtu cardi-

nali, e presenta una dottrina tutta pratica, tutta frutto d'illuminata

esperienza, onde rimangono pienamente illustrate le dette virtu, in-

sieme con quelle altre che in esse s' incentrano.

Torneranno a nostro credere utilissime le sapienti osservazioni,

che 1'Autore moltiplica intorno alia virtu della religione, all'ora-

zione vocale e mentale, alia meditazione e contemplazione, come

pure quella intorno alia natura dell'ubbidienza, al privilegio della

virginita, ecc. ecc. Sono tutte nozioni di molta importanza e pre-

ziose per chi non voglia ingannare se stesso o altrui nella vita

spirituale, e per chi ha il dovere di portare al sacro tribunale della

penitenza la debita cognizione del cuore umano e de' vari obblighi

speciali derivanti da ciascuna virtu, come quella pure dei vizi op-

posti, i quali come trista gramigna potrebbero pur troppo ingom-

brare ed anche soffocare i semi fecondi di santita, che la grazia di

Dio sparge con divina larghezza nelle anime cristiane.

Noi auguriamo ai maestri di coloro che imparano le sacre di-

scipline di far tesoro di libri di questa fatta, per educare a scienza

seria e formare con metodo sicuro le menti dei futuri leviti, che

crescono esercitandosi nella palestra degli studiia speranza della Chiesa

e della societa cristiana. Dalla sicurezza delle dottrine e dal modo di

trasfonderle nell'anima, dipende la purita di quell'insegnamento cbe

illumina i popoli, li coltiva, e li conserva nella via del bene. Le

dottrine pericolose, le novita nella teologia e nella morale, sono il

frutto di studii nel principio diretti male e mali governati : i quali

poi non arrecano nel clero se non divisione e scissure, e nel po-

polo generano scandalo e malo esempio.
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II.

UN SANTO NEL CLERO PIEMONTESE.

Ci duole che la grande copia del libri che piovono (bonta del

nostri corrispondenti) alle nostre riviste ci abbia tolto di parlare

piu presto di qaesta Vita del Dottor teologo Leonardo Murialdo l
.

Diciamo subito molto in poco: non ci ricorda di avere letto mai

le memorie di altro servo di Dio, le quali ci abbiano lasciato piu

viva e piena impressione di un vero santo come quelli che vene-

riamo sugli altari. Certo non presumiamo di prevenire la sen-

tenza, unica autorevole in tale giudizio, della S. Madre Chiesa, ma
confessiamo il sentimento personale che ci sorgeva nel volgere e

rivolgere i fogli della vita predetta e piu e meglio si radicava in

noi nell'avanzarci verso la fine. Chi scrive queste linee conobbe di

persona il Murialdo e il suo biografo, e considera quale fenomeno

singolarmente notabile che questi, stato lungamente ammiratore fa-

migliare del primo, non si lascia mai vincere dalla nobile affezione

verso il suo eroe, a dar pure una pennellata che senta di panegi-
rico. Egli scrive esattamente i fatti, e li. Noi cercheremo di seguirne

1'esempio in questa rassegna.

D. Leonardo Murialdo, nato di signorile famiglia in Torino nel

1828, finl i suoi giorni quivi stesso nel 1900. L'educazione sua

clericale, dopo passati parecchi anni di studii letterarii nel Collegio

dei Padri Scolopii a Savona, venne mirabilmente guidata nel Semi-

nario di Torino da illustri e virtuosi sacerdoti, che lasciarono un

nome onorato nella storia ecclesiastica del Piemonte. II dottorato

in sacra Teologia ebbe, come allora si usava, all' Universita, pre-

sente il Ministro della pubblica Istruzione, che nel maggio del 1850

era Groffredo Mameli. Sali finalmente all'altare il 21 settembre del-

1'anno seguente, nella festa di S. Matteo Apostolo.
Da quel giorno fino al giorno del suo felice passaggio al cielo,

egli non ebbe piu altro in mira che il sacro ministero sacerdotale,

con non altra intenzione che quella di giovare al prossimo con per-

fetto disinteresse di ogni intento volgare e umano. Comprese subito

che in quei tempi, agitatissimi dalle novita politiche, egli doveva

1 Vita del T. Leonardo Murialdo, Rettore degli Artigianelli di Torino,
e Fondatore della pia Societa di S. Giuseppe, per D. EUGENIO REFFO,
sacerdote della stessa pia Societa. Torino, tip. degli Artigianelli, 1903,

in 16 di pp IV-344.
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insistere piu che inai nella pieta ecclesiastica e nel perfezionare la

sua scienza: pregare e studiare furono i suoi precipui affari, fuori

del tempo che consacrava alle altrui necessita spiritual!. Le sue

amicizie cogli eccellenti sacerdoti di che era dovizioso il clero pie-

montese, le sue conversazioni, i suoi disegni a questo solo miravano.

Tra queste sante disposizioni egli fa scelto per direttore d'un' Opera
di pieta insigne, dove fece ottima prova, e donde venne a levarlo

e quasi a promuoverlo a piu importante ufficio il venerando Fon-

datore dei Salesiani D. Giovanni Bosco. Ed ecco corne pass6 la cosa

tra i due santi uomini. D. Bosco il quale cercava il Murialdo, s'im-

batte con lui una mattina in via Dora Grossa. Lo fermo" e gli do-

mandd : Signor Teologo, mi pagherebbe lei un po' di colezione ?

Detto fatto. Si entro in un caffe, e D. Bosco persuase 1'umile

e riluttante giovane sacerdote ad accollarsi la direzione dell' Ora-

torio di S. Luigi.

Ne segui nei giovani che lo frequentavano un vivo fiorimento

consimile alle scuole popolari di D. Bosco, finche 1' Oratorio venne

mutato in due scuole elementari. Delia riavuta liberta il Murialdo

si valse per passare qualche tempo nel celebre Seminario di S. Sui-

pizio, a Parigi, e sebbene gia sacerdote da quattordici anni, voile

starvi come semplice chierico, imparando molte cose utili pel go-

verno della gioventu, e lasciando grandi esempii di urnilta e di

pieta ecclesiastica ed anche di squisita gentilezza. Torno in patria

piu che mai raffermato e acceso nella sua vocazione di spenders!

tutto al popolo e per la gioventu derelitta. Ne tard6 Iddio a for-

nirgli ampio e degno teatro ove santificare se stesso santificando gli

altri. La Commissione presidente del grande Istituto di Carita detto

degli Artigianelli si risolvette di supplicarlo a prenderne la dire-

zione. Yorremmo qui riportare la pia, umile, affettuosa lettera con

cui il Murialdo accetto il ponderoso e doloroso 'onore.

EntrO in ufficio, la festa dell'Immacolata Concezione del 1866
r

e comincio la sua grande camera di apostolo della gioventu, di

saggio educatore, di sacerdote tutto di Dio e del popolo. Ne ba-

stando al suo zelo le immense cure della communita che reggeva
di circa dugento giovinetti educati al lavoro, si porgeva alle opere

pie e popolari dov'era richiesto. Volendo il sant'uorno dare stabi-

lita alle tante sue opere, sentl la necessita di riunire in un fascio

di regolare Istituto i suoi cooperatori. Bisogua leggere la storia

della Congregazione di S. Giuseppe, del Murialdo, iniziata nella

festa di S. Giuseppe del 1873, e finalmente approvata solenne-

raente dal Santo Padre Leone XIII, il 17 giugno 1897. \i trionfa
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in modo mirabile il soprannaturale, non solo nel Fondatore, ma
nei singoli aiutatori e consiglieri, tra i quali il venerabile uomo

D. Bosco, amico intimo del Murialdo.

La prima istituzione della Pia Societa fa epoca nella vita del

Fondatore. Nuova copia non piu di semplici amici e cooperatori,

ma di fratelli collegati col Superiore si affaticano sotto la sua di-

rezione alle opere di zelo, quindi la fiorente colonia agricola, a Ri-

voli nelle vicinanze di Torino, e quivi pure 1'Oratorio del S. Cuore,

e la Casa Famiglia in Torino stesso, la casa di Noviziato alia

Yolvera. Delle quali fondazioni e meravigliosa la storia e olezzante

di celestiale profumo. Ne tard6 molto 1'Istituto a propagarsi fuori

del Piemonte, e ad estendersi in nuove fondazioni a Geneva, a Ye-

nezia e in varii luoghi del Veneto, in Tirolo, nelF Emilia, nella

Dalmazia. Sempre con preziosi vantaggi dei poveri e della giovi-

nezza abbondonata.

Chi acconipagna i passi del Murialdi in ciascuna di queste

grandi opere si trova inaspettatamente a fare conoscenza coi piu

insigni sacerdoti e prelati del clero in quelle contrade, ed ancora

coi piu cospicui personaggi del laicato cattolico del nostro tempo.

E una galleria di quadri incantevole, massime a chi considera che

tutti costoro trattano con incomparabile venerazione F umilissimo

Fondatore della Pia Societa di S. Giuseppe e dalla prudenza di

lui si lasciano dolcemente governare. Sono pagine, come gia in

generale tutto il libro, piene di fatti importanti. E uno dei singo-

lari pregi del chiaro biografo D. Eugenio Reffo, il non indugiarsi

in ornamenti : e tutto azione viva di storia contemporanea.

Alia parte strettamente storica egli fa seguire alquanti capi-

toli in cui piu di proposito mette in mostra il carattere personale

del Teologo Murialdo
;
e le sue virtu. // Superiore della Congre-

gazione, La sua fede e devozione, V Umilta e la mortificaxione :

e via via cerca d' ultimare il perfetto ritratto delF anima grande

ch' egli propone alia comune imitazione. E delizioso il racconto

delle sue infermita, curate, a quanto sembra, dalla B. Yergine,

una volta poi dalla visita personale di D. Giovanni Bosco, suo in-

timo, una ultima volta curato alia tomba di D. Bosco gia passato

agli eterni riposi. Noi benediciamo di cuore la mano che vergo

queste pagine, vera fotografia d' un sacerdote santo. II clero e il

popolo vi trova un alimento acconcio ad approfittarne pel suo avanza-

mento spirituale, tanto piu che gli esempii del Murialdo sono di quel

genere moderato, che facilmente sembrano arrivabili, e pure tutti

insieme costituiscono quella sublime perfezione, che la S. Chiesa
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esalta in S. Giovanni Berchmans, il quale calcando in apparenza

vie ordinarie seppe arrivare ad uaa santita straordinaria.

II biografo non 1'accenna, ma 1'osserviamo noi, come il clero

e quella parte di laid generosi che militano nelle opere di reli-

gione, nelle societa della gioventu, nei circoli parrocchiali, tra gli

operai, col popolo in generale, vi scorgeranno ad occhio veggente,

che se essi vogliono ottenere frutti degni delle loro nobili inten-

zioni, non debbono gia ricorrere a rnezzi e motivi naovi, si bene

valersi con novella virtu di quelli che fino a ieri vediamo riuscire

efficacissimi a bene del popolo nelle mani del Teologo Murialdo,

che non e antico, ma modernissimo, di ieri, e niente alieno dal-

1'adattarsi a' nuovi tempi.

II clero poi dedicate alle societa benefiche, di educazione, jdi

soccorso, di conservazione, della pieta ne' giovani e nei poveri,

scorgera, meglio ancora che i laici, nella vita ecclesiastica e popo-

lare del Murialdo un faro luminoso per sua guida. Tocchera con

mano come non nella tattica mutata e ringiovinita giovera prati-

camente al popolo dei nostil giorni, si colla vita esemplare, collo

studio, colla sottomissione al proprio prelato e al Sommo Ponte-

fice. Cosi arrivarono a splendere come lucidissime stelle tra i be-

nefattori del popolo i compaesani suoi piemontesi, santificatisi in

Torino, Brunone Lanteri, il Teologo Guale, i colebri predicatori,

canonico Nasi e D. Giordano, il venerato monsignor Gazzelli, e in-

nanzi tutto quei grandi le cui cause di beatificazione si trattano

ora in Roma, il Cottolengo, il Bosco, il Cafasso, sulle cui orme

cammind fedelmente il dottor teologo D. Leonardo Murialdo.
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della. Stamps,) della Clyilta Cattoliea
,
non pad 1' Amministrazione assumere in nessuna

maniera 1'incarico di provvederli, salvo che i detti libri non sieno indicati come vendibili

presso ia stessa Amministrazione. Ci6 vale anche per gli annunzi delle opere pervenute alia

Direzione e di quelle indicate snlla Copertina, del periodico.
L'AMMINISTRAZIONE .
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ANNUAIRE de I'UmversitS catholique de Louvain. 1904, 686me annee.

Louvain, Van Linthout, 16, XXXII-500 p.

II presente Annuario puo dirsi

il libro d'oro o il libro d'onore del-

1'Universita di Lovanio, Esso solo e

un onorifleo documento di quella ce-

lebre Universita, trovandosi descritti

tutti i titoli che possono onorare uno

Studio generate: le persone inse-

gnanti; i varii collegi accademici con

gliedifizii a loro proprii, come biblio-

teche, laboratorii ed altro; i program-

BIANCHI CAGLIESI FLORIANO.

fica, 19d4, 16, 114 p.

Chiunque ha conosciuto il Com-

mendatore Floriano Bianchi Cagliesi,

morto nell'aprile del 1899, non pu6
non serbarne cara ricordacza, come

d'uomo di bello ingegno, di fermo ca-

rattere, di fede indomita, d'indole ge-

nerosa. E perd fara plauso al de-

gno suo flglio sacerdote Vincenzo

d'averne voluto tramandari ai posteri

la memoria collo stenderne una bella

biografla, e col pubblicarne le rime

in cui egli soleva cercare un nobile

sollievo da cure maggiori. Eleganti

sono gl' idillii in cui cant6 la belta

e la virtu della nobil donzella che

nel 1856 ottenne in isposa, e spiranti

una mite fragranza di fiori e di campi;
ma piu gravi e migliori le poesie che

in et& piu matura venne dettando

con aperti intendimenti morali e re-

ligiosi, e che soleva recitare or nel-

1'una or nell'altra delle tante acca-

demie delle quali era socio. Tra esse

mi di tutte le varie facolta e di tutti i

corsi; la lista degli ammessi ai gradi

accademici e quella degli scolari. Nel-

1'anno scolastico 1902-1903 si nume-

rarono ben 2070 scolari. Le facolta

sono le seguenti : Teologia, Diritto,

Medicina, Filosofia e Letteratura,

Scienze, Agronomia, Scuole speciali

di arti, manifatture, genio civile, ec-

cetera.

Rime. Roma, coop, poligra-

son degne di special menzione quelle

intitolate: La Madre di Dio, Roma
e Franceseo Petrarca, A. Sirio. For-

mato sui classici, ei ne ritenne eeni~

pre lo stile e la frase, fors'&nche piu

di quel che vorrebbero certi moderni,

ma non fu servile ne freddo mai. Cl

piace chiudere questo cenno con al-

cuni versi del ch. mons. Bartolini,

il quale in una gentile poesia dedi-

cata alia famiglia BiaEchi-Cagliesl,

il giorno 2 ottobre 1898, cosl ritraeva

il carattere morale e il valore lette-

rario del capo :

Per fede antica intrepido
II genitor 1'eletta prole ammira;
Campion de' vati, classiche

Note armonizza sulla tosca lira:

Uontro 1'infesto turbine

Di nova eta, qual torre salda ai venti,

Non mai del vero timido

Amico, avverso ai menzogneri ac-

[centi

BONOMELLI GEREMIA, Yescovo di Cremona. Question! religiose,

morali e sociali del giorno. Roma, Desclee, 1903, 8

486 p. L. 6.

di

,
VIII 360

;

Si hanno qui diciotto lettere pa-
storali che I'illustre Vescovo diede

in luce ogni anno dal 1880 al 1896.

A mano a mano che comparivano,
furono accolte con molto favore, tanto

che se ne fecero parecchie edizioni,

ora di ciascuna separatamente, ora

di piu insieme.. E non e maraviglia,

perche trattano tutte d'argomenti del

giorno, e ne trattano con chiarezza

e calore, ed anche con sufficiente

pienezza, siccbe ci sembra giusto il
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giudizio che Pillustre Prelate da egli

stesso di quest! suoi lavori : Ogni
lettera pastorale, se 1'amor proprio

noa m' inganna, e una vera mono-

grafla; e 1'argomento che vi si svolge,

vi e proposto e dimostrato in guisa,

che per la comune dei lettori e ba-

stevole. Chi leggera con qualche

attenzione ciascuna raonografia, ne

DEBROAS L. Le Drame de Pekin en 1900. Ouvrages illustre de

notnbreuses gravures. Paris-Lille, Desclee, 8 gr., 300 p. Fr. 5.

I fatti di guerra che si succe- chi, bench& siano tali da poter rin -

ho tutta la fiducia, avra sufficiente

conoscimento del soggetto di cui si

tratta: non sara largo e profondo, lo

confesso, ma bastevole all'uopo. >

(p. V). Fu dunque ottimo consiglio

quello della celebre l;breria editrice

Desclee di darci ora riunite insieme

tutte queste preziose monqgrafie.

dono ora neU'Estremo Oriente ac-

crescono 1'opportunita di questo libro

gia di per se tanto interessante. La

presente narrazione ci mette sot-

t'occhio le fasi della spedizione re-

cente che liberd Pekino; masoprat-
tutto enpone con grande chiarezza il

colpo di Stato che precedette la sol-

levazione, gl'intrighi di palazzo che

la prepararono, e certe complicita e

responsabilita, sulle quali 1'Europa

ha creduto di dover chiudere gli oc-

DE KERVAL LEON. Sancti Antonii de Padua vitae duae quarum
altera hucusque inedita. (Collection d'etudes et de documents, V).

Paris, Fischbacher, 1904, 8, XiV-304 p. L. 10.

novare gli stessi disordini e attentati

anche peggiori. L'Autore si estende

specialmente sulla difesa delle Le-

gazioni, mette in rilievo il valore dei

marinai di Pe-tang, e segue i terri-

bili Boxers nelle loro devastazionia

traverso le provincie, racccgliendo,

anile orme loro sanguinoae, bellis-

simi esempi d'energia da par+e dei

missionarii, e di fedelta da parte delle

popolazioni.

Non puo negarai che una gran

parte degli scrittori della vita di

S. Antonio di Padova si siano mo-

strati piu solleciti del lato miraso-

loso che del lato semplicemente sto-

rico, perchfc p;u di quello che di

questo era avido il medio evo. Ma

ora, da una dozzina d'anni, si attende

di proposito a liberare 1'agiografia

antoniaua da quelle giunte di cui

1'aveva ingombrata una pieta malin-

tesa. In questo senso fu scritta la

sostanziosa e seria monografla del

Lepitre e il lavoro del Palatini : Dalla

leggenda alia storia; e, sotto il ri-

spetto iconograflco e artistico non

pu6 trascurarsi il bel libro del de

Mandach : S. Antonio di Padova e

Varte italiana.

Con questo medesimo intendi-

mento il ch. de Kerval pubblica ora

questo volume contenente due vite

antiche di S. Antonio. La prima, che

& la piu antica, fu sc pitta prima
del 1249, da tin Frate Minore che

probabilmente risedeva a Padova.

Questi dichiara d'aver conosciuto i

primi anni del Santo da Soevio II.

che fu Vescovo di Lisbona dal 1210

al 1231
;

le sue predicazioni dai re-

ligiosi della Romagna e dagli abi-

tanti della Lombardia; la morte e i

funerali dai Frati Minori probabil-

mente di Padova. Questa Legenda

prima e assai sobria di miracoli. Essa,

attese le fonti a cui risale, e di una

preziosita manifesta. Non meno

preziosa e la seconda
t
chiamata Le-
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Benignitas ,
che il Kerval

pubblica ora per la prima volta,

traendola dal manoscritto Rosenthal,

divenuto proprieta deila facolta di

teolog-ia protestante dell' Universitk

di Parigi. Intorno all'una e all'altra

leggenda egli ha speso diiigentissime

cure, illustrandole con note e con un

commSntario degni di queU'erudito

che e, tutto inteso a ridarci la ge-

nuina fig-ura di S. Antonio libera

dalle frange e dagli altri ingombri
de 1

quali i secoli T hauno sopraca-
ricata.

Bell'uffizio quello di ristaurare e

d'espurgare la storia : purche il ri-

stauratore non cambisi in distruttore.

FERRETTON F. Vita del B. Benedetto XI trivigiano. Treviso,

Martinelli, 1904, 16, 116 p.

- Compendio della vita del B. Benedetto XI. Ibidem.

In quest'anno 1904 ricorre il se-

sto centenario della inorte del B. Be-

nedetto XI, rnorto a Perugia ai 7 lu-

glionel 1304. A Trevise, sua patria,

ne sono gia. state inaugurate le fe-

ste fin dallo scorso novembre, con

un pellegrinaggio diocesano, prima
a Perugia alia sua tomba in S. Do-

menico, indi a Roma al trono di Pio X
pur trevigiano, come il B. Benedetto,

ed esaltato alia suprema cattedra

precisamente nel VI centenario dalla

esaltazione del primo. Per tali fe-

steggiamenti fu fatta e pubblicata
dal prof. Ferretton una monografia

compilata sui documenti antichi e

coevi al Beato, e anche augli ultimi

studi fatti dal Grandjean francese e

dal Punka tedesco, e pel popolo fu

similmente fatto e pubblicato un bre-

ve compendio : monografia e com-

pendio che furono gia presentati al

S Padre, e che ora qui noi presen-

tiamo ai nostri lettori, specialmente
delle provincie venete, invitandoli a

fame lor pro. II libro e stampato in

bella edizioncina, coii carattere ni-

tido, buona carta e alcune eleganti

illustrazioni.

FONSEGKIVE GEORGE. Mariage et union libre. Paris, Plon, 1904,

16, 396 p. Fr. 3,50.

L' illustre direttore della Quin-

zaine, si 6 proposto di sciogliere la

questione del divorzio secondo i dati

della storia e della filosofia. Prima

consulta la storia, per sapere ci6 che

sono state nel fatto le Istituzioni ma-

trimoniali, e trova che in tutte le

legislazioni, tranne il cattolicismo, il

matrimonio e stato considerato come
dissolubile. Dovunque poi e stato am-

meeso il divor/io, fa ammesso perche
si riguardava il matrimonio come un
contratto stretto nell'interesse dei

parenti o delle tradizioni della loro

1904, vol. 2, fasc. 1292.

stirpe: solo il cattolicismo ha netta-

mente professato che il matrimonio

aveva per iscopo principale la prole
in luogo dei parenti, 1'avvenire in

luogo del passato. Allora poi venendo

ad esaminare da filosofo la Costitu-

zione coniugale, il Fonsegrive stabi-

lisce che, in virtu delle leggi natu-

rali, se il matrimonio non avesse per

iscopo la prole, avrebbe perduto la

sua vera ragion d'essere. Donde viene

giustificata la legge che condanna il

divorzio.

13 9 aprile 1904.
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GRISAR H. d. C. d. G. San Gregorio Magno (590-604). Traduzione

dal Tedesco di A. DE SANTI d. C. d. G. Roma, Desclee, Lefebvre

e Com. Editor!, 1904, 8, 404 p. L. 4.

Fu ottimo pensiero della Casa

editrice Descl6e di rimettere in luce

in volume separate la bellissima storia

del Pontificate di S. Gregorio Magno,
che apparve dapprima nei quaderni

della Civiltd Cattolica in occasione

del primo centenario gregoriano e

che poi con qualche leggero raccor-

ciamento fu inseiita dal ch. Autore

nella terza parte del primo volume

della sua Storia di Roma e dei Papi.

La stupenda flgura del grande pon-

GUERRIERI LEOPOLDO, prof.

tefice vi e delineata con mano vera-

mente maestra, e mentre pure ri-

sponde allo stato dell'investigazione

storica piu recente, nulla ha perduto
del suo tradizionale carattere, anzi

questo vi si mostra impresso con

nota tanto piu ferma, quanto meglio

risponde alia verita della storia.

L'esposizione attraentissima dell'ori-

ginale tedesco e conservata nella

traduzione italiana, dovuta alia facile

penna di un nostro egregio collega.

Bozzetti Oriental!, Siria e Pale-

stina, con illustrazioni. Siena, tip. ed. S. Bernardino, 1904, 16,
238 p. L. 2.

In queste pagine non sono ne

lunghe descrizioni... n& minute nar-

razioni... Vi sono piccoli quadri dei

paesi e delle popolaziani e 1'impres-

sione avutane; quindi la forma del

Bozzetto, cue coglie a volo la nota

caratteristica dei fatti... (prefaz.).

Quindi, soggiungiamo noi, la nota

personale, che sempre torna viva e

gradita, perche scevra del con-

venzionale, anche se deve toccare

di paesi e di memorie cento volte

descritte e raccontate. Per la clas-

sica terra d'Atene, per la Siria, per

Damasco e pel Carmelo, in Galilea

ed in Giudea, la comitiva dei 219

pellegrini italiani, a capo di tutti

1'Eino Card. Ferrari brcivescovo di

Milano, visitano santuarii della reli-

gione e deli'arte, i monti e la terra

novello vigore di fede, di carita, di

devozione.

Nel pubblicare i suoi appunti di

viaggio, riforbiti solo coli'eleganza

toscana, il Guorrieri giustamente ha

voluto lasciare loro il carattere di

note fuggitive. Le quali sono piu

gpontanee, dispensano 1'A. dall'in-

trigarsi nelle spinose disquisizioni

critiche, dal decidere dubbi archeo-

logici o delicate leggende locali; ne

la pretendono a giudizii adequati

intorno alle condizioni morali o po-

litiche dei paesi percorsi, mentre pure

ne rappresentano 1'effetto primo e

piu palese anche ad un viaggiatore

afFrettato. E con tutto cio sotto forma

di piacevole lettura porgono un vero

pascolo d'istruzioce varia e di pieta

cristiana.

calcata dall'Uomo Dio, riportandone

LANZONI FRANCESCO, can. Sopra un Manoscritto antico intorno

alia vita del b. Nevolone faentino, nota critica. Faenxa, Novelli e

Castellati, 1903, 8, 20 p.

II Cantinelli, cronista faentino, un pio religiose terziario di S. Fran-

morto nel 1306, racconta sommaria- cesco,dettoNovellone,e volgarmente

mente le geste e la santa morte di Nevolone, riferendosi ad una vita an-
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tica del medesimo. Questa vita si cre-

dette da alcuni di riscontrarla in uno

scritto biografico, che il ch. Lanzoni

qui esamina, indicandolo col nome di

Anonymus antiquissimus. Egli prova

che costui scrisse tra il 1415 ed il

1474, e quindi 1'opera sua, la quale

ha piuttosto sembiante di panegirico

che di storia, ed in molti punti con-

traddice al Cantinelli, non puo essere

la vita antica anteriore al cronista e

citata da lui. Qualche not'zia che vi

sere vera, come per es. che il B. Ne-

volone facesse il calzolaio flno all'eta

di 24 anni, e poi si rendesse reli-

gioso, allorche gia era rimasto ve-

dovo. Tuttavia la fonte piu sicura

per la vita del beato resta sempre
il Cantinelli.

Per occasione delle sue ricerche,

il chmo scrittore ha esuniate varie

notizie, non prive d'interesse, sulle

confraternite dei disciplinanti, o come

dicevasi, dei battuti in Faenza.

si trova ha bensi 1'apparenza di es-

LB BACHELET P. XAVIEfi MARIE S. J. L'lmmaculee Coil-

ception. (Science et Religion). Paris, Bloud, 1903
; 16, 66; 64}..

Questi due volumetti del P. Le di argomenti riguardanti questo te-

Bachf let contengono con ordine e

chiarezza tutto quel che si puo dire

sul dogma della Concezione imma-

colata di Maria Vergine. E una rac-

colta piena e compiuta di prove e

ma. Nel primo volume egli passa in

rivista le voci che vengono dall'O-

riente, nel secondo quelle deH'Occi-

dente, a mano a mano, fino aila de-

finizione dogmatica di Pio IX.

MARREL M. Profumo dell'esilio o il S. Cuore di G-esu che si ma-

nifesta nei misteri della sua vita mortale. Napoli, Festa, 1903,

24, 240 p. L. 0,80.

Questa operetta contiene tren-

tatr6 brevi meditazioni sul S. Cuor

di Gesu, perche servano ad onorare

i trentatre anni della vita mortale

MARDCCHI FAUSTO. - Liriche

e 0., 1903, 8 di pp. 176.

Nella sincera prefazione 1'A. con-

fessa d'avere avuto, in generale, un

po' troppo fretta di pubblicare i suoi

lavori, e chiama la fretta la sua aspra
tormentatrice. Ebbene, anche in que-

sto volume si sente la fretta, che ha

impedito al poeta, pur felice di estro

e facile di vena, quel salutare lavorio

della lima, onde i suoi versi sareb-

hero usciti tanto piu nitidi, forbiti e

compiuti in ogni loro parte.

II che diciamo subito, perche si

abbia la giusta misura degli appunti

che a questo bel volume del ch. si-

gnor Fausto Marucchi si possono

del Redentore, ed e scritta con tale

unzione da corrispondere al titolo che

porta in fronte.

Romane. Roma, Desclee, Lefebvre

fare, senza cadere in quelle esagera-

zioni, di cui a buon diritto lagnssi

1'A. per riguardo a certi critici <}i

altre poesie da lui date, anni art-

dietro, alle stampe. La critica pn6
essere severa; e in ordine alia poesia,

la quale di sua natura, come ben sen-

tenzi6 il Venosino, abborre la medio-

crita, pu6 essere ancor severissima,

senzache chi ne e 1'oggetto abbia di-

ritto di rammaricarsene. Cio noi am-

mettiamo voloatieri. Maessa comincia

a diventare ingiusta, quando o nella

lode o nel biasimo tien conto solo

della forma, non punto badando alia



196 BIBLIOGRAFIA

gostanza. Cosl, a nostro avviso, errano

grandemente que' modern! scrittori

di articoli da giornale o da periodico,

i quali hanno in costume di pre-

scindere intieramente, nel giudicare
un'opera d'arte, dal contenuto di essa,

levandola alle stelle per quel tanto

di eleganza, onde esteriormente si

riveste, sia pure quanto vuolsi empia
o lasciva, ovvero'sia una vanita pura
e pretta, priva di ogni consistenza.

Nei versi del signor Fausto Ma-

rucchi, per converso, 1'idea e sempre

bella, alta e viva di vita nobilissima,

perche informata all'eccellenza del

pensiero e sentimento cristiano: per

questo lato egli e dunque meritevole

di eneomio, massime in tempi, nei

quali il poetare cristianamente sem-

bra a molti negazione di poesia o al-

meno condizione d' inferiority. Ne

manca, in generale, quella piu pere-

grina espressione, quella scelta piu

squisita di bellezze e di grazie, quella

piu eletta maniera di concepire e di

descrivere, insomma quell'crganismo
cbe e tutto speciale alia poesia; ben-

che il verso cada talvolta, talvolta

sia alquanto contorto ed oscuro e,

per dir tutto in breve, si scorga che

ancora il poeta travagliasi j.er arri-

vare alia cima.

Noi gli augariamo di raggiun-

gerla presto; poiche della sua poe-
tica tempra d'ingegno e di cultura

ci stanno garanti parecchi carmi con-

tenuti in questo otesso volume, oltre

ad altri da lui regalatici, cbe for-

man~ ^ia una non certo spregievole

raccolta. Notevoli qui in modo spe-

ciale la ode saffica presso la Chiesa

di 'S. Gtoacchino ai Pratt, e la Can-

zone allo Scapolare della Madonna,
e i quattro sonetti sotto il titolo :

Christus imperat, e, tra le piu lievi,

le strofe alia Donna, dove si sente

1'imitazione del Prati. Non consen-

tiamo certo col Maruccbi quando

troppo modestamente de' suoi versi

afferma che

negletti vanno e rozzamente spersi;

e scontento, perche non gli escono

splf-ndidi, vividi e t^rsi e sonori come
in cor li ode,

con aperta ingiustizia li garrisce di-

ce ndo:

e i riccioli e le scheggie,
ch<' gaiizzan quando il boscaiolo fende

con la scure d'acciaio il ceppo informe.

Ma ci uniamo al voto suo, che

gli tornino, come il suo estro li vor-

rebbe, trilli di usignuoli a torme.

MONTANARI ANTONIO, mons. canon, in Cervia (Ravenna). An-

nuario dantesco. Maggio. Dante e la Vergine nella Divina Corn-

media. Ravenna, Artigianelli, 1904, 16, 203 p. L. 2.

Eccoci al secondo mese di que-

sto Annuario dantesco, cbe abbiamo

gia col debito onore annucziato nella

ser. XVIII, vol. 11, p. 468. E al-

1'argomento che qui si tratta, Dante

e la Vergine, cresce opportunity e

interesse la circostanza dell'anno

cinquantesimo che si sta celebrando

dalla deflnizione dell' Immacolato

Concepimento di Maria. Tra i lavori

letterarii che si vengono preparando

per la faustissima occasione, questo

che oia annunziamo non occupera

certamente uno degli ultimi luoghi,

tanto e 1'intelletto d'amore col quale

fu concepito e condotto. Prosegua

dunque il ch. Autore con piede franco

e sicuro neLsuo cammino, ne si lasci

smovere dal severe rimprovero del

Q-iornale Dantesco ai dantoflli del

nostri giorni, perche non lo tange.

E qui ben volentieri facciamo nostre
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le sue stesse parole: Si disapprovi e la, vera, che tende a far seinpre

e condanni la dantomania falsa e meglio ctinoscere e rendere piu po-

bugiarda, che giudica erroneamente polare la Bibbia degl'italiani, come

Dante e la sua opera, e gli fa dire il Mariotti ebbe a chiamare saggia-

ci6 che non ha mai inteso dire : ma mente la Divina Commedia (p. 195).

si lodi, incoraggi ed appoggi la retta

MONUMENTA IQNA.TIANA ex autographis vel ex antiquioribus

exemplis collecta, Series prima. Sancti Ignatii de Loyola Socie-

tatis Jesu Fundatoris Epistolae et Instructiones. Tomus primus, Ma-

iriii, Lopez del Homo, 1903, 8, pp. 309.

Gli eruditi Editori dei Monumenta

Historica SoctetatisJesueol fascicoJo

dello scorso dicembre hanno ultimate

il primo volume della prima serie dei

Monumenta Ignatiana. Tra le varie

opere della pregevole collezione, eu-

trata teste nel suo undecimo anno

di vita, questa di tutti gli scritti Igna-

ziani, eccettuatone YEsame e le Go-

vtituzioni, a giudicarne dal primo
tomo gia venuto alia luce e dai rag-

guagli che leggiamonella Prefazione

generate riuscira senza contrasto la

piu importante e di uso piu univer.

sale non solo a meglio conoscere

I'indole e lo spirito proprio del Santo,

ma a rischiarare altresi tanti altri

punti della storia religiosa d'Europa
nella seconda meta del secolo XVI.

Non sara dunque fuor di proposito

tenerne qui breve parola.

Parecchi e in varii tempi, comin-

ciando dal P. Rocco Menchaca, (1743

1810) ebbero concepito il pensiero,

e 1'attuarono aucora in parte d; rac-

cogliere e divulgare con le stampe
le lettere del Loiola. Gli ultimi che

a nostri giorni si rifecero alia non

facile impresa, e 1'eseguirono meglio
di qualunque altro degli antecessori,

furono i pp. Antonio Cabre
1

, Michele

Mir e Gian Giuseppe de la Torre.

In sei grossi tomi splendidamente

stampati in Madrid tra il 1874 e il

1889 ci diedero raccolte insieme le

Cartas de san Ignacio de Loyola,

traducendo in ispagnuolo le non po-
che dettate dal Santo in itaiiano e

latino ed aggiungendo in una pri-

ma appendice il testo originale ed

in una seconda parecchi document!

che ad ease piu o meno si riferi-

SCOQO. L'*e dizione, benche pregevole

sopra ogni altra delle precedent!,

eppero meritamente accolta con plau-
so da quanti si occupavano di studii

circa I'origini della Compagnia di

Gesu, non riusci tuttavia, come suoi

dirsi, defiaitiva; sia perche nou con-

teneva tutte le lettere ignaziane che

si sarebbero potute rintracciare e

dare in luce, sia perche i criteni d'in-

dole interna ed esterna in essa se-

guiti non corrisposero guari ai de-

siderii di chi avesse dovuto usare di

quel carteggio con altro fine che

queilo non fosse dipura edifica^ione.

Fu dunque saggio consiglio queilo

degli Editori dei Monumenta Histo-

rica di iniziare la pubblicazione degli

scritti del santo loro Fondatore ri-

facendosi a raccogliere nella prima
serie le lettere ignaziane, cosl quelle

scritte da lui medesimo, come le al -

tre spedite in suo nome dal Polanco

e da altri segretarii insieme con le

istruzioni inviate ai nascenti col-

legii. Mettendo a riscontro questo

primo volume della nuova serie con

la precedente edizione madrilena, non

si dura fatica a scorgere di quant o

1'avantaggi sotto il duplice rispetto
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I testi vengono dati in luce con som-

ma fedelta, intieri e non mutili, cou

un brevhsimo sunto in fronte, ac-

compag-nati da succose note, critiche

ed esegetiche con sobrie dichiarazioni

e rinvii bibliografici circa le persons

ed i fatti cui il contesto si riferisce.

Anche la parte che potremmo dire

esterna del manoscritto oosl auto-

grafo come apografo, cioe le notizie

delle su vicende attraverso di piii

cbe tre secoli e mezzo fu diligente-

mente trattata, grazie alle vaste ri-

cerche che i solerti Editori, senza

risparmio di tempo e di spese, vollero

intraprendere in ogni parte d'Europa-

della maggior copia dei documenti

e del migliore metodo tenuto nella

pubblicazione dei testi. Per un pe-

riodo di ventiquattro anni divita del

Santo (1524-1 548) gli Editori dei Mo-

numenta historica ci danno ora due-

centocinquantaquattro tra lettere ed

istruzioni, senza contare gli altri do-

cumenti editi sotto numeri duplicati

e le giunte delle due appendici in

calce al volume; nell'edizione invece

del 1874-1889 le lettere ignaziane

dello stesso periodo non sono piu. di

centundici. II metodo della pubblica

zione corrisponde appieuo ai desiderii

di chi voglia ricorrere a questi scritti

del Loiola siccome a fonti st.oriche.

PAGLIARO BORDONE SALVATORE. Mistrett'a antica e moderna

coi suoi undici conauni. Mistretta, tip. del Progresso, 16, 164 pa-

gine. L. 1.

Questo lavoro e diviso in due

parti. La prima tratta delle notizie

storicbe, la seconda delle geografi-

che, mostrando quanto questo anti-

chissimo popolo ha saputo fare nel

campo industriale, agrario, commer-

eiale, artistico, letterario e politico.

RICORDO del Giubileo abbaziale del Rev. Padre D. Vittorio M. a

Corvaja B. C. Abbate ordinario di Montevergine. Avellino, Maggi,

1904, 8, 76 p.

E veramente bello questo ricordo

di una cara festa, nella quale i figli

inneggiano in tutti i metri e cele-

brano in varie lingue le lodi del

Padre che ha speso venticinque anni

di vita nelPamarli, nel procurare il

loro bsne, il bene di queli'abazia per

cui gloria non ha risparmiato le cure

piu sollecite e piu perseveranti. Al

Rmo Padre D. Vittore M. Corvaja, nato

in Palermo il 19 giugno 1834, entrato

a Subiaco nel 1851 e nominate fin dal

1 febbraio 1879 aH'importante ca-

rica che occupa felicemente, si deve

Oltre a ci6 vi si rannodano i fatti

generali con quelli di Mistretta, me-

diante induzioni e riflessioni stcriche

e critiche. II lavoro e di molto inte-

resse pei Siciliani, e specialmente

per quei di Mistretta.

realmente la ristorazione della ce-

leberrima badia di Montevergine,

ringiovanita con un alunnato mcna-

stico delle piu liete speranze ed ab-

bellita col decoro dell'arte di cui

eglie mecenate intelligentissimo. Un
nuovo organo colle sue note litur-

giche suscito le antiche risonanze

di quel canto cosi religiosamente

conservate nelle tradizioni benedet-

tine. Ne la vita economica e giuri-

dica dell'abazia deve meno alia sag--

gia fermezza e prudenza dell'Abate

contro le usurpazioni straniere. Tante

benemerenze, accumulate in questi

lustri colle virtu piu esemplari e piu

venerande della vita religiosa, me-
ritavano davvero uno splendido omag-
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gio, una magnificenza di festa della

quale qul non resta che 1'eco fedele

per ripetere Pang-uric che la Ver-

RODRTGUEZ ALFONSO S. J.

compendiato da F. T. Eoma,
L. 3.

L 'opera del Rodriguez non 6

nuova, ma e ben lungi dall'essere

invecchiata, tanto apparisce anche

oggi piena di vita e di freschezza,

e si vede correre per le mani di

quasi tutte le persone religiose. E

lunga pero e abbraccia tre bei volu-

mi, e per conseguenza 6 costosetta,

piu di quel che amerebbero le borse

di non poche fra le persone divote.

Questa 6 la principale ragione, per

la quale un altro religiose, confra-

RONZON1 DOMENICO. La scena dell'azione fittizia della Divina

Commedia secondo Francesco Flamini. Napoli, D'Auria, 1903, 8,
42 p. L. 1,50. Rivolgersi alPeditore Albrighi Segati, Via tre al-

berghi, Milano.

giue benedetta, da cui la badia pren-
de nome, conservi ai figli il Padre

per un giubileo raddoppiato.

Esercizio di perfezicme riveduto e

Salesiana, 1904, 8, VIII-820 p.

tello del Rodriguez, 1'ha compendiata
in un solo volume

;
e in questo fare

ne ha tolto quello che riguardava

quasi esclusivamente i Figli d'lgna-

zio, e certi piccoli difetti ne ha pure
eliminati.Siccome poi anche 1'edizione

6 riuscita assai commendevole, nulla

manca a poterne presagir con ragione

un largo spaccio, specialmente nei

seminarii e negli altri istituti d'edu-

cazione.

Questo titolo sta in fronte al se-

condo capitolo dell'opera : / signifi-

cati reconditi della Divina Commedia

e il suo fine supremo, scritta recen-

temente dall' illustre dantista, pro-

fessor Flamini, il quale ivi trattd le

vecchie e dibattute question! della

topografia fisica e principalmente
della morale. E eiccome dello stesso

argomento aveva poco prima parlato

un altro poderoso dantista, il Ron-

zoni, nella sua Minerva oscurata, da

noi gia annunziata con le debite lodi,

e nelle conclusion! non si erano tro-

vati conformi; cosi questi prende ora

a fare un sottile esame alPopera del

Flamini, e non gii risparmia ne le lodi

ne i biasimi, secondo ch'egli reputa

meritati. Questa critica 6 condotta,

con competenza, con dottrina, con

acutezza, e soprattutto con una se-

renita costante Siccome fra cortesi

alme si suole . Ma chi dei due ha

ragione? II Flamini ha in suo favore

una tradizione non ingloriosa, il Ron-

zoni si trincera dietro ragioni non

ispregevoli, e noi, almeno per ora,

non ci sentiamo 1'ardire d' entrare

arbitri della nobile contesa, ma go-

diamo d'assistere a queste giostre,

dalle quali gli studii danteschi non

possono non vantaggiarsi.

SABATINI FRANCESCO, prof. Alia sacra memoria del glorioso

Pontefice Leone XIII. Note biografiche. Roma, Ciotola, 1903,

16, 32 p.

Poche pagine, ma molto fltte di tutti i fatti principal! della sua vita,

caratteri e molto dense di cose. Con- dalla nascita (2 Marzo 1810) alia

tengono una biografla, che abbraccia morte (20 Luglio 1903).
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SAINT GLAIR A. Siate cristiani ! con prefazione di GL Toniolo.

Siena, S. Bernardino, 1904, 1G
(

Bisogna esser uomiai che sen-

tano le esig-enze e quasi il g-rido

della natura umana in seno ag-li

odierni problemi: figli dell' eta

presente, che ne condividano le vo-

cazioni stonche e infine cittadini

della societa moderna, compartecipi

della sua vita vissuta e delie sue

aspirazioni avvenire. Cosl si va da

molti ricantando og-ni g-iorno. E sta

bene, entra qui il Prof. Toniolo nella

bella prefazione che ha messa in

fronte a questo utilissimo libro, ma
ad un patto: cio6 che tutta la esti-

mazione pratica di questi accorgi-

menti e mezzi umani, storici, mo-

derni, ossia naturali, non detragg-a

nulla nel nostro giudizio al valore

perenne e sovranamente superiore,

che hanno i veri e i presidii sapran-

naturah, non sol per la salute sulle

anime, ma ancora per le nazioni e

,
XII-240 p. L. 2.

per la civilta. Dunque state cristiani,

per esser uomini adatti al compito
immenao di questo tempo di lotta e

rinnovamento sociale. Questa 6 in

compendio la prefazione che il chia-

rissimo uomo premette al libro che

eg-li presenta: libro semplice e denso,

dic'egli, che racchiude in forma vi-

brata, scultoria, fulg-idissima alcune

verita principal! del cristianesimo,

troppo spesso obliate: libro destinato

a foroiare nei giovani una tempra

d'uomini, che vogliono essere alcun

che efare qualche cosa, non soltanto

nelle intime profondita dello spirito,

ma in tutte le appartenenze esteriori

della vita individuale e sociale.

Noi non crediamo che 1'autore e il

traduttore potessero mcontrare mi-

g-liore raccomandazione del loro la-

voro.

SARaBNTON-GALICHON ADELAIDE. Sinai Ma' aa Petra. Sur les

traces d' Israel et chez les Nabateens. Avec une lettre preface du

Marquis DE VOGUE. Paris, Lecoffre
T 16, XVI-306 p.

E un libro di viaggi, ma tale

che si leva molto sopra i suoi simili.

Descrizioni de' viag-g-i in Terra Santa

ne abbiamo a dovizia; ma che par-
lino proprio del Sinai e di Petra sono

ben poche. Si ag-giung-e che qui la

scrittrice 6 una vera letterata, e cio

che ha essa veduto lo sa mettere sot-

to g-li occhi de'suoi lettori con un'ar-

te maravig-liosa, bench6 dissimuiata

sotto il velo d'una grande semplicita-

Inoitre essa e un'erudita, e mostra

di conoscere assai bene i libri del

quali sono stati og-g-etti la geografla,

la storia, 1'archeolog-ia, 1'epigrana dei

paesi da lei percorsi ;
tanto maestre-

volmente sa ella darcene il risultato

in compendii sobrii, giusti e senza

pedanteria. Questa almeno e la lode

che le tributa, fra molte altre, 1'il-

lustre Vog-iiS nella bellissima prefa-

zione che ha messo innanzi a questo

lavoro. Nobile 6 1'edizione e ornata

di molte e belle fotografle.

TAYERNA G. F. Yiaggio doloroso del Calvario. Napoli, Festa,

1904, 24, 320 p. L. 0,60.
Libro assai divoto, quale poteva aspettarsi dal santo Cappuccino che

n'e i'autore.
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TEGNER ESAIAS. -- La saga di Trithiof. Versione in prosa dal-

1'originale svedese di AMILCARE MARTINES con prefazione di ANDREA

Lo FORTE RANDI. Palermo, Reber, 1904, 16, XXII-228 p. L. 4.

Annunziamo queato libro, se non

altro, come una curiosita letteraria.

coglienze entusiasticbe
;
e nei paesi

del Nord divento presto assai popo-

un romanzo o un poema? E lirico late fra tutti i popoli d'origine ger-

od epico? Con le nostre norme co-

muni, coi letterarii precetti che ab

biamo appresi nelle nostre scuole

classiche non e facile il definirlo. Ma
dobbiamo rammentarei che 1'Autore

non e dei nostri paesi latini, bensi

degli scandinavi, dove corrono altre

idee dalle nostre, ed altro modo di

sentire o per lo meno d'esprimere i

proprii sentimenti. Noi qui non ab-

biamo agio di disautere tale lette-

ratura: questo solo diremo, che a

mauica, a cagione dell'affinita della

loro rispettiva lingua con la lingua

svedese. Ebbe poi in Francia quasi

contemporaneamentedue diverse tra-

duzioni. In Italia comparisce ora per

la prima volta, ma degnamente. In-

fatti la principale difficolta che s'in-

contra in questo geuere di tradu-

zioni e quello di conservare all'opera

il colore ed il sapore nativo, dandole

pero una veste che non sia barbara,

ma prettamente nostrana. Or questa

qualunque pagina si apra il libro difficolta non leggera e stata dal

annunziato, bench6 scritto (nella tra-

duzione) in prosa, si sente subito la

bravo traduttore felicemente supe-

rata: perche nella sua versione ogni

poesia, e una poesia maschia, pro- intelligente sentirk di leggeri stile

fonda, che fa pensare. Quando com-

parve in Isvezia, si ebbe subito ac-

scandinavo e lingua italiana. Molto

bella 1'edizione.

ZANEI GIOVANNI, prof, d/ II Canopo nella Villa Clelia Ha-

driana Tiburtina > in reiazione al culto delle divinita alessandrine

nel mondo greco-romano, Rovereto, Grandi e G. 1903, 8, 55 p.

II ch. autore di questa erudita gione egizia in generale, 1'autore

moncgrafla non tratta della Villa non egittologo, si affida naturalmente

Adriana se non per rapporto al culto a un sommo egittologo, al Maspero,

delle divinita alessandrine diffuso edanche nella lettura de'nomi divini

nel mondo greco-romano. II Canopo segue 1'ortografla di lui. Senonche

di Alessandria riprodotto dall'impe- le opinioni degli egittologi sono su

ratore Adriano nella sua villa, da

1'occasione a questo lavoro ben pen-
sato e condotto a termine con sana

critica e sagace. L'autore non ignora
nulla di quanto fu scritto prima di

lui intoroo al culto delle divinita

d'Alessandria, specialmente dal La-

faye, aggiungendovi del suo 1'erudi-

zione classica greca e romana e la

saviezza delle considerazioni fllo-

sofiche e morali.

Nella parte che riguarda la reli-

questo soggetto della religione pri-

mitiva egizia varie e diverse, e nella

trascrizione de' nomi divini gli Ita-

liani non hanno bisogno di rappre-

sentare con ou 1'w egizio che e sem-

plice vocale come l' italiano; quindi

noi scriviamoThum, Shu, non Thoum,

Show.

La lettura dell'opuscolo per la

chiarezza, 1'ordine e la varieta de' fatti

e delle sentenze, e particolarmente

utile insieme e dilettosa.



ARCHEOLOGIA
I MONUMENTI DEL PARADISO

NELL'ANTICA BASILICA VATICANA.

Continuazione.

171. La tomba del prefetto nel paradiso di S. Pietro.

Quella tomba del paradiso dell'antica chiesa di S. Pietro che nelle

predette notizie storiche medievali viene designata coll'espressione
tomba del prefetto > era il sepolcro del prefetto di citta Cinthius

o Cencius; e come gia sappiamo e I'unica tomba, oltre quella di

Ottone II, che nello stesso paradiso, ossia nel piano fra i quattro por-
tici dell'atrio, vien ricordata col proprio nome.

Cencio fu ucciso nel 1077 in un tumulto popolare durante il pon-
tificate di Gregorio VII. Del suo seppellimento c' informa Bertoldo

negli Annali (Mon. Germ, hist., Scriptt. t. 5 p. 305): Hic... magno
planctu... in medio ipsius paradysi... devotissime est tumbae mar-

moreae impositus et ita decentissime sibi tumulatione Deo et sancto

Petro est ab omnibus intentissime commendatus .

Abbiamo gia appreso dai Mirabilia Urbis Romae (ed. lordan) ed

anche dal Mallio e dalla Graphia che la caratteristica della tomba del

prefetto consisteva in un coopertorium di porfido tolto da uno dei sar-

cofaghi del mausoleo d'Adriano, da quello cioe che piu tardi sarebbe

servito per la tomba d' Innocenzo II (n. 170). Contro 1'asserzione, che

un grande coperchio di porfido sovrastasse alia tomba dell'ucciso, &

tanto piu difficile trovare obbiezioni in quanto che la scelta di questa

copertura fu determinata probabilmente da un riguardo d'analogia
coll'altra tomba del paradiso, quella cioe dell' imperatore Ottone. Era
anche del tutto conforme al gusto del tempo impiegare questi poderosi
e solenni avanzi dell'antichita nella costruzione dei monumenti cri-

stiani che si voleva segnalare dagli altri.

L'autore del nuovo lavoro sopra La tomba imperiale nelle Grotte

Vaticane (sopra al n. 166) vuole trarre dalla circostanza che la pre-

detta vita non parla che d'una tomba marmorea del prefetto, la conse-

guenza che questi non sia stato sepolto sotto un coperchio di porfido,

perche diversamente questa circostanza sarebbe stata menzionata. Ma

1 Si veda n. 165-171 nel quaderno del 20 febbraio 1904.
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1'espressione marmorea nel linguaggio d'allora, che non bisogna

poi preudere tanto alia lettera, comprende molto facibnente una co-

pertura di porfido. L'essenziale e che tale copertura e provata altronde;

1'autore ha interpret-ito la parola marmorea in senso restrittivo per

avere erroneamente creduto che nei luoghi sopracitati debba leggersi

sepulcrum praefecti invece di sepulcrum Ottonis.

L'autore da pure soverchia importanza all'espressione di Bertoldo

che il prefetto fu deposto in medio paradisi. Kgli crede < che la sua

tomba debba dunque cercarsi sulla linea fra il portone centrale della

Basjiica la pigna e il portone centrale dell'atrio o paradise .

II punto precise ove la tomba giaceva, a dire ii vero, non c'e stato

tramandato. L'Alfarano con lo indica piu nella sua pianta di S. Pietro;

probabilmente non ne trovo piu alcuoa traccia
;

e convien credere

che ben per tempo fosse la tomba rimossa o andasse distrutta, perche

anche prima in nessuna importante fonte topografioa, dopo i luoghi

sopra citati del tempo medievale, se ne trova rnenzione. lorse finance

1'autore della Graphia non la vide piu, ma ripete soltanto sistemati-

caineute le parole trovate nei suoi modelli. Se cosi e, puo anche qui

pensarsi alia rovina che i giorni del Barbarossa portarono nell'atrio

e speoialmente nella parte auteriore di esso.

Ora innanzi tutto in questa parte del paradise io metterei la tomba

del prefetto e propriamente per simmetria colla tomba d'Ottone, ch'era

a sinistra, la porrei a destra di chi entra. A cio m' induce in certo

modo 1'analogia che credo osservata anche rispetto alia copertura di

porfido fra queste due tombe collocate nello stesso paradiso con tanta

predilezione. Le parole in medio paradisi debbono poi significare

semplicemente in medio inter porticus * ovvero in piano paradisi .

Anche la chiesa di S. Maria in turri e designata col nome di ecclesia

mediana ossia in atrio (Liber pontificates, vita Leonis III), quantunque
non sorgesse propriamente nel mezzo; dicendola mediana si voile si

gnificare ch'essa trovavasi rinchiusa nell'ambito dell'atrio
;

cio che

infatti coLcorda colla sua giacitura, essendo la chiesa situata nel por-

tico anteriore *.

172. Gli oratorii del paradiso, in ispecie S. Maria in turri.

Esistevano ancora al tempo del Panvinio quattro oratorii o chie-

sette edificate nei quattro portici che circondavpuo il paradiso, ed

erano S. Maria in turri, a sinistra appena si entrava
; poi a destra

1 Lib. pont. ed. Duchesne t. 2 p. 15; p. 30 : oratorium sanctae Mariae
in mediana. Non e pero escluso che ivi si a inteso un altro oratorio, cioe

quello di Gregorio III, situato nella nave mediana della basilica. V. Du~
CHBSNB p. 42 n. 70.



204 I MONUMENTI DEL PARADISO

nelPangolo S. Apollinaris; pin oltre di fronte a queste due nel por-
tico immediatamente avanti la Basilica S. Vincentius che giaceva

proprio a destra nell'angolo; e S. Maria de febre situata a sinistra,

dove era 1'antico secretarium, detto anche un tempo oratorium S. Gre-

gorii per la vicinanza di questa tomba. (Conf. Panvinius nello Spici-

legium del Mai, IX p. 248 1. 3 c. 7).

Altri nomi della chiesa di S. Maria in turri erano S. Maria ad

grada (gradus basilicae), ante Salvatorem (perche presao 1' imagine
del Salvatore, di cui piu sotto), in atrio (s. Petri), in medium (?),

vedi sopra, n. 171. Nell' antica descrizione della basilica Vaticana

(De Rossi, Inscript. christ. urbis Romae t. 2 p. 228 n. 24) si chiama

S. Maria, quae nova dicitur, ed allora, alia meta del secolo ot-

tavo, si poteva a ragione dire nora.

La chiesa di S. Maria in turri o turribus viene spesso nominata

in oceasione delle processioni delle palme nella doinenica avanti la

Pasqua, di quella dei lumi nella festa della Purificazione di Maria

ed in altre simili
; specialmente pero ebbe importanza nelle incoro

naziorii degl' imperatori roraano-tedeschi
, perche in quest' oceasione

P incoronando, salutato il papa sulla spianata sovrastante alia scalea,

andava in questa chiesa per prestarvi sul libro degli evangeli il giu-
ramento personale di fedelta e di sicuria; dopo di che nello stesso

luogo i canonici di S. Pietro lo ricevevano come fratello > ossia lo

incorporavano al loro capitolo e gli mettevano i vestimenti imperiali.

Ci6 fatto movevano con lui al canto del Petre amas me verso la porta

d'argento della basilica. (Conf. il relative Ordo di Jacobus Cajetanus
in Migne Pair. lot. t. 78 p. 1239).

La pianta di S. Pietro dell'Alfarano (sopra, n. 165) ci mostra la

famosa chiesa (al num. 149), ma gia ridotta o rovinata. Gria molto

tempo prima del Grimaldi, come questi dice, aveva essa cessato d'es-

sere chiesa, transiata ad traiisitum et aditum ducentem in atrium

(Kaufmann p. 28).

La chiesa di S. Maria in turri nella sua primitiva forma quadrata

sorgeva al di sotto della torre posta all' ingresso dell'atrio. La torre

fu edificata, secondo il Liber pontificalis (ed. Duchesne t. 1 p. 454)

da), papa Stefano II (752-757), rivestita in parte d'ornamenti d'oro e

d'argento (cio che forse vuol dire coperta di mosaico dai colori cor-

rispondenti) e provveduta di tre campane. Essa era principalmente
destinata a difesa. Ce lo dicono i primi versi d'una poesia epigrafica,

che il De Rossi riferisce con grande verosimiglianza alia torre, e che

certo appartiene piuttosto a questa chiesa che a quella di 8. Stepha-

nus minor in S. Pietro, a cui vorrebbe riferirla il Duchesne. I versi

s uonano : Stephanus referat quas venerare fores Haec tuta est

turris trepidis obiecta superbis Elata excludens, mitia corda te-
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;gens > (Conf. DE Rossi, Inscr. christ. urbis Romae t. 2 p. 275 n. 19.

DUCHESNE, Lib.pont. 1, 460 n. 52. GEJSAR, Analecta Romana t. 1 p. 94).

La chiesa sembra che sia stata edificata insieme colla torre dalio

stesso ponteflce Stefano. La fronte coincideva colla prima facciata

esterna della basilica, cioe del suo atrio (DE Rossi, Musaici, alia tav. 22:

Musaico delle Grotte di San Pietro).

II papa Paolo I ne adorno la facciata con un lavoro a musaico

di cui il Grimaldi vide aacora uaa parte, ossia la porzione di destra.

Egli parla della chiesa nel codice Barberini XXXIV, 50 fol. 153 v.

154, 154v. sotto il titolo c De ecclesia S. Mariae in turri supra

gradus anteriores scalarum veteris basilicae Yaticanae, cuius frons

musivoopere ornata fait a Sancto Paulo papa primo, quisedit anno 757 >.

^H

FACCIATA BELLA CHIESA DI S. MARIA IN TURRI

SECONDO IL GRIMALDI E IL KAUFMANN.
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Cosi il Kaufmann nel suo scritto sulla tomba imperiale p. 28. Un'altra

nota del Grinaldi sulla chiesa viene citata dal De Rossi nelle Inscrip-

tiones christ. urbis Bomae t. 2 p. 276, e si trova nel Cod. Yatic.

n. 6438 f. 30v. e 31. Ivi si parla degli avanzi dell' iscrizione in mo-

. saico, nei quali Pompeo Ugonio ha letto il nome di Paolo papa. Cf. Dtr-

CHESNE Lib. Pont. 1 p. 467 n. 13.

II Kaufmann ci da ancora f. 29 sulle traccie della figura della

facciata rprodotta in colore dal Grimaldi (Cod. Barber, cit. fol. 157 v.)

uu disegno espressivo che qui riproduciamo.
L'iscrizione qui ricomposta sotto il mosaico asserisce che 1'opera

e dovuta al pontefi^e Paolo. Essa dice : Christe tibi sit honor Paulus

quod decorat opus >. La scena pare che rappresenti 1'ascensione di

Cristo nella rnaniera usata in quei tempi, secondo la quale il Salva-

tore in mezzo ad una gran nube era dagli angeli portato in alto. In

basso dovevano essere i dodici apostoli come nel gruppo dell'ascen-

sione di Cristo che trovasi nella chiesa inferiore di S. Clemente fatto

eseguire anch'esso da Paolo I (v. GRISAR, Analeeta Rom. tav. YI) ;

pero non se ne vedono piu che quattro soltanto. Del resto il disegno
del Grimaldi che qui e migliorato, ci presenta la facciata della chiesa

nella forma ch'essa ebbe dopo il restauro fatto fare da Nicolo Y, il

cui nome si vede sulle entrate colla data 1450.

Dopo Paolo I la chiesa vien detta sotto Adriano I S. Maria in

atrio. Questi vi istitui una Diaconia per la distribuzione delle ele-

mosine. Leone III le dono per ornamento una corona. Ambedue queste
notizie sono tolte dal Liber pontificalis.

Un papa Innocenzo, probabilmente Innocenzo II che consacro in

Roma tante chiese, ribenedisse questa di S. Maria. A cio si riferisce

1'iscrizione dell'altare con rime leonine della quale il Grimaldi ri-

porta questa parte : Est in honore piae domus ista sacrata Mariae

Hoc Innocenti te presule perficienti Cui suberat .

Presso la chiesa di S. Maria in turri si alzava il palatinus Ca-

roli, cioe la dimora dell'imperatore, edificata dal papa Leone III. Ivi

abitava 1' imperatore ed ergeva tribunale e giudicava (v. GIORGI e

BALZANI, Eegesto Farfense an. 998, t. 3 p. 137, 138). Secondo il Gri-

maldi (cod. Barber, cit. f. 242) nel demolire quel palazzo furono tro-

vate entro le pareti molte monete di Carlo Magno (Ds Rossi, Mu-
saici 1. e.). Anche 1' imperatore Ottone II risiedette in quel palazzo,

e segno un diploma colla data: cactum Romae in palatio juxta eccle-

siam beati Petri apostoli . Egli mori nella stessa abitazione, come si

deve supporre; e cosi si spiega meglio, perche ebbe il suo sepolcro

nell'attiguo paradise di San Pietro ed alia parte sinistra del medesimo.

Per la storia dei dintorni di S. Maria in turri che prospettavano il

paradiso, per quella altresi della tomba d'Ottone II, e importante la
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relazione del Continuator Laudiensis sulla rovina prodotta da un assalto

dato a S. Pietro dall'imperatore Federico Barbarossa nell'anno 1167

(Mon. Gerin. hist., Scriptores t. 18, p. 653 s.). Da Monte Mario (mons

gaudii) il Barbarossa, animate da sentimenti ben diversi da quelli del

suo illustre predecessore Ottone II, mosse allora coll'antipapa Pa-

squale contro i Komani per introdurre quest'ultimo nel santuario di

S. Pietro. Espugno la porta viridaria > della citta leonina; e poscia

cosi leggesi : totumque locum qui cortina S. Petri dicitur (piazza

di S. Pietro) et etiam porticum S. Petri cepit totasque domos expo-

liavit atque combussit . Ma con tutto cio lo scismatico imperatore

non pote aprirsi un varco alia basilica di S. Pietro per la valorosa

resistenza oppostagli da una schiera di romani che vi era rimasta.

Una lotta accanita infurio tutta una lunga settimana intorno al pa-

radiso di S. Pietro e alle porte della chiesa. I tedeschi davano i loro

assalti specialmente dalla torre sovrastante alia chiesa di S. Maria in

turri, mentre i valorosi difensori del santuario occupavano 1'alto del

tetto della chiesa di S. Pietro. Finalmente i combattenti stranieri ri-

corsero alle fiamme appiccando il fuoco alia chiesa . II fuoco Iambiva

gia la basilica, anzi una parte di questa gia n'era invasa, allorche

il manipolo di romani si arrese, soprattutto quando si vide tagliato

ogni aiuto dalla parte della citta.

La chiesa di S. Maria in turri era pero in questa catastrofe an-

data in rovina (penitus combusta et dissipata).

Ora in quest'occasione la tomba d' Ottone II, ch'era vicinissima, fu

certo malmenata in guisa che piii non si riebbe. Non si vede la ra-

gione perche il Kaufmann si sforzi nello scritto piu volte citato di

contestare il danno recato in quel tempo alia tomba imperiale. Se la

tomba del prefetto fin dal secolo 12 scomparisce finance dalla storia,

non & inammissibile che quella straordinaria procella abbia fortemente

danneggiate ambedue.

Sulle rovine di S. Maria in turri col. mosaico di Paolo I fu edi-

ficata nuovamente la chiesa. Erano tuttavia irremissibilmente perduti

due rinomati mosaici o quadri che stavano in alto sul muro della

chiesa. < In muro ipsius ecclesiae versus ecclesiam sancti Petri supra
atrium ipsius ecclesiae sancti Petri era invero splendidamente or-

nata delForo piu puro, secondo il predetto Anonimo di Lodi, un'im-

magine del Salvatore fatta ad imitazione delPimmagine della Yero-

nica al Yaticano (cosi io spiego 1' imago facia ad imaginem Domini),
la piu preziosa che siasi mai veduta in Italia

;
e v'era accanto S. Pietro

anch' esso con fregi dorati modellato sul tipo dell'antica pittura di

S. Pietro al Yaticano imago facta ad imaginem sancti Petri. (Y. cio

che scrissi in Analecta Romana t. 1 p. 650, 655 sulla cosi detta vera

icona vaticana di San Pietro). Questi oggetti d'arte e di divozione
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furono dunque distrutti in quell'incendio di S. Maria in turri (exarsa

atque liquefacta ac penitus destructa <lic&si dell'immagine di S. Pietro)*

173. 11 mosaico di Cristo conservato nelle Grotte Vaticane

venerato gid nel paradiso di San Pietro,

e San Leone Magno sulla venerazione del sole.

Lasciando la predetta effigie di Cristo e di Pietro, volgiamoci ora

a eonsiderare tm'altra tuttora esistente che stava nel paradiso vicino

a S. Maria in turri e che fu oggetto di varie interessanti controversie

in tempo a noi piu vicino.

E 1'effigie di Cristo gia menzionata di sopra al num. 168, quell'im-

magine del Salvatore benedicente fra Pietro e Paolo, che al tempo
del Baron io era ancora venerata dai fedeli con genuflessione e che

oggi si trova nelle Grotte Vaticane. < Perseverat adhuc > dice di

quest'effigie il Baronio che la vide ancora nell'antico luogo, c imago
ilia veneranda Salvatoris stantis et introeuntes benedicentis, habens

a dextro latere imaginem sancti Pauli, a sinistris imaginem sancti

Petri, omnes ex musivo antiquitus efformatas. Perseverat adhuc usus

ille antiquus, ut qui ingreditur dictum atrium, quod, ut audisti, a! tea

Paradisus vocabatur, genuflectem Orientem versus oret, non ut solem

adoret orientem, sed ut ab eo, qui repraesentatur in imagine benedi-

cente, ab ipso inquam Salvatore, benedictionem aacipiat (Annal.
an. 983 n. 15). Dicendo il Baronio che i fedeli solevano ancor sempre,
al loro entrare in S. Pietro implorare, volti ad oriente, da quest'im-

magine la benedizione, ci ricorda che la Basilica Yaticana aveva

1'entrata ad oriente, come anche il Papa celebrante (volto verso il

popolo) guardava nel compiere la sacra fuazione verso 1'oriente. L'irn-

magine dunque dalla parete interna del portico ov'era S. Maria in

turri abbassava lo sguardo verso la pigna e la porta della Basilica.

Essa non era pero proprio sul mezzo, ma a sinistra un po'piii

ancora della chiesa di S. Maria in turri, tanto che poteva dirsi posta

sopra la tomba dell'imperatore Ottone II. Nel mezzo proprio sopra

Fandito principale del portico trovavasi fin dal secolo tredicesimo

volta verso il paradiso la tanto nominata Navicella di Giotto, quel

grandiose gruppo in mosaico della navicella di Pietro in tempesta con.

Gesu avanti a Pietro, che cammina sull'onde, e colla graziosa scena

del pescatore da parte, il quale mosaico in una forma alquanto va-

riata e stato trasportato sopra I'ingresso principale del tutto corri-

spondente sull'odierna parete interiore del portico.

Quale immagine abbia avuto nel paradiso la precedenza su quella

di Giotto non si sa; ma guardando all'antica usanza di ripetere gli

stessi soggetti nei restauri ed abbellimenti si puo credeie che gia nei
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secoli prima di Giotto vi sia stata rappresentata quella stessa scena

evangelica di S. Pietro.

Come pero era cominciato 1'uso dei fedeli di genuflettere nell'atrio

nella Basilica Yaticana?

II principio di questa pia costumanza io lo farei risalire al tempo

di Leone Magno. Questo Papa in uno dei suoi sermoni esorta il po-

polo romano, la cui fede era in quel tempo in pericolo per opera dei

manichei, a smettere il venerare il sole dall'alto della scalinata di

S. Pietro inchinandosi verso oriente, come faeevano i pagani e i ma-

nichei J
. Ora niente di piu naturale che sostituire a quest' abitudine,

non facile ad estirparsi, un altro soggetto cristiano. B poiche Leone,

indipendentemente da cio, contribui tanto all'ornamento del paradiso

facendo eseguire sopra di esso il magnifico mosaico della facciata della

basilica 2
,

si potrebbe supporre ch'egli abbia fatto lavorare anche

un'immagine posta di fronte, a cui fin dai suoi giorni s'adatto quel-

1'usanza di volgerle da chi entrava una preghiera. egli stesso o uno

dei suoi successori sara stato cosi autore del pio costume menzionato

dal Baronio.

Coll'andare degli anni questa venerazione, forse dopo un guasto

patito daH'immagine primitiva, passo airimmagine in mosaieo, di cui

parla il Baronio e che fortunatamente ancor possediamo. Se non e

forse piu sicuro ammettere, che proprio quest' ultima fino da principio

abbia goduto del detto culto. Ed una ragione per credere che essa

stessa ne sia stato 1'oggetto, potrebbe trovarsi nella sua posizione ap-

punto fuori del mezzo. II sole pasjsava la mattina dal lato orientale del

paradiso al lato meridionale, e cosi chi si volgeva al sole con genufles-

sione non si volgeva all'entrata principale, ma verso 1'angolo sinistro

del paradiso, appunto dove si trovd esposta quell' imagine di Cristo

1 S. LEO MAGNUS Sermo 27, In nativ. Dom. VII c. 4; Migne P. L.

t. 54 p. 218: De talibus institutis- etiam ilia generatur impietas, ut sol

in inchoatione diurnae lucis exurgens a quibusdam insipientioribus de

locis eminentioribus adoretur; quod nonnulli etiam Christiani adeo se

religiose facere putant, ut priusquam ad B. Petri apostoli basilicam,

quae uni Deo vivo et vero est dedicata, perveniant, superatis gradibus,

quibus ad suggestum areae superior-is ascenditur, converse corpore ad

nascentem se solem reflectant et curvatis cervicibus in honorem se splen-

didi orbis inclinent. Quod fieri partim ignorantiae vitio partim paga-
nitatis spiritu, multum tabescimus et dolemus; quia etsi quidam forte

Creatorem potius pulchri luminis quam ipsum lumen, quod est creatura,

veneraiitur, abstinendum tamen est ab ipsa specie huius officii, quam
cum in nostris invenit qui Deorum cultum reliquit, nonne hanc secum

partem opinionis vetustae tanquam probabilem retentabit, quam Cri-

stianis et impiis viderit esse communem.
2

Cf. GRISAR, Analecta Romana t. 1 p. 480 s. 997.

1904, vol. 2, fasc. 1292. 14 9 aprile 1904.
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che si conserva ora nelle Grotte Yaticane, e di cui bisogna ora trat-

tare piii in particolare.

Nello scritto sulla tomba imperiale il Kaufmann dice risolutamente

che quest'immagine faceva parte della tomba d'Ottone
;
che fu fatta

da. principio appositamente per ornamento di questa ;
e che stava pro-

prio al disopra di essa nella parete laterale dell' aedicula anonyma (v.

sopra al n. 168) sporgente sul paradise. Cosi ce la mostra anche nel suo

disegao di ricostruzione della tomba p. 40; e consegnentemente la

introduce anche nel suo disegno di ristabilimento della medesima nel

portico attuale di S. Pietro, collocandola nella parete sovrastante alia

tomba, p. 53 e tavola VIII.

A sostegno dell'opinione che queH'immagine sia appartenuta alia

tomba imperiale, egli pud richiamarsi alia Storia della citta di Roma
del Gregorovius, ma non, come a me sembra, coa veri argomenti ;

questi piuttosto provano contro di lui.

1 principali sono : 1) che Thietmar di Merseburg, contemporaneo

d'Ottone, dove parla del seppellimento dell'imperatore dice : terrae

commendatur, ubi introitus orientalis paradisi domus sancti Petri

cunctis patet fidelibus et imago dominica honorabiiiter formata ve

nientes quoque stans benedicit (Mon. Germ, hist., Scriptores t. 3

p. 767) ; 2) che cella relazione sopra citata del Grimaldi sull'aper-

tura della tomba imperiale e detto (sopra, n. 169) : hae imagines erant

supra aediculam quae statim ingredientibus atrium se offert iuxta

dictum sepulcrum (Ottonis). Imago Salvatoris in habitu coloris castanei

obscuri, elevata manu benedicentis, pollice cum annulari coniuncto,

ut in antiquis musaicis et picturis cernitur etc.

Osserviamo pero che il Thietmar non indica con precisione il posto

delPimmagine, e molto meno dice che questa fu fatta per la tomba;
all'incontro sembra che la supponga gia esistente al tempo della se-

poltura, come pare altresi che alluda 'all'antica usanza d'implorare
la benedizione del Salvatore in essa raffigurato. E il Grimaldi colla

sua espressione supra aediculam, che e solo generica, vuol dire che

Pimmagine stava in alto sopra 1'edicola in qualche punto cola vicino,

senza parlare del muro dell'edicola; le parole supra aediculam molto

meno si possono prendere addirittura per quest'altre : in muro aedi-

culae laterali.

Contro il Kaufmann pero e decisive quanto dice il Severano nelle

sue Memorie sacre delle sette chiese di Roma (t. 1 p. 55), dopo la

descrizione del mosaico di Giotto, la Navicella, collocate ove antica-

mente trovavasi sopra 1'entrata centrale prospiciente il paradise : E

qui si vedeva nell'istessa facciata (dunque sulla medesima superficie

interna) un'immagine antichissima di Nostro Signore, che con una

mano benediceva e con 1'altra abbracciava S. Pietro, il quale con tre
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chiavi e con una croce stava alia sinistra, come S. Paolo alladestra*.

L'immagine duuque guardava in ogni caso la facciata di S. Pietro,

non pero, come vuole il Kaufmann, il portico sinistro e il sarcofago

dell'imperatore posto davanti alia parete laterale dell'edicola.

Inoltre, se 1' immagine era venerata da chi entrava rivolto ad

oriente e difficile pensare ad una posizione diversa da quella indicata

da noi. Invece nella supposizione del Kaufmann sul luogo del mo-

saico i fedeli avrebbero dovuto genuflettere verso occidente, voltando

le spalle al sole.

Con buona ragione anche il D* Rossi ha negate la conness
; one

intima ed originaria del musaico col sepolcro di Ottone, dichia-

rando anzi, che collo stesso, nulla aveva di comune > (Musaici, alia

tav. 22).

A questo stato di cose non porta poi nessun mutamento 1'intesta-

zione che si diede al musaico quando sotto Paolo Y fu trasferito nelle

Grotte Vaticane, dove oggi trovasi ancora in una parete; intestazione

che suona cosi: Antiquissima haec beati Petri imago, tres claves

gestans, erat in atrio veteris basilicae supra sepulcrum Ottonis II im-

peratoris cum imaginibus Salvatoris et beati Pauli. Precisamente

supra sepulcrum nelPalto della facciata interna del portico; e forse

neppure proprio sopra la tomba imperiale, dacche questa poteva sce-

gliersi per designare genericamente il posto del mosaico, essendo ap-

punto 1'oggetto vicino piu noto e che nelle traslazioni che si face-

vano allora dal paradiso era interessante per tutti.

La vetusta dell'immagine, quanto e possibile congetturarla da mo-

tivi intrinseci, contrasta coll'altra supposizione del Kaufmann che

Timmagine stessa fosse stata fatta per ornamento della tomba da

artisti greci (che lavoravano per conto della moglie d'Ottone, la greca

Theopkiano, cosi vuole il Kaufmann). Colla deficienza d'ogni notizia

sull'origine dell'immagine e d'ogni indicazione storica nella mede
sima a cui riferirsi, e tuttavia molto difficile una conclusione sulla

sua antichita, tanto piu difficile in quanto il mosaico per un malm-
teso restauro ha sofferto varie modificazioni.

Passiamo ora ad occuparci brevemente della sua descrizione.

174. Descrizione del mosaico di Cristo nelle Grolte Vaticane.

Nel descrivere il celebre mosaico fa duopo anzitutto rilevare lo

stato, che ebbe prima delle mutazioni. La nostra fotografla mostra lo

stato presente. Sul passato sono da consultarsi principalmente 1'Ale-

manno, il Grimaldi ed il Ciampini, anzi basterebbe 1'Alemanno.

Secondo 1'Alemanno, che ha riprodotto 1'antico stato dell'immagine
colla massima precisione (De lateranensibus parietinis p. 86), il Salva-
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tore (ritto e) benedicente poneva a Pietro la inano sinistra sulla

spalla siaistra, cio che oggi seoondo il Kaufmann si pud ancora rico-

noscere
;
Pietro poi teneva nella destra una croce, oggi scomparsa, e

nella sinistra tre chiavi pendenti da un cerchio
;
Paolo aveva il rotolo

nella sinistra, come oggi, levava pero la destra col gesto proprio di

chi parla od insegna, mentre oggidi porta in essa un bastone archeo-

logicamente in niun modo giustificato, il quale nelle riproduzioni e

divenuto perfino una spada!

II Grimaldi non ci ha dato che una copia molto affrettata e mal-

sicura delPantico stato dell'immagine (riprodotta dal Kaufmann p. 33).

Anche qui il Salvatore, in piedi, pone la mano sulla spalla sinistra di

Pietro; la croce il Grimaldi, senza dirlo, la omette. Le tre chiavi in-

vece le conosce al pari dell'Alemanno. Anche sopra le udimmo ricor-

date insieme colla croce dal Severano (t. 1 p. 55
; sopra, al num. 173).

II disegno delPantico stato offertoci dal Ciampini si scosta a sua

volta da quello dell'Alemanno e del Grimaldi. Infine il Dionisi (Cryp-
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toe Vaticanae p. 22) si fa la domanda : Quid igitur, Alemannus-

ne an potius monumenti instauratores hallucinati sunt? Egli vuole

a ragione prestar fede piuttosto all'Alemanno (rerum antiquarum pe-

ritissimus) ;
e si pud ben dire, cio ch'egli per riguardo tace, clie

gl
1

'instauratores foriiter hallucinati sunt.

Fra 1'odierno mosaico pero e 1'antico il contrasto principale (non

rilevato dal Kaufmann) sta in cio che il Salvatore oggi e seduto,

mentre prima secondo il Grimaldi, il B ironic, gli altri, anche secondo

il Thietmar, egli era in piedi. Degli accessorii cangiati delle persone

abbiamo gia fatto inenzione.

Che Pietro fosse a sinistra e Paolo a destra, era cosa rispondente

all'antico uso dell'arte figurativa, che vediamo ad es. conservato oggi

pure nel mosaico relativamente nioderno sopra 1'entrata del pala/zo

vaticano di qua dalla piazza di S. Pietro (porta di bronzo). Con cid

si e lasciato a Pietro. come tutti sanno, la precedenza d'onore, sceglien-

dosi allora per determinare 1'onore piuttosto il lato destro delle per-

sone rappresentate, non quello dell'osservatore; infatti si metteva Pietro

alia destra di Paolo quando non v'erano altri
;
e cosi era logico mettere

Cristo alia destra di Pietro quando i principi degii apostoli furono

figurati con lui.

La c-rcostanza ohe Pietro porta in questo gruppo ire chiavi, uientre

in ogni altra effigie ne ha due, non ha poi tan to peso come credevano

gli antichi scrittori e come apparisce anche dall'iscrizione che si legge

nelle Grotte di S. Pietro da noi riferita di sopra (che sembra fatta

quasi unicamente per riminagine di S. Pietro, come se tutte le cure

avessero dovuto a questa sola rivolgersi).

11 Kaufmann non pote invero trovare che un altro unico esempio
di Pietro con tre chiavi, cioe una magnifica miniatura nel codice va-

ticano di Cosma Indicopleuste (Vat. graec. 699, fol. 81), da lui ri-

prodotta con molta verosirniglianza (Tav. IV) \ Ma poiche il Signore

dice in plurale dabo tibi claves regni coelorum, non si deve poi tanto

stupire se questo numero indeterminate si concreta qualche volta in

tre chiavi.

Probabilmente, se una simbolica debba pure ainmettersi, 1'autore

dell'immagine ha pensato alle parolo della Sacra Scrittura, secondo

le quali nel nome di Cristo si curva il ginocchio di tutte le crea-

ture, coelestium terrestrium et infernorum (Phil. 2, 10), e questo triplice

rapporto ha voluto attribuire anche alia potenza del rappresentante

1 Cf. GARRUCCI, Arte cristiana t. 3 p. 70. II De Rossi peraltro nota,

che seeondo Alemanni (De pariet. lat. p. 95, tav. 6 cf. p. 55) anche sul

musaico del triclinio lateranense di Leone III la figura di San Pietro

sedente teneva tre chiavi sul seno.
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di Cristo per mezzo delle tre chiavi. II Kaufmann (p. 37) vorr^bbe

invece, senza far palese una ragione speciale, aderire alia spiegazione

alquanto piu artificiosa delPAlemaano (1. c. p. 87) : < Tertia clavis

munus est illud, quod ex iigandi atque solvendi iure consequitur,

nempe saecularia ad spiritualia dirigendi auctoritas . Conseguente-
mente egli crede di poter chiamare perfino le tre chiavi una forma

speciale del triregno>, cid <3he tuttayia non potrebbe dirsi senza ri-

correre a spiegazioni del triregao assai piu tarde di quel tempo.
Tutto cio sia detto supponendo che le tre chiavi siano state nel

nostro mosaico fin dall'origine. Gli autori delle descrizioni, che fu-

rono fatte intorno al XYI e XVII secolo, le hanno gia vedute in nu-

mero di tre. Tuttavia una piu minuta ricerca dell'originale su questo

punto particolare sarebbe desiderabile.

Tale ricerca sarebbe anzi necessaria acciocche la questione dell'an-/

tichita del presente mosaico sia meglio risoluta; perche anche il De Rossi

nei suoi Musaici di Roma
,

fa vedere che non ha potuto applicarsi

a questo studio tecnico colla sufficients premura. E deplorevole che

il mosaico nelle Grotte di S. Pietro si trovi in un luogo cosi oscuro

ed oltre a cio di difficile accesso.

Cosi bisogna dire apertamente che aaehe la figura riprodotta dal<

De Rossi tanto nelle forme che nei colon lascia molto a desiderare,

come giustamente rileva il Kaufmann mentre riporta pel primo al-

meno un'ottima fotografia, da noi riprodotta, di quest'opera d'arte.

Egli fra Paltro mette in riiievo che nella figura del De Rossi manca
la mano sinistra di Cristo, che pure ancora e visibile, sulla spalla di

Pietro, e che il volto del Salvatore & alterato.

175. Antichitd del mosaico.

Per giudicare dell'antichita del nostro mosaico bisogna anzitutto

insistere sul carattere tutto proprio di questo gruppo di figure, ii quale

percid e singolare nel campo dell'arte musiva cristiana, svoltasi in

Roma. Si osservi, che questo gruppo non pud ordinarsi colle altre.

figure in mosaico in ispecie greche, ch'esso e raro e anormale, e

che cio, a dir vero, dipeude anche dagli elementi decisamente ge-

nuini e primitivi del gruppo. E veramente lo stile, il colorito, la

composizione di codesto gruppo di figure sono assai notabili e diversi

dal tipo rigido e schietfcamente greco-bizantino, dal colore oscuro, dal-

1'aspetto tetro del gruppo del Salvatore sedente fra la beata Vergine
ed il Battista sopra la porta della chiesa di Grottaferrata, compiuto
dai monaci basiliani greco-calabri Fanno 1025 . Cosi il De Rossi nel

testo alia tavola 22. Pero mentr'egli seguita ad associare P opera alle
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produzioni dell'arte musiva di Roma nei secoli XII e XIII, il tipo forse

ci riconduce ad un tempo anteriore, siccome anche giusta il passo

citato di Thietmar di Merseburg (sopra al n. 168) pare che si sup-

ponga un'eta piii reinota *.

Ad un'epoca piu lontana accenna principalmente la bella e no-

bile testa del Salvatore. Somiglia qnesta nelle forme distinte, libere

e dignitose, ai piu antichi tipi della testa di Cristo che si ammi-

rano nei mosaici romani. Anche il Gregorovius dice che Pespres-

sione del capo di Cristo con lunghi capelli neri e" dignifcosa > e pone

la tecnica dell'immagine, per quanto difettosa ella sia, al di sopra

almeno della tecnica del tempo di Giovanni VII (il mosaico della

sagrestia di S. Maria in Cosmedin avanti a S. Pietro) ; egli trova

pero disegno e luce deficient!, specialmente nei due apostoli.

Guardando agli apostoli si potrebbe porre il mosaico incirca nei-

PVIII o nei IX secolo, quando furono fatte nelle chiese di Roma

figure di apostoli simili u queste, dal volto tratteggiato come quello

di questa figura di Pietro, e quando ancora (sotto il pontificate di

Paolo I) furono eseguiti altri mosaici nei paradiso sulla facciata

della chiesa di S. Maria in turri. Ma poiche il capo di Cristo ci ri-

chiama a un tempo anche anteriore, non si pud certo far di meglio

per ora che assegnare in generale quest' opera ad un' eta anti-

chissima.

Non e da escludersi 1'idea che in quel Cristo delle presenti Grotte

Vaticane si sia conservato, sebbene con rimaneggiamenti, il Cristo

esposto da San Leone o da qualche suo successore alia pubblica ve-

nerazione (sopra, al num. 173), e che rimanga nei gruppo degli apo-

stoli, che gli fanno compagnia, almeno qualche tipo di quella anti-

chissima e celeberrima composizione.

1 Secondo la congettura del De Rossi, che ci pare meno fondata,

il nostro musaico sarebbe stato eseguito per supplire al musaico rammen-

tato da Thietmar e perito, come vuole il De Rossi, nell'mcendio sotto

il Barbarossa. L'Anommo di Lodi (sopra, al n. 172) parlerebbe della di-

struzione di questa immagine. L'immagine poi indicata da Thietmar

sarebbe stata fatta da Paolo I come ornato esterno dell'edico^a anonima,
la quale per ragione delle reliquie ivi trasferite da Paolo I togliendole dai

cimiteri suburbani, si dovrebbe ascrivere allo stesso Paolo (Ds Rossi

Mumici, alia tav. 22. Id. InscripL christ. urbis Romae t. 2, p. 276). Ma,

per tacer d'altro, 1'immagine, distrutta nell'incendio sotto il Barbarossa,

rappresentava il divin Salvatore e San Pietro, mentre quella di Thietmar

rappresentava con Cristo i due principi degli apostoli ; poi pare troppo

arbitrario il collegamento dell'inmiagme di Thietmar coll'edicola e del-

1'edicola con Paolo I.
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Un SALVATORE dava il nome a quella parte del portico del-

'antica basilica vaticana
; percio 1'oratorio di Santa Maria in turri

si chiamo alia sua origine ad Salvatorem come si legge nel Liber

pontificals sotto Paulus I, ed. Duchesne t. 1. p. 465 : < Hie (Pau-

lus) fecit in atrium sanctae Mariae ad Grada, quod vocatur Para-

diso, oraculum ante Salvatorem, in honore sanctae Dei genetricis
Mariae miro opere et decoravit magnifice . Si. tratta qui di un'im-

magine del Salvatore, che precedette cronologicamente la edificazione

di S. Maria in turri. Se si cerca qual Salvatore sia, un altro non

puo venire in considerazione fuori di quel nostro mosaico menzio-

nato dal Thietmar, celebrato secondo il Baronio dai fedeli con umile
atto di culto

;
ed e secondo noi quello conaervato ora nel buio delle

Cripte, dove aspetta la sua futura risurrezione, cioe il ritorno alia

luce, che gli auguriamo insieme a tanti altri grandiosi monument!
di reJigione e d'arte suoi compagni Delle tenebre ora quasi inacces-

sibili di quei sotterranei.

176. La proposta ricostruzione del sepolcro imperiale di Ottone I.

Essendo certo che il ragguardevole mosaico del paradiso Yaticano

rappresentante Cristo fra i due apostoli esisteva prima dell'erezione

della tomba d'Ottone II, e che inoltre, come giustamente dice il De

Rossi, non fu mai posteriormente con questa connessa, restano pochi
elementi per una reale ricostruzione del monumento sepolcrale del-

1'imperatore.

Nelle Grotte di S. Pietro ogni opera muraria di esso e, come s'e

visto, relativamente moderna e il sarcofago non e piu quello antico,

che ando perduto. Nell'odierno fonte battesimale di S. Pietro poi 1'an-

tico coperchio di porfido, oggi del resto alterato, protesta senza dubbio

contro ogni trasporto che si volesse eseguire, se non altro perche ha

ricevuto i preziosi ornamenti di metallo, di pietre e di legno che vi

si ammirano. Le antiche tavole marmoree della tomba, la sua iscri-

zione, tutto manca; e non e proprio rimasto altro da mettere in

opera che le misure.

Sara ben difficile quindi trovarsi d'accordo col signor Kaufmann

quando egli non ostante tutto questo con un certo entusiasmo pro-'

pone di ricostruire la tomba e veramente financo nel nuovo portico

di S. Pietro a sinistra (ad laevam ingredientis, come si diceva della

tomba nel paradiso).

Yerameute egli e, se si vuole, molto modesto nella sua proposta

come ci dimostrano i suoi disegni (Tavola YIII e p. 53), nei quali
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del resto, principalmente, si vede messo in opera quel nostro mosaico

che egli pretende debba andare unito alia tomba. Egli non fa neppure

sporgere la tomba sul portico nelle sue antiche portentose dimension!

che pur valevano tanto a caratterizzarlo.

Sulla tomba che nel suo progetto circonda il mediocre sarcofago

delle Grotte, troppo rnodesta, non somigliante che da lungi ail'antica

e priva soprattutto del porfido, scrisse le seguenti parole come iscri-

zione: Sepulcrum Ottonis secundi imperatoris augusti. Arcam in

subterraneis basilicae s. Petri per saecula latentem extraxit et in

formam pristinam redegit r<
j

gnante Leone XIII p-ont. max. impe-
rator G-uilelmus secundus . Noi crediamo che il progetto dovra cer-

tamente soccombere di fronte alia difficolta di dare alia tomba una

forma armonizzante coll'architettura attuale del portico. Se mai perd

quest'idea della traslazione dovesse mandarsi ad effetto, vorremmo

piuttosto vedere nell'iscrizione ricordato quale esecutore deH'opera,
invece d'un sovrano straniero, il regnante pontefice.

E finalmente, se mai si pensa ad una ricostruzione, perche non

preferire tanti altri gloriosi e molto piu artistici monumenti delle

Grotte Vaticane ed applicare ad essi le sollecite cure, degne della

loro importanza storica per il papato, per ristaurarli e ridarli all'onore

della luce del giorno, alia gloria della basilica costantiniana, forman-

done cio che diverrebbe uno stupendo MTTSEO DELL'ANTICA BASILICA

VATICANA.



GRONAGA CONTEMPORANEA

Roma, 25 marzo - 7 aprile 1904.

I.

COSE ROMANE

1. Motuproprio intorno al nuovo ordinamento del gius canonico. 2. Let-

tera del Sa'nto Padre al presidente del II Gruppo dell' Opera de' Con-

gressi. 3. Lettera del Card. Segretario di Stato al preaidente della

Societa della gioventu cattolica. 4. Ricevimento pontificio alia rap-

presentanza del Centro germanico.

1. Era universalmente sentito il bisogno di un nuovo coordina-

mento generale di tutto quel vasto corpo di leggi di che si compone
il diritto ecclesiastico, rimovendone quelle disposizioni che per la mu-
tazione dei tempi furono abrogate o caddero in disuso

> e, per con-

trario, introducendovi quelle che dalle nuove condizioni del tempo
nostro sono rese necessarie. A tale gravissima opera (gia in qualche
ramo speciale del diritto tentata, per esempio, dal Pontefice Pio IX

per le censure latae sententiae, e dalla f. m. di Leone XIII per la

pubblicazione o la proibizione dei libri, ecc.) il regnante Pontefice

rivolse sollecitamente le sue cure, e per mandarla ad effetto costitui

una commissione cardinalizia sotto la sua presidenza, che coll'aiuto

di appositi consultori, e col concorso dell' Episcopate cattolico prepari

il lavoro e discuta le deliberazioni da sottoporsi all' approvazione

pontificia, secondo viene stabilito dal Motuproprio pubblicato il 19 marzo

teste scorso, che qui riproduciamo :

PITS PP. X

MOTV-PROPRIO

DE ECCLESIAE LEGIBVS IN VNUM REDIGENDIS

Arduum sane munus universae Ecclesiae regendae ubi primum,
arcano divinae Providentiae consilio, suscepimus, praecipua Nobis

mens fuit et quasi lex constituta, quantum sinerent vires, instau-

rare omnia in Christo. Hanc voluntatem vel priniis encyclicis Litte-

ris ad catholici orbis Antistites datis patefecimus ;
ad hanc veluti
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metam omnes animi Nostri vires hactenus intendimus; huic princi-

pio coepta Nostra conformanda curavimus. Probe autem intelligentes

ad instaurationem in Christo ecclesiasticam disciplinam conferre ma-

xime, qua recte ordinata et florente uberrimi fructus deesse non pos-

sunt, ad ipsam singulari quadam sollicitudine studia Nostra ani-

mumque convertimus.

Equidem Apostolica Sedes sive in Oecumenicis Conciliis sive ex-

tra Concilia numquam intermisit ecclesiasticam disciplinam optimis

legibus instruere pro variie temporum conditionibus hominumque
necessitatibus. At leges, vel sapientissimae, si dispersae maneant,

facile ignorantur ab iis qui eisdem obstringuntur, nee proinde, uti par

est, in usum deduci possunt. Hoc ut incommodum vitaretur, atque

ita ecclesiasticae disciplinae melius consultum esset, variae sacrorum

canonum Collectiones confectae sunt. Antiquiores praetereuntes, corn-

memorandum heic ducimus Gratianum, qui celebri Decreto voluit sa-

cros canones non modo in unum colligere, sed inter se conciliare

atque componere. Post ipsum Innocentius III, Honorius III, Grego-

rius IX, Bonifacius VIII, Clemens Y cum loanne XXII, Decessores

Nostri, lustinianeum opus imitati pro lure romano, Collectiones au-

thenticas Decretalium confecerunt ac promulgarunt, quibus postre-

mis tribus cum Gratiani Decreto vel hodie corpus quod dicitur iuris

canonici praesertim coalescit. Quod guum Tridentina Synodus et no-

varum legum promulgatio impar reddiderint, Pontifices Romani Gre-

gorius XIII, Xystus Y, Clemens VIII, Benedictus XIV, animum

adiecerunt sive adornandis novis corporis iuris canonici editionibus,

sive aliis sacrorum canonum Collectionibus parandis ; quibus novis-

sime Collectiones authenticae deoretorum accesserunt sacrarum qua-

rundam Congregationum romanarum.

Yerum per haec si quid allatum est quo pro temporum adiunctis

difficultates minuerentur, rei tamen baud satis prospicitur. Ipsa namque
Collectionum congeries non levem difficultatem parit; saeculorum de-

cursu leges prodiere quamplurimae, in multa congestae volumina
;

non paucae, suis olim aptae temporibus, aut abrogatae sunt aut obso-

ieverunt; denique nonnullae, ob immutata temporum adiuncta, aut

difflciles ad exequendum evaserunt, aut communi animorum bono

minus utiles. His incommodis pro nonnullis iuris partibus quae urgen-

tioris erant necessitatis, occurrere curarunt ex Decessoribus Nostris

praecipue Pius IX et Leo XII [ sa. me., quorum alter per Constitu-

tionem Apostolicae Sedis censuras coarctavit latae sententiae, alter

leges de publicatione ac censura librorum temperavit per Constitu-

tionum Officiorum et munerum
;

et normas constituit Congrega-

tionibus religiosis cum votis simplicibus per Constitutionem Conditae

a Christo*. At illustres Ecclesiae Praesules, iique non pauci etiam
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e S. R. E. Cardinalibus, magnopere flagitarunt ut universae Eeclesiae

leges, ad haec usque teinpora editae, lucido ordine digestae, in unum
colligerentur, amotis inde quae abrogatae essent aut obsoletae, aliis,

ubi opus fuerit, ad nostrorum temporum conditionem propius aptatis;

quod idem plures in Yaticano Concilio Antistites postularunt. Haeo
Nos iusta sane vota probantes ac libenter excipientes, consilium ce-

pimus eadem in rem tandem dedueendi. Cuius quidem coepti quia
Nos minime fugit quanta sit amplitude et moles, idcirco motu proprio,

certa scientia et matura deliberatione decernimus et perficienda man-
damus quae sequuntur.

I. Consilium, sive, ut aiunt, Commissiomm Pontificiam consti-

tuimus, quam penes erit totius negotii moderatio et cura, eaque con-

stabit ex nonnullis S. R. E. Cardinalibus, a Pontifice nominatim de-

eignandis.

II. Huic Consilio ipse Pontifex praeerit, et Pontifice absente, Car-

dinalis decamis inter adstantes.

III. Erunt praeterea iusto numero Consultores, quos Patres Car-

dinales e viris canonici iuris ac theologiae peritissimis eligent Pon-

tifice probante.

IV. Yolumus autem universum episcopatum, iuxta normas oppor-
tune tradendas, in gravissimum hoc opus conspirare atque concurrere.

V. Ubi fuerit constituta ratio in huiusmodi studio sectanda, Con-

sultores materiam parabunt suamque de ipsa sententiam in conven-

tibus edent, praeside illo, cui Pontifex mandaverit Consilii Cardinalium

esse ab actis. In eorum deinde studia et sententias PP. Cardinales

matura deliberatione inquirent. Omnia denique ad Pontificem defe-

rantur, legitima approbatione munienda.

Quae per has Litteras a Nobis decreta sunt, ea rata et firma vo-

lumus, contrariis quibusvis etiam speciali aut specialissima mentione

dignis minime obstantibus. Datum Romae apud S. Petrum XIV Cal.

April, die festo S. losephi, Sponsi B. M. Y. MDCCCCIY. Pontifieatus

Nostri anno primo.
PIVS PP. X.

La Commissione preposta da Sua Santita al predetto studio si com-

pone dei signori cardinali Serafino Yannutelli, Antonio Agliardi, Yiii-

cenzo Yannutelli. Francesco Satolli, Mariano Rampolla del Tindaro,
Girolamo M. Gotti, Domenico Ferrata, Francesco di Paola Cassetta,

Francesco Desiderate Mathieu, Casimiro Gennari, Beniamino Cavic-

chioni, Raffaele Merry del Yal, Andrea Steinhuber, Francesco Segna,

Giuseppe Calasanzio Yives y Tuto, Felice Cavagnis. II Santo Padre

ha pure designate Mgr. Pietro Gasparri arcivescovo di Cesarea all'uf-

ficio di segretario della stessa Commissione e di presidente della Con-

sulta istituita nell'art. III. del Motuproprio.
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2. Raccomandazioni di particolare gravita ci sembrano quelle dal

Santo Padre rivolte alia preside:: za del II Gruppo dell' Opera del Con-

gress! in risposta all'omaggio che il presidente, a nome anche de' col-

leghi, inviava a Sua Santita nella ricorrenza del giorno onomastico:

e crediamo rispondere al desiderio de' lettori nel conservarne in queste

pagine il documento testuale:

Al diletto figlio Conte Stanislao Medolago Albani

Presidente del II Gruppo dell' Opera dei Congressi Cattolici.

Diletto figlio,

Fra le tante dimostrazioni di affetto alia Nostra persona e di di-

vozione a questa Santa Sede Apostolica, pervenuteci nella festa di

S. Giuseppe, soavissima Ci e riuscita quella, che voi, diletto figlio,

Ci avete fatta anche in nome dei membri del II Gruppo dell' Opera

dei Congressi. E questo specialmente perche ai voti ed augurii pel

Nostro benessere si aggiunge la solenne promessa di costante e incon-

dizionata obbedienza nell'applicare le dottrine sociali della Chiesa alia

restaurazione della societa in Cristo. Infatti, quantunque non abbiamo

avuto mai motivo per dubitare di tali sentimenti, sempre manifestati

colle opere, questa nuova conferma Ci reca maggior conforto e Ci ras-

sicura. Siamo percio persuasi che il II Gruppo nella sua azione si

sforzera non solo a tener lontani i suoi ascritti da quelle societa, che

sono causa diretta d' intellettuale e morale pervertimento, ma si ado-

perera eziandio in tutte le guise per allontanare i suoi membri anche

da quelle istituzioni neutre le quali, sorte in apparenza a tutela del-

1'operaio, hanno altro scopo da quello principale del vero bene mo-

rale ed economico degl' individni e delie famiglie. E in ordine a

questo dichiariamo che in avvenire non dovraimo ritenersi come isti-

tuzioni sociali cattoliche quelle che non facciano piena adesione al

II Gruppo dell' Opera dei Congressi : ne il Clero, specialmente per

esimersi da gravi responsabilita, potra prendere parte a Societa che

quantunque apparentemente buone vogliano sottrarsi ad una sorve-

glianza che corrisponde ad una valida protezione. Con tale proposito

Noi siamo certi d' infcerpretare il desiderio dei Nostri Yenerabili frri-

telli, i Yescovi, che per le opere di azione popolare cattolica saranno

cosi liberati da ulteriori fastidi, e il piu delle \olteanchedagravis-
simi dispiaceri.

Approfittiamo poi di questa occasione per richiamare Pattenzione

del II Gruppo su tutti coloro che facili a correre dietro alle novita

si lasciano adescare da quelli, che sotto speciose apparenze nascon-

dono il fine di servirsi di essi come d'istrumento per mettere in ese-

cuzione le loro, per lo meno, dubbiose intenzioni. Si adoperi quindi
il II Gruppo dell'Opera dei Congressi a tenere nei giusti limiti, spe-



222 CRONACA

cialmente i giovani, che nella loro generosita, ma non sempre con

inaturo giudizio, volendo riformare tutto, aspirano ad imprese ardite,
e sia pure col desiderio del megl'o, non raggiungono il bene. E qua-
lora alle amichevoli osservazioni non si mostrassero obbedienti, sieno

esclusi dalPOpera vostra, che non cerca il numero ma la concordia

amorevole, senza la quale il vero bene non si pud mai conseguire.
Continuate adunque, diletto figlio, come avete fatto fin qua, insieme

ai vostri egregi colleghi, a promuovere e dirigere non solo istituzioni

di carattere puramente eeonomico, ma ancora le affini: le unioni pro-
fessionali operaie e padronali, mettendole in buon accordo; i segre-
tariati del popolo pei consigli legali ed amministrativi, regolando pur
anco nel miglior m'odo le opere per gli emigrati, e quello di sana

propaganda e di studio; e a voi non mancheranno i piu soavi con-

forti. In quanto a Noi. vi aiuteremo sempre colla Nostra autorita

e parola, e pregheremo costantemente il Signore, che accordi a tutti

la grazia di continuare con zelo imprese COST sante e salutari.

Ad incoraggiamento poi e come pegiio di particolare benevolenza,
a voi, diletto figlio, ai Consiglieri del II Gruppo, alle vostre famiglie

e a quanti hanno parte alle vostre opere impartiamo con effusions di

cuore PApostolica benedizione.

Dal Yaticano, 19 marzo 1904.

PIVS PP. X.

3. Un altra lettera del Cardinale segretario di Stato al presidecte

generale della Societa della gioventu cattolica significava come il Santo

Padre considerando quanto dovrebbero riuscire maggiori gli incre-

menti delle opere giovanili d' Italia se tutte le associazioni di giovani

venissero ad unirsi nel centre della stessa Societa desiderava viva-

mente che tutti gli altri sodalizi giovanili cattolici d' Italia i quali

reggonsi con dissimili regolamenti e sono fra loro disgregati si strin-

gano insieme in un solo fascio e si aggreghino alia benemerita So-

cieta della gioventu cattolica italiana. Per tal guisa unico ed univer-

sal sara il principio onde le sullodate Istituzioni cattoliche trarranno

indirizzo ed impulse nell'esercizio della loro attivita e in quella stessa

che saranno messe in grado di partecipare ai molti vantaggi spiritual!

accordati al Sodalizio centrale, potranno eziandio sempre meglio adcr-

narsi del particolare vanto di tale Societa, di distinguersi cioe nel

piu splendido dei modi per lo spirito di soggezione e di illimitata

obbedienza verso il Capo supremo dei cattolici.

In corrispondenza della qual lettera, la Presidenza diresse una sua

circolare invitando tutte le associazioni giovanili autonome perche, in

conformita dei desiderii del Sommo Pontefice, che per tutti i catto-

lici sono un comando, sagrificando la autonomia di forma e le varieta
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accidental! di regolamenti, si aggreghino alia Societa centrale della

Gioventu Cattolica e divengano attrettanti Circoli di essa assumen-

done ed osservandone fedelmente gli Statuti sotto la immediata di-

pendenza del suo Consiglio superiore. Da tutti coloro che si van-

tano di combattere sotto i gloriosi vessilli della Chiesa non si discu-

tono ma si eseguiscono docilmente i comandi del Supremo Gerarca

poiche miles pro duce dux pro causa militat. Con tale unione si fara

piu compatta, forte, vittoriosa 1'avanguardia del cattolico esercito, e

tutte le associazioni avranno dato un novello, splendido esempio

della incondizionata, docile, assoluta obbedienza > ai voleri del Vi-

cario di Cristo.

4. Nel solenne giorno della Pasqua di Risurrezione il Santo Padre

celebro la messa nelPaula concistoriale e furono ammessi ad assistervi

piu di duecento persone tra italiani e stranieri. Nella mattinata del

giorno appresso Sua Santita acoolse in udienza speciale nella sala del

trono il comitato centrale dei Congressi cattolici in Germania incari-

cato per deliberazione della cinquantesima Assemblea cattolica tenu-

tasi 1'anno scorso in Colonia (vedi quad. 1264 giugno scorso) di pre-

sentare al Pontefice 1'omaggio dei cattolici tedeschi. La deputazione,

presieduta dal conte Droste Wischering, era composta dei signori :

conte D'Oppersdorff, membro ereditario della Camera dei Signori in

Prussia: Trimborn, membro del Reichstag : Fritzen, membro del

Reichstag : conte Schaesberg, membro ereditario della Prima Camera

del Wiirtemberg : conte De Schoenburg-Glauchau, membro della Prima

Camera di Dresda : Herold, membro del Reichstag e delia Camera prus-

siana : Broeker, architetto : barone d'Aix : revdo proposto Nacke, vi-

cepresidente dell' Opera di S. Bonifacio: dott. Enck, professore di

teologia a Paderborn : Schmid, deputato alia Seconda Camera del

Granducato di Baden : Mgr. Wertmann : dott. Cardauns, redattore-

capo della Kolnische - Volkszeitung : conte Heukel : dott. Bock : conte

de Galen : ed il signor Brandtz : ai quali si erano accompagnati il

barone de Hertling, il sig. Bassel ed il barone Berckheim.

II conte Droste Wischering lesse a nome comune un devoto in-

dirizzo in lingua latina esprimente i piu affettuosi sensi di devozione

al Santo Padre, il quale rispose nella stessa lingua ringraziando pa-

ternamente i cattolici tedeschi deH'ossequio alia Santa Sede, esortandoli

a continuare nella valida opera loro a vantaggio della religione e con-

fortandoveli coll'apostolica benedizione. Quindi, il presidente de-

ponendo ai piedi di Sua Santita gli Atti e Document! dei cinquanta

congressi cattolici di Germania, aveva 1'onore di presentargli le fa-

miglie dei membri della Deputazione che il Papa accoglieva colla sua

nota benevolenza. Noi lasciamo al nostro corrispondente di Germania

la cura di sceverare il vero tra le dicerie della stampa intorno al si-
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gnificato di questa deputazione de' cattolici tedeschi ai piedi del Ro-

mano Pontefice.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, oltre parecchie famiglie ita-

liane e straniere che il Santo Padre ammetteva a baciargli la mano
nel suo passaggio per le loggie, un pellegrinaggio di circa cento stu-

dent! ungheresi accompagnati da alcuni professori aveva 1'onore di

essere da Lui accolto e benedetto con particolare bonta. Lo aveva

un gruppo di student! dell'universita di Friburgo guidati anch'essi

da due loro professori Scheurer e Speiser, ed un altro de' rappresen-
tanti dell'Universita di Innsbruck, il quale ebbe anche la fortuna di

ricevere la SS. Eucaristia dalla mano di Lui alia messa del giovedi

santo nella cappella paolina.

II.

COSE ITALIANS

1. Lavori parlamentari prima delle vacanze di Pasqua. 2. Accuse e

relazione sull'on. Nasi. 3. Inchiesta parlamentare sul medesimo.

4. L' imperatore Guglielmo in Italia. 5. Comizi per il riposo festivo

e eontro le congregazioni religiose. 6. L' intolleranza dei socialist!

a Cagiiari e a Corato.

1. Pochi sono stati i lavori parlamentari compiuti nella seconda

quindicina di inarzo fino al giorno 26. II Senato, dopo avere conva-

lidato la nomina dei nuovi senator!, alcuni dei quali ebbero un di-

screto numero di palle nere, approve, non senza discussione e dispute,

1'inchiesta sulla marina, fortemente sostenuta dal governo. I voti fa-

vorevoli furono 67 ed i contrari 32. Approve ancora la legge per i

provvedimenti a favore della Basilicata, e prese le vacanze di Pasqua
nel giorno 26' marzo.

Nello stesso giorno anche la Camera dei deputati, dopo avere appro-
vato i bilanci dell'interno e dell'agricoltura e 1'inchiesta sull'on. Nasi,

prese le vacanze fino al 5 maggio.

Lungo sarebbe il solo riepilogo delle accuse che si sono venute

da mesi accumulando sull'on. Nasi, che fu Ministro della pubblica

istruzione dal 15 febbraio 1901 al 3 novembre 1903, le quali poi

hanno indotto la Camera dei deputati ad eleggere una commissione

d'inchiesta. Ci bastera riferire i puoti principalissimi, tanto piu che

non manchera occasione di dover tornare sull'argomento.

2. Leonida Bissolati, deputato socialista, comincid la campagna
contro Ton. Nasi, che dapprima parve disprezzare sdegnosamente tutte-

le accuse, ma in appresso preso puranco da scrupoli voile restituire

alPerario lire duenaila, che vennero iscritte sotto la consolante ru-

brica Ricupero per debilo di costienza. Cid non ostante 1'on. Nasi



CONTEMPORANEA 225

si sentiva ancora abbastanza forte. Sorretto dai giornali massonici e

radical! e da tutti coloro ai quali era stato largo di favori d' ogni

genere e di sussidi tolti dal bilancio deilo Stato, sperava che, affet-

tando una Bpavalda sicurezza, sarebba riuscito a trionfare. Confidava

nell'aiuto della massoneria, egli che nelle ultime elezioni deila setta

era stato candidate alia carica suprema di gran maestro, e se Le era

reso benemerito per avere spinto la guerra contro gli Istituti catto-

lici tanto avanti quanto nessun altro Ministro aveamai osato. Ma la

sua causa parve troppo difficile a sostenersi, e non passava di che i

giornali non mettessero alia luce qualche nuovo fatto intorno alia sua

amministrazione.

Pertanto, avendo gli onorevoli Bissolati e Ciccotti scritto lettere

in propoaito al Presidente della Camera, la sottogiunta del Bilancio

incarico 1'on. Saporito diesaininare la gestione del ministero dell'istru-

.zione durante il tempo che 1'on. Nasi fu in ufficio. L'on. Saporito

per diverse ragioni dovette contentarsi di esaminare in un tempo ri-

stretto solo quei document! di spese accennate dalle lettere scritte

dai due deputati socialisti. Eppure tale e tanta fu la messe che rac-

colse che riusci a scrivere una lunga relazione, la quale dovrebbe

bastare a distruggere qualunque perionaggio, se si potesse essere sicuri

delle mene settarie. Non si arriva a comprendere come un tal uomo,

che aspirava anche alia presidenza del Consiglio dei Ministri, abbia

potuto tiranneggiare si a lungo nella Minerva.

Per dire soJo qualche cosa, il preventive delle spese di stampa,
che era di lire 70 mila e piu, fu superato di lire 22,284, e tra queste

10 mila furono spese per la stampa dei discorsi fatti dall'on. Mini-

stro, senza dir nulla poi degli innumerabili biglietti da visita che

solo nel 1902 salirono a 28,000. 1 fondi dei sussidi per la diffusione

dell'istruzione, destinati ai maestri, furono, secondo che asseriva il

Giornale d'Italia, destinati a cameriere, stiratrici, pianiste, ecc. II

fondo per incoraggiare gli artisti fu impiegato all'acquisto di opere

d'arte, delle quali non si ha piu notizia. Per missioni e viaggi solo

dal 1 luglio 1901 al 3 novembre 1903 si spesero L. 73,629. E si sa

che i Ministri e i deputati viaggiano gratis in prima classe. Nello

stesso periodo di tempo le spese postal! salirono a L. 28,241.95, escluse

quelle fatte durante i viaggi. Queste ed altre spese furono erogate

senza esibizione di document!, ma sopra semplici biglietti del segretario

particolaree cugino dell'on. Ministro, il cav. poi comm. Ignazio Lom-
bardo. Amene poi sono le spese casuali. Tra queste figurano lire 6712

pagate alia K. Calcografia di Roma per volumi di stampe che non si

sa ove siano andati a finire
;

lire 1,499.95 (per non dire 1500) per
libri ad uso particolare del ministro o per altre spese non giustificate ;

quindicimila e piu lire per semplice rilegatura di volumi, mandati in

1904, vol. 2, fasc. 1292. 15 9 aprile 1904.
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dono a S. Eccellenza e che non esistono piii presso il miaistero. Altre

Fpese casuali farono impiegate nell'acquisto di poltrone e palchi nei

principal! teatri di Roma. Inoltre col materiale e cogli operai del raini-

stero si fabbricarono a favore del ministro e del suo segretario mobili

e bauli, e si eseguirono important! lavori nelle loro case particolari.

La sola spedizione di casse contenenti libri, stamp?, quadri fatta a

Trapani a persone non coaosciute e a spese dello Stato costo L. 1979.

Aggiiingiamo soltanto che la Battaglia di Palermo e altri giornali

sono pieni di descrizioni della villa che Ton. Nasi comincio a co-

struirsi in Trapani, fin da quando per ]a prima volta fu ministro

delle poste e telegrafi. Se reca meraviglia la villa e 1'ampia peschiera
ceduta a lui dallo Stato, piu meraviglioso e cid che dicono i suoi

amici, che cioe essa d frutto unicamente di spontanee oblazioni degli

elettori Trapanesi, i quali hanno perfino dipinto le stanze della casa.

Oh singolari elettori di Trapani, che non si fanno pagare dal proprio

deputato, ma gli costruiscono e regalano anche una vilJa !

3. La relazione Saporito, stampata e divulgata ben tosto, snscito in-

dignazione in tutti gli animi onesti.La giunta del bilancio, dopo averla

ascoltata, stabili di trasmetterla al Presidente della Camera col voto

che si nominasse un'inchiesta. Neppure allora mancarono giornali che

si levarono a difendere, a se.usare il Ministro, e perfino a minacciare

1'on. Saporito. La Massoneria perd vedendo che almeno per il mo-

mento il suo dilettissimo Nasi non si poteva piu difendere, lo sospese

dai diritti e privilegi dell'ordine, o, cio che e lo stesso, con t'rase

tecnica gli ordind di dichiararsi in sonnolenza. Dopo aver mangiato,
non ci voleva meglio che dormire, osservo un poeta romanesco.

Nella seduta del 24 marzo per proposta dell'on. Bissolati fu ap-

provata a grande maggioranza una inchiesta parlamentare sull'ammi-

nistrazione dell'on. Nasi, della quale si dovra render conto non piu

tardi del 31 di maggio, e lo stesso Presidente della Camera fu in-

caricato di nominare cinque deputati che dovessero svolgere e com-

pire le indagini cominciate dall'on. Saporito. Due dei deputati no-

niinati rinunziarono e furono sostituiti da altri; ed il comitato riusci

coinposto di deputati di diversi partiti, non senza la rappresentanza

della massoneria. Si e gia radunato una volta per i primi accordi ed

ha nominate presidente 1'on. Cappelli, segretario 1'on. Prampolini,

quindi s'e aggiornato fino al 7 di aprile. Gli altri membri sono gli

on. Torrigiani, Qorio e Chiapusso.

Peraltro cominciavano a volgere giorni meno sereni per 1'onni-

potente segretario Lombardo. Questi prima che il suo cngino salisse

al ministero dell' istruzione, era semplice professore di attrezzature e

manovre navali nell'istituto nautico di Trapani e percepiva L. 1020

all' anno; ma dalla munificenza dell'on. cugino con decreto del
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30 Aprile 1901 ebbe dappriina lire 2200, poi 2400, senza contare le

decorazioni cavalleresche e ]a nomica di commendatore. Frattanto due

delegati di pubblica sicurezza di Roma, Wenzel e de dementi, re-

catisi a Napoli a verificare una compra fatta dal Comm. Lombardo,

trovarono che quest! il 20 Sett. 1901 avea acquistato nel negozio Gi-

nori per L.J910, piatti, bicchieri, stoviglie da servire per suo tiso in-

sieme con cinque oggetti artistici destinati dal ministero per una lot-

teria; ma, non ostante qualche ripugnanza da parte del direttore del

negozio, avea voluto che tutta la spesa s'iscrivesse sotto il titolo di

oggetti artistici, perche fosse pagata dal ministero.

Contro v'questoa commendatore, che gia era stato sospeso daH'ufn-

cio e dallo stipendio di professore, fu spiccato il mandate di cattura.

II male perd e che, mentre si facevano tante indagini, un tal uorno, che

non si sarebbe dovuto mai perder d'occhio dalla polizia, pote fuggire,

ed ora non si sa in qual parte del mondo si trovi nascosto. Chi

dice che sia a Tunisi, e chi in Grecia
;
e certamente quest'ultimo

paese sarebbe assai piu adatto per il suo soggiorno, perche, non es-

sendovi 1'estradizione, potrebbe ammirare con agio le bellezze arti-

stiche, delle quali cosi egli, come il suo cugino Nasi, era appassionato

cultore.

4. L'imperatore Guglielmo II ha saputo elevare a grande importanza

politica, specialmente nelle presenti circostanze dell'Europa, un suo

viaggio di convalescenza, compiuto attorno alle coste italiane. II

giorno 24 di marzo alle 9.30 tra gli applatisi di una grandissima

folia, accalcata nei pressi delPar-enale, col vapore Koenig Albert,

entro nel porto di Napoli, ossequiato dall'ambasciatore de Monts, dal

console, dal viceconsole di Germania e dalle autorita italiane. Nel po

meriggio lascio il Koenig Albert e passo a bordo dello yacht Ilohen-

zollern. II giorno seguente costeggio i dintorni di Napoli e in Ana-

capri visito la principessa di Svezia e Norvegia. Alia sera ricevette

il P. Krug, Abate ordinario di Montecassino, insieme col Rev.

D. Angelo Ettinger, e lo trattenne a un pranzo intimo, a cui

10 avea invitato il giorno stesso che giunse in Italia. II 26 nelle ore

del mattino visito VAquarium di Napoli, e alle 12 30 tra le acclama-

zioni di una folia immensa ricevette con segni di estrema cordialita

11 re Vittorio Emanuele III, accompagnato dal ministro degli affari

esteri on. Tittoni e dal ministro delJa marina, on. Mirabello. Durante

la colazione, imbandita a bordo d.Q\l'Hohenxolkrn} furono scambiati dai

due sovrani i brindisi seguenti. II re Yittorio Emanuele disse in

italiano :

Porgendo alia Maesta Yostra un affettuoso saluto, lo esprimo
tutta la gioia che provo nel rivederla. In Yostra Maesta il Mio

popolo ed lo riconoseiamo ed amiamo 1'amico fedele e sicuro. I le-
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garni che fortunatamente da tanti anni uniscono i nostri Stati, fra

di loro e col coraune alleato, furono fino ad ora il piu forte presidio

della pace europea. Tali essi dovranno rimanere, ravvivati sempre
dalla nostra fede nell'alleanza e dai sentimenti nei nostri popoli che

avvicinati nel passato dalla somiglianza delle vicende politiche nazio-

nali, sono ora avvinti dalla comune aspirazione ad un avvenire di

pacifico progresso. Con questi sentimenti lo bevo alia salute della

Maesta Yostra, di S. M. I'lmperafcrice, di tutta la Famiglia impe-
riale e della gloriosa nazione tedesca.

L' Imperatore rispose in tedesco :

Venendo dopo un assiiuo lavoro a chiedere il riposo alle ma-

gnifiche spiaggie della patria di Yostra Maesta, lo seguo 1' impulso
del mio cuore che riconduce sempre me, come i miei compatriotti,

verso la siinpatica ed ospitale nazione italiana. lo saluto Yostra Maesta

per la prima volta a bordo d'una nave da guerra tedesca coll'animo

pieno di riconoscenza pel cordiale saluto indirizzatomi da Yostra Maesta.

L'idea della Triplice alleanza e scolpita in modo indelebile nelPanimo

dei nostri sudditi. L'alleanza conchiusa dai nostri illustri prede-

cessori e dai capo venerate della casa di Asburgo e divenuta pei

nostri popoli una benedizione e per 1'Europa un baluardo sicuro di

pace sotto la cui protezione continuera ininterrotto lo sviluppo pacifico

delle nazioni. Fedele sempre ai patti promessi, io prego Yostra

Maesta di permettermi di levare il bicchiere. Guardando quest a bella

notta italiana, il cui vessillo sventola insieme al nostro, guardando
il bel golfo di Napoli da cui emana tanta poesia e tanta copia di

storici ricordi, Io bevo alia salute delle Loro Maesta il Re e la Re-

gina d' Italia, dell'esercito e della fbtta tanto valorosi, del pcpolo

d'ltalia tanto simpatico. >

A nessuno pud sfuggire 1'importanza di queste manifestazioni,

dalle quali apparisce che, non ostante la prossima venuta in Italia del

sig. Loubet, presidente della Repubblica Francese, la triplice alleanza

rimane salda e rafforzata per un migliore accordo tra 1'Italia e 1'Austria-

Ungheria, il cui sovrano e questa vclta nominato chiaramente nel brin-

disi del re, e piii chiaramente ancora in quello dell' imperatore.
-

Yerso le ore 17 i sovrani si separarono, e un'ora dopo il re Yittorio

Eoaanuele ripartiva per Roma. Anche la regina madre, partita da

Roma nel inattmo del 29, si reco a Terracina e di li in automobile

mosse per Gaeta. Giunta in questa citta s' imbarco a bordo della co-

razzata Ee Umberto per attendere da Napoli Farrivo dell' imperatore.

Questi a bordo dQirHohensollern eatro nel porto alle 13.30 e, sceso

su d'una lancia, ando a visitare la regina madre. Quiiidi con essa

sali a bordo dell' Hohenzollern, ov'era apparecchiata la colazione, e

ne discesero ambedue a terra alle 16.20, quando la regina madre,
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salutata cordialinente dair imperatore, dovette ripartire per Terracina

e quindi per Roma. II giorno 30 1' imperatore lascio il porto di Gaeta,

diretto per Messina, ove, acclamato entusiasticamente da una grande
folia che gremiva il corso Yittorio Emanuele e le banchine del molo,

giunse alle 21.30 della notte. Rimase a bordo il 31 marzo e il 1 di

aprile ;
nel qual giorno la maggior parte del suo seguito, invitata dal

Commissario regio di quella citta, si reed al Municipio per assistere

alia processione del Yenerdi Santo. II dl seguente, imbarcatcsi suEa

controtorpediniera Sleipner, si diresse ai Giardini, e quindi in car-

rozza and6 a visitare 1'antica Taormina; e nel pomeriggio fece ritornD

al porto di Messina. A bordo d.e\VHohenzolkrn, parato a festa, assi-

stette il giorno 3 alle funzioni della Pasqua di Risurrezione; il giorno 4

discese a terra, e in carrozza si reed a fare un'escursione nella cam-

pagna peloritana, accolto da vivissime aeclamazioni d'una folia im-

mensa che gremiva le vie di Messina.

5. Com'era da prevedersi, in molte citta d'ltalia sono cominciati

i comizi di protesta per il ripudio della legge sul riposo festive.

Alcuni di questi, per esempio quello di Torino e di Bergamo, sono

stati promossi dalle associazioni deinocratiche cristiane, ma v' inter-

vennero e parlarono an che i socialisti che, insieme coi cattolici vo-

tarono 1'ordine del giorno ;
altri sono stati promossi dai socialisti stessi.

Numeroso riiisci quello di Geneva, ove piu di 3000 persone si ad\i-

narono al Politeama Alfieri. A Palermo il 27 marzo furono chiusi tutti

i negozi della via Macqueda e del Corso Yittorio Emanuele, e sopra

vi si affissero cartellini colla scritta : In segno di protesta per il ver-

gognoso rigetto della legge sul riposo festive. Quindi un numeroso

corteo mosse dalla Piazza, del Municipio per recarsi al comizio, che

riusci ordinatissimo.

Un altro comizio promosso dai socialisti, che puo essere importante
almeno come principio, fu tenuto contro le congregazioni religiose in

Brescia il 28 marzo nel Teatro Sociale, che era affollatissimo. L'av-

vocato Claudio Treves, direttore del Tempo di Milano, oratore ufficiale

del comizio, tenne un lungo discorso, esortando il partito socialista

a farsi promotore con ogni mezzo di propaganda, d' una campagaa
contro la minacciata invasione clelle coLgregazioni religiose in Italia,

o in altri termini a fare qualche cosa di simile a quello che e stato

fatto in Francia. Anzi per prendere rimedi piu efficaci propose 1'abo-

lizione delle guarentige e dell'articolo primo dello statute, che defini

un rudero, del quale si valgono soltanto i cattolici. Uno dei demo-

cratic! cristiani voile parlare, ma la sua voce fu ricoperta da urli e

da fischi. Si termino coll'approvare un ordine del giorno, col quale
s'invita il governo ad impedire la venuta di nuove congregazioni in

Italia, ad applicare rigorosamente la legge di soppressione delle con
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gregazioni stesse, e a laieizzare immediatamente tutte le scuole cat-

toliche. Sara forse questo un modo di fare omaggio al presidente della

Kepubblica Francese, che si prepara a scendere in Italia.

6. L' intolleranza del socialist! si e in questi giorni chiaramente

manifestata prima a Cagliari e poi a Corato. Ci piace di riferire questi

fatti, per mostrare una volta di piu da quale spirito siano animati

certi apostoli di liberta.

A Cagliari nel pomeriggio del Martedi Santo (29 marzo), usciva

dalla ehiesa di S. Anna, gremita di devoto popolo, la processione detta

dei Misteri, perch& composta di tutte le confraternite della citta, le

quali portano in giro diversi m'steri della Passione del Redentore. Tra

la folia che riempiva la via di Azuni, ov'e la ehiesa, si notava un

gruppo di socialisti, che durante la processione tennero un contegno

assai scorretto e osarono aache di gridare Viva Giordano Bruno. Cio

non ostaote i fedeli tollerarono e finsero di non vedere e di non udire.

Quando pero verso sera, al ritorno della processione, i socialisti ten-

tarono far cadere qualche popolano che portava i simulacri religiosi,

allora si trovarono circondati cosi bene da un forte numero di fedeii,

che non ve ne fu uno, che potesse sfuggire almeno a qualche pugno

poderoso o a qualche sonora ceffata
;
e se non fossero accorsi i cara-

binieri e le guardie, si sarebbero trovati a peggior partito. Un tale,

ferito di coltello, doyette eorrere alia farmacia, e qualcuno si andc

a nascondere per vergogna.

Sono certamente fatti deplorevoli, ma la colpa principale ricade

su i veri provocatori. Le funzioni continuarono devotamente ne' di

seguenti, e nel Venerdi Santo si ripete la processione del Cristo morto,

aeoompagnata con dimostrazione di sincera pieta da una folia enorme.

Questa e la sostanza dei fatti, ,narrati anche dalla Tribuna. Eppure i

socialist! osarono pubblic'tre un foglio volante, in cui travisando i

fatti stessi, li attribuivano a mene pretesche, accusavano come primo

provocatore il canonico Colonna, quaresimalista nella parrocchia di

S. Eulalia, e rimproveravano le pubbliche autorita per non avere proi-

bito la processione. fi la consueta favola del lupo e deil'agnello.

Ma assai piu gravi e dolorosi furono i fatti di Corato nelle Puglie.

Aache in quella citta, in cui impera un Consiglio comunale composto

di radicali e socialisti, si facea, secondo 1'usanza, nel pomeriggio del

Venerdi Santo, la processione del Cristo morto. Quando la processione,

che si avviaira imponente, silenziosa e seguita con somma devozione

da un popolo sterminato giunse colla statua di Maria Addolorata alia

piazza principale della citta, si scontro in un gruppo di socialisti, che

non content! di dimostrare il proprio disprezzo con un fare spavaido

e col tenere il cappello in testa, osarono pure rivolgere parole ingiu-

riose ai membri delle confraternite. I fedeli per amore della quiete
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finsero anche qui di non badarvi
;
ma quando un tal Miehele Masella

oso vomitare sozze parole contro la Vergine Immacolata. allora pien'i

d'indignazione, circondarono il gruppo del socialist! gridando a niorie,

a morte, e li avrebbero linciati, se la forza pubblica non fosse venuta

a proteggerli colle armi. Ne per questo cessd la lotta
; giaeche anche

i carabifiieri mal poteano sostenere il furore della folia esasperata. II

delegate fece sonare gli squilli di tromba, ma invano; e non riu-

scendo altrimenti a intimidire i dimostranti, ordino il fuoco. Un grido

di terrore si Iev6 dalla folia, e diversi caddero a terra grondanti di

sangue. Segui un faggi fuggi generale, ma quattro feriti rimasero

a terra sanguinolenti. Tra i gravemente eontusi vi e anche il delegate

di put blica sicurezza e il oQareseiallo dei carabinieri. Da Barletta si

reco a Corato con guardie e carabinieri il sottoprefetto, raentre una

compagnia di soldati era inviata nella stessa citta dal prefetto di Bari.

L'esasperazione dei Coratesi fu piu forte, in qnantoehe, come nota il

Corriere della sera, non era la prima volta che dai socialisti veniva

messa a prova la loro pazienza ;
anzi non mancarono provocazioni in

questo stesso anno, allorquando in quella citta giunsero i missionary

quaresimalisti e quando diedero principio alia loro predieazione.

Speriamo che questi tristi fatti valgano almeno ad aprire gli occhi

a tanti illusi e a far meglio conoscere i frutti d'una dottrina che pre-

tende di sostituirsi al Vangelo.

in.

COSE STRANIERE

(Notizie General*). 1. SPAGNA. Via^gio del re a Barcellona. Attentato anar-

chico. 2. FRANCIA. Sempre la guerra antireligiosa. 3. ESTBEMO
ORIENTS. Nuovo assalto a Port-Arthur. Operazioui militari in Corea.

1. (SPAGNA). II re Alfonso XIII comincio il sno viaggio nelle pro-

vince colla visita di Barcellona dove il 6 aprile ebbe un'accoglienza

entusiastiea. Fu ricevu to al suo arrivo dalle delegazioni uffieiali, da

tutti i vescovi della provincia di Catalogna, e dai comandanti delle

squadre italiana e francese mandate a rendergli omaggio. Accompa-

gnato dal presidente del Cousiglio, Maure, e dal generale Linares

ministro della guerra, assistette a un Te Deum solenne nella catte-

drale e poscia allo sfilare delie truppe. Yi fu un pranzo di gala con

invito delle autorita cittadine : un altro per gli ufficiali delle squadre,
a cui assistevano pure i consoli italiaao e francese. II re ricevette

mille cinquecento studenti che gli fecero calorosa dimostrazione: fece
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1'ascensione del Tibidabo che presentava un inagnifico spettacolo: quin-
dicimila fanciulli delle scuole, con bandiere, acclamarono il giovane
re gettando fiori sulla sua carrozza. La citta e imbandierata, sopra-
tutto nel quartiere operaio : e sul passaggio del re alle visite che egli

fece al Circolo commerciale, alle fabbriche di tessuti, alia chiesa della

Sacra Famiglia in costruzione fu fatto segno alle piu sincere e festose

accoglienze guadagnandosi la simpatia del popolo coll'mtrattenersi a

parlare cogli operai, e percorrendo le vie principal! della citta senza

scorta. Tali manifestazioni eccitarono il dispetto dei repubblicani che

tentarono far nascere tumulti assalendo gli studenti monarchic! per

istrappar la bandiera che portavano. Allo stesso fine fu fatto scop-

piare un petardo sotto il portone di una casa allaKambJa del Centre

snl passaggio del corteggio reale nella sera di mercoledi. I vetri della

casa andarono in pezzi : due persone furono leggermente ferite : ed

arrestati i colpevoli seaza che tale incidente disturbasse 1'entusiastica

festa del vero popolo barcellonese.

2. (FiiANCiA.). UQ passo di piu nella apostasia del cristianesimo

verso la barbarie. Con una circolare ministeriale venne ordmato di

togliere ogni immagine del Crocefisso dalle Corti di giustizia e dai

tribunal! civili e commercial! e cio doveva farsi a Parigi il giorno

stesso del venerdi santo. In tutto il pae^e si leva una voce di inde-

gnazione anche da parte di uornini di sentimento non cattolici. Ci

furono magistrati che si opposero colla forza all'atto sacrilege, altri

hanno rinunciato alia loro carica: dappertutto si e incontrato diffi-

colta a trovare gli operai che volessero metter mano all'esecuzione

della circolare, la quale del resto e illegale, avendo il Senate rifmtato

Passenso alia proposta della Camera di soppriinere quei segni religiosi,

Sono giunti a Marsiglia a bordo del vapore YAustralien i superstiti

delle navi russe Varyag e Coreefa affondate dai giapponesi nella bat-

taglia di Chemulpo, e raccolti dalle navi europee che si trovavano in

quel porto. Ebbero accoglienze ed onori dalla popolazione : il gran-

duca Michaikrvvitch e la granduchessa di Mecklemburgo Schwerin

venuti da Cannes, erano a riceverli e festeggiarli. Per Geneva e Vienna

si recheranno a Sebastopoli.

3. (ESTREHO ORIENTE). Nella notte del 26-27 marzo, con eroica osti-

nazione, i giapponesi rinnovarono il tentative di ostruire il canale di

entrata della rada di Port-Arthur spingendovi quattro grossi vapori

commerciali carichi di pietre e di materie infiammabili per rischiarare

la via e dirigersi nell'oscurita accompagnati da sei torpodiniere. I fasci

dei riflettori elettrici russi scoprirono facilmente la niassa che si avan-

zava e dalle batterie della fortezza e dalle navi si comincio a fulminare

colle artiglierie. II tenente Krinizki, comandante della torpediniera

russa Silny che stava a guardia del passo si precipito incontro al ne-
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mico e con una torpediniera distrusse la prora del prinio vapore che

si avanzava, il quale deviando ando a incagliarsi sulla riva destra

seguita da altri due, mentre il quarto s'arenava a sinistra dove erasi

perduto un altro vapore giapponese, rimanendo sempre libera la via

di mezzo del canale. Le torpediniere giapponesi si ritirarono. La Silny

il cui equipaggio in gran parte era stato messo fuori di combatti-

mento : ed il comandante stesso ferito, colpita dai proiettili nemioi,
aveva dato negli scogli, ma fa poi liberata. All' alba 1'ammiraglio

Togo che veniva a riconoscere 1'esito del tentative, trovo le navi russe

che uscivano in battaglia aprendo il fuoco : ma egli evito il coinbat-

timento e si ritiro. II colpo era fallito un'altra volta. Pare che gli

equipaggi dei vapori brulotti siano stati raccolti dalle torpediniere che

li accompagnavano o nelle scialuppe di salvamento.

Dalla pertinacia messa dai giapponesi in voler chiudere la flotta

russa in Port-Arthur si argomenta che essi volessero sicurarsi della

piena liberta per fare uno sbarco di truppe nel vicino golfo del Liao-

tang, tagliare la via ferrata e girare le posizioni che i russi hanno

fortificato sill Yaln : il che avrebbe agpvolato assai la loro marcia in-

vasiva. Lo stato delle strade in Corea e orribile a cagione dello scio-

gliersi delle nevi che in queste settimane trasforma il terreno in una

profonda pozzanghera e rende lenta e difficile ogni operazione mili-

tare. II 4 aprile, secondo informazioni giapponesi, 1'avanguardia im-

periale occupo Vigiu, che era stata abbandonata lo stesso giorno dai

distaccamenti russi i quali si ripiegarono verso il Talu. La destra

del flume va coprendosi di opere di difesa: ed ogni cosa fa prevedere
che qui saranno i primi serii scontri fra i belligeranti. Si dice che

ottantamila giapponesi formino il primo corpo d'esercito che sta con-

cetrandosi verso la frontiera manciurese. Un secondo corpo gia mobi-

lizzato aspetta di essere sbarcato : la terza categoria dara un altro

aurnento di circa centoventirnila riser visti, portando cosi a trecen-

tomila 1'esercito attivo con un'eccellente artiglieria specialmente da

montagna.
Le truppe russe d'altra parte vanno concentrandosi intorno a Mukden

sotto i'impulso dai generale Kuropatkin il quale sparge voce di non

voler procedere innanzi se non quando abbia in mano forze soverchianti

per schiacciare gli avversarii, e che la lotta seria non cominciera che

nel giugno e nel luglio prossimo I fatti diranno se cid sia vero o se

sia uno dei soliti stratagemmi di guerra.
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AUSTRIA-UNGrHERIA (Nostra Corrispondenza) . 1. P.arlamento ungherese;

proseguimento dell'ostruzione; improwiso cambiamento; trionfo mo-
mentaneo del presidente Tisza; sue cause probabili. 2. Parlamento

austriaco: ostruzione su tutta la linea; sforzi inutili per rimediarvi;
unico vero rimedio; tumulti universitari a Praga ed a Vienna; la que-
stione dell'universita italiana nella Camera; Slavi ed Italiani contro i

Tedeschi. 3. II bilancio del minigtero della guerra e degli affari

esteri in seno alle Delegazioni. 4. Notizie religiose ed ecclesiastiche:

conferenza fra conservator! e cristiani sociali del Tirolo; preliminari

ad un congresso cattolico generale austriaco; la Societa di S. Boni-

facio in Boemia; la Societa per 1'universita cattolica a Salisburgo;
nomine ecclesiastiche.

1. E proverbiale il detto, che 1'Austria e il pae^e delle inverosi-

iniglianze, e che la easa imperante Absburgo-Lorena trova sempre una

via di salvezza anche nelle angustie estreme. Ne abbiamo una riprova

nei recenti casi dell'Ungheria, dove pocanzi, a giudizio di tutti, era-

vaino alia vigilia d'una grossa rivoluzione antiaustriaca ed antidinastica.

Mentre infatti, chiuso il parlamento austriaco, sedeva la sua Delega-

zione, aperta fino dal p. p. dicembre, il parlamento ungarese, sempre

incagliato nell'ostruzione e sempre ia tempesta, non aveva dato un

passo avanti per cavarsi dal cosi detto stato ex-lege s> nel quale era

caduto fin dal maggio dell'anno passato. A' primi di febbraio il conte

Tisza, malgrado tutte le sue proinesse e rninacce, trovavasi allo stesso

punto, nel quale il suo predecessore Szell, nel p. p. giugno, era stato

costretto a dimettersi dal seggio preeidenziale. Le voci di crisi inini-

steriale e di scioglimento della Camera avvicendavansi ad ogni ora,

e frattanto andava crescendo oella popolazione il malcontento, perche
la classe militare, che avrebbe dovuto andare in congedo, veniva in-

giustamente tratteuuta sotto le armi, non avendo la Camera approvato

la legge sul contingente della nuova leva. II partito liberale, che da

36 anni formava la maggioranza ministeriale e governativa, indebo-

lito da discord ie intestine e dalla recente secessione del gruppo Ap-

pony, non bastava piu a sostenere il Tisza contro gli assalti furiosi

dell'opposizione. Rimasti inutili tutti gli sforzi per far approvare al-

meno la legge militare, il Tisza non trovo altro scampo, che di eo-

spendere per alcuni giorni le tornate della Camera, minacciandone lo

scioglimento, e di indire per il 3 febbraio la convocazione della De-

legazione ungarese a Vienna.

Riaperta la Camera al 1 di marzo, il Tisza tento di placare il

cerbero dell'ostruzione colla proposta d'investire 250 milioni di co-

rone in lavori urgenti di strade e ferrovie, nell'ampliamento del porto

di Fiume, nel miglioramento degli stipendi dei maestri ecc. Se non

che essendo stato in appresso presentato dal Tisza un disegno di legge,
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diretto a dare il colpo di grazia all'ostruzione con un piu rigoroso re-

golacnento interno della Camera, ed essendo state nominate 1'aborrito

Khuen-Hederwary BUOVO miiiistro a latere per la Corona, il partito

Kossuthiano d'accordo col popolare cattolico e cogli altri gruppi dis-

sidenti, deeisero di proseguire inesorabilmente 1'ostruzione fino al

capitombolo del Tisza.

A tale estremo erano ridotte le cose in* Ungheria, e la catastrofe

era attesa di ora in ora
; quand'ecco con un improvviso colpo di scena,

abilmente preparato dietro le quinte, la sera del 9 marzo, i partiti di

opposizione capitolare di fronte al governo, sospendere 1'ostruzione, ed

entrare finalmente dopo undies mesi di stato ex-lege nella discussione

della legge militare e del bilancio dello Stato
;
ecco il Tisza, trionfante

in mezzo alia lieta commozione di tutti i gruppi parlamentari, ritirare

il quos ego della sua proposta per la riforma del regolamento della Ca-

mera fra gli applausi di tutta 1'assemblea. Come spiegare questo cam-

biamento di scena inaspetfato? E assai probabile, che i partiti dell'op-

posizione sieno stati indotti a deporre le armi, almeno per una tregua

temporanea, dai seguenti motivi : il timore di complicazione nel prog-

simo Oriente, e la probabilita d'un'occupazione militare austriaca nel

territorio turco
;

il malcontento delle piu che 160,000 persone, dan-

neggiate ne' loro interessi dall' ingiusto prolungamento del servizio

militare imposto ai soldati del passato triennio, grazie alia mancata

approvazione della nuova leva
;

il timore che avverandosi lo sciogli-

mento minacciato alia Camera, dalle nuove elezioni avesse ad uscirne

un po' malconcio il magiarismo, avversato dalle diverse nazioni dura-

mente flggiogate al suo carro; i danni economic! gravissimi, recati

allo Stato dalla sospensione dell'esazione legale delle imposte, e dei

pubblici lavori piu urgenti, nonche dell' incertezza della situazione

finanziaria e del conseguente peggioramento nel credito dello Stato

all'estero; il pericolo di vedersi imposto dal Tisza, magari con un

colpo di mano, il temuto nuovo regolamento della Camera, che avrebbe

strappato di mano ai partiti dell'opposizione 1'ultima arma di difesa,

di fronte al Governo ed alia maggioranza.

Se non che tutti questi motivi non sarebbero per avventura stati

sufficient a produrre cosi di botto la sorprendente conversione del

9 marzo, se quegli avveduti politici che sono i Magiari non avessero

compreso benissimo, che non era possibile nelle circostanze attuali

ottenere piu di quanto avevano gia ottenuto nella questione dell'in-

dipendenza militare magiarese, come si potra vedere piu sotto, nella

cronaca delle Delegazioni. Poiche le conquiste fatte erano gia tali,

che ben potevasi differire a tempo migliore la questione della lingua
di comando e delle altre esigenze separatiste, di fronte alPostacolo

per ora insormontabile della volonta del Sovrano e degli alti circoli

militari.
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Cos! venne fatto al Tisza di assicurare la pace, almeno fia dopo

Pasqua, alia ripresa della sessione estiva, durante la quale nessuno

pad prevedere, a quali e quante peripezie andra incontro il carro

trionfale del conte Tisza. Per ora egli si e contentato dell'approva-
zione del bilancio per il 1903, e del nuovo contingente militare senza

aumento, difi'erendo pro bono pads dopo Pasqua ogni altro affare, com-

presa la rinnovazione del compromesso doganale coll'Austria, e del

trattati di conimercio coll'estero che daranno molto filo da torcere di

qua e di la del Leitha.

2. In pieno contrasto coll' iride di pace apparsa sull'orizzonte del

regno di S. Stefano, passo la breve e burrascosissima sessione del

parlamento austriaco, dall'8 al 23 marzo p. p. Essa venne riconvo-

cata a rnalincuore dal Koerber. colla sicura previsione, che la Camera
avrebbe preso le ferie pasquali, senza approvare la legge per Pannuo

eontingente militare, posta al primo punto dell'ordine del giorno, e

CLie sarebbe stato costretto a farla passare durante le ferie, col mezzo

poco costituzionale, ma oramai non piu straordinario del famoso 14,

tante volte usato ed abusato nel corso di questi ultimi anni. Ne

Tesempio della Camera ungarese poteva in alcun modo trovare imi-

tazione nella Camera austriaca, perehe mancava qualsivoglia analogia.
Di la del Leitha i partiti parlamentari sono politici ;

di qua sono na-

zionali, e qualunque concessione o transazione si facesse da uno di

questi agli altri, ricadrebbe a danno della nazione da essi rappresen-
tata. In Austria 1'ostruzione parlamentare non e gia la causa della

crisi politica di Stato, sibbene e questa la csgione di quella, e sta

principalmente, se non tutta, nel duello mortale fra Tedeschi e Czechi.

Inutili per conseguenaa tutti i tentativi fatti dal governo e dipoi dai

Tscleschi nell'ultima sessione. per risanare la vita parlamentare, to-

giiendo di mezzo I'ostru^ione, mediante una riforma del regolamento
interne della Camera; inutili tutti gli sforzi fatti dal Koerber con

pazienza veramente ammirabile al medesimo scopo, in tutti questi

quattro anni che trovasi al potere : 1'ostruzione dei Czechi non ces-

sera fintantoehe Governo e Tedeschi non faranno loro ragione delle

ott'ese e de' torti recati loro fino dal tempo del ministero Badeni, e

ncn li contenteranno almeno fino ad un certo punto nelle loro esi-

genze nazionali. Se non che il Koerber mostrasi sempre piu servil-

mente infeudato aU'egemonia de' Tedeschi, e questi appaiono sempre

pin acciecati dal loro orgoglio nazionale, e dalla smania di spadro-

neggiare sopra le altre nazioni, tan to da rammentare 1'adagio Jupiter

quos vult perdere dementat > . Riforma del regolamento parlamentare,

scioglimento della Camera, nuove elezioni e va dicendo, noa sono

altro, in questo momeato, che impiaslri applicati ad una gamba di

legno, ed altro non saranno anche in avvenire, finche un vero uomo
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di Stato (di quelli di cui in Austria si e perduto lo stampo da buona

pezza) non abbia il coraggio di mettere mano all'unico vero rimedio,

che sarebbe un cambiamento della Costituzione in senso federate,

con tutte le guarentige necessarie alia tutela dei diritti delle mino-

ranze nazionali nelle singole province. Siffatto rimedio venne tentato

circa un quarto di secolo fa, dal conte Hohenworth, che dovette ce-

dere fin dalle prime, rovesciato dalla prepotenza tedesca
; possa un altro

piii fortunate di lui riuscire con miglior successo a salvare la mo-

narchia, riportandola sulle sue basi storiche col mettere fine all'ege-

monia tedesca inaugurata da Giuseppe II.

Quanto alia cronaca della sessione di marzo, essa pud riassumersi

in poche parole : ostruzione senza posa dal primo all'ultimo giorno;

insulti vicendevoli, pugilati e perfino calci fra Czechi e Tedeschi
;

neppur toccato di passaggio 1'ordine del giorno presentato dal Go-

verno al principio della sessione. Unico episodic, sopravvenuto ad in-

terrompere la serie interminable degli appelli nominali, lo scoppio

dei disoriiui universitari di Praga e di Vienna, oggetto d'interpel-

lanza d'ogni colore contro il Governo, e cagione di nuove ire fra te-

deschi e non tedeschi. A Praga i tumulti durarono alcuni giorni,

passando dall'uni^ersita alle piazze ;
a Vienna si dovette chiudere

1'universita per farla finita coi disordini degli studenti tedeschi (spal-

leggiati anche da qualehe professore notoriamente pangermanico) i

quali per conservare il carattere esclusirainente tedesco all
1Alma Mater

vindoboaese, pretendevano d'infliggere 1'ostracismo a tutte le altre

lingue della monarchia, perfino negli a^visi delle societa stulentesche

esposti nel vestibolo universitario, e malmenavano manescamente i

loro colleghi d'altra nazione. Per la qual cosa gli studenti czechi,

croati, sloveni, ruteni, italiani e rorneni finirono per conchiudere fra

di loro una specie di alleanza offensiva e difensiva, da far valere

dopo le ferie pasquali contro le nuove attese sopraffazioni dei tedeschi.

Or quasi di siffatte miserie non n'avessimo d'avanzo, lo stesso

Koerber parve essersi incaricato d'aggravare ancor piu la questione

nazionale-universitaria, proponendo alia Camera il trasporto delle poche

cattedre di diritto italiano da Innsbruck a Rovereto, per la bella ra-

gione che codesta cittadina e italiana, e piccola, e (quel che piu

monta) e la patria del filosofo Antonio Rosinini ! Contro 1'infelice tro-

vata protestarono siegnosamente gli Italiani dentro e fuori del Par-

lamento, aiducendo che essi hanno sempre chiesto, ed aspirano ad

ottenere col tempo un'universita compiuta a Trieste, unica citta ita-

liana dell'Austria, che se non altro per ricchezza di mezzi sia adatta

allo sviluppo d'una nuova universita
; protestarono i tedeschi, specie

tirolesi, perche, mentre non vogliono assolutamente tollerare ad Inns-

bruck le poche cattedre italiane esistenti, come quelle che bastano a
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snatnrare il carattere tedesco di queH'universita provinciale (niente

affatto snaturato dalla voluta presenza degli Italian! nella Dieta d'lnns-

bruik), per contrario non possono permetterne il trasporto ne a Ro-

vereto ne in alcun'altra citta o villaggio italiani della provincia ti-

rolese, perehe lo vietano i diritti e gl' interessi della grande Ger-

mania, che lavora da anni all'inteclescamento del Trentino.

Al plebiscite di tutti gl' Italiani della monarchia
v

Vaggiunse una

dichiarazione della stessa cit'a di Rovereto, la quale rifiutava reci-

samente il mozzicone d'universita offertole in regalo, come porno di

discordia, gettato fra gli Italiani delle province austriache. Se la prc-

posta del Kcerber putra venire alia discussione dopo Pasqua, e assai

da dubitare; ad ogni modo il Governo ha gia promesso ai Tedeschi

di portar via da Innsbruck le cattedre italiane ancora nel prossimo

autunno, e guai ad esso se non terra parola, che i Tedeschi hanno

gia minacciato di disfarsene al bisogno colla violenza, rinnovando le

scene selvagge di quest'anno e dell'anno passato. Frattanto, a pale-

sare il loro malcontento, i deputati italiaiii della Camera appiccarono

trattative cogli Slavi per un'azione comune contro i Tedeschi. E seb-

bene a tale accordo s'oppongano molte difficolta, non tanto da parte

degli Czech!
, quanto dagli Slavi meridional!, Sloveni e Croati, sempre

in lotta cogl' Italiani del Goriziano, delPIstria e della Dalmazia, pure

bastd il primo passo di ravvicinamento fra di loro per gettare 1'al-

larme nel campo dei Teieschi, spaventati dallo spettro d'un nuovo

cerchio di ferro risuitante dalla riunione di tutti gli element! slavi

colle altre stirpi dell' Austria diverse dalla tedesca. Per quanto sif-

fatto accordo sia per ora improbabile, o almeno ancor molto lontano,

sta per6 il fatto che al chiudersi del Parlamento, mentre i Polacchi

facevano da mediator! fra Tedeschi e Czechi per ottenere una tregua

neil'ostruzioae, con ben poca speranza di riuscirci, fra gli Italiani e

gli Slavi continuavano le pratiche dirette a trovare un modus vivendi

(per vero difftcilissimo se non impossibile) nei rapporti delle due na-

zioni nelle province adriatiche, allo scopo finale d'una comune difesa

contro i Tedeschi. La Camera, prese le sue ferie, senza passare all'ele-

zione dei delegati per 1'anno corrente, in segno di sfiducia contro il

Koerber, abbandonato anche dai Polacchi, orniai ostili al suo Governc.

3. La sessione delle Delegazioni pel 1903, invece delle solite tre

settimane, duro piu di due mesi, a cagione dell'ostruzione ungarese.

Precipuo argomento di discussione furono le question! militari, nelle

quali il nuovo ministro della guerra Pit^reich ebbe molto da fare a

sostenere gli interessi dell'esercito di fronte massimamente all'oppo-

sizione degli Ungaresi, che disputarono a lungo, fra 1'altre cose sui

diritti del sovrano, quale supremo comandante dell'esercito comune. La

futura divisione, cui ess! aspirano, si e* gia resa malagevole, grazie
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alle concession! fatte agli Ungaresi di notevoli privilegi per la loro

lingua negli istituti militari, e per la futura erezione d'un corpo

indipendente di ufficiali magiari, mantenuta pero sempre (almeno

per ora) la lingua tedesca come lingua di comando e di servizio. II

Pittreich, assai piu abile del suo antecessore-, non fiato punto di

nuovi aumenti nel contingente di leva, e cosi si vide approvato tutto

il bilancio inilitare, compreso il credito straordinario di 15 milioni

per i nuovi cannoni di campagna, per i quali si ritoraera alPantioo,

sostituendo il bronzo all' acciaio. Oggi 1' esercito attivo consta di

301,250 uomini, con 22,450 ufficiali
;

la flotta conta 9710 uomini

compresi gli ufficiali. Pochi i reggimenti composti d'una sola nazione;

per lo piu c'entrano due, tre, quattro el anche piu nazioni diverse.

Nella discussione degli affari estori il ministro Qoluchowski riaf-

fermo il pie no acoordo colla Russia nella questione baleanica, e colle

potenze della Triplice, avversata segnatamonte dagli Czechi. Nuove

proteste si fecero udire dai delegati cattolici deli' Austria, contro il

famoso Veto del Conclave, alle quali il ministro degli esteri diede

una risposta altrettanto fiacca e inccncludente, quanto quella data

dal suo collega Pittreich nella questione del duello militare. Nel di-

battito suir amministrazione della Bosnia-Erzegovina venne a galla

il vergognoso favoritism^ del governo verso i inaomettani ed i greci

scismatici in quelle province, dove in piu d' un caso venne uegata

ogni protezione ai maomettani convert! ti al cattolicismo, e favorita

per contrario 1'apostasia dei cristiani al maomettismo !

4. Nel campo religiose pochi fatti di qualche conto. Le confe-

renze di riconciliazione fra conservator! e cristiani-sociali del Tirolo

vanno avanti a pie' zoppo anzicheno. II 10 febbraio p. p. si tenne

ad Innsbruck la quarta conferenza, la quale si prolungo per otto ore,

allo scopo di regolare le adunanze elettorali ne' collegi de' due par-

titi, ed assicurare, se non la pace, almeno una tregua fra i meie-

simi, pur troppo ancor lontani dal riunirsi in un solo parti to, co-

m'era stato deliberate nel passato ottobre.

A Vienna si lavora a spianare la via alia convocazione d'un con-

gresso generale de' cattolici austriaci, non piu riconvocato da otto

anni, dopo quello di Salisburgo. Adesso pare vada assodandosi un

certo miglioramento ne' rapporti di partito fra i cattolici tedeschi, e

sembra prevalere 1'idea di assicurare il buon andamento del future

congresso, riducendolo ad un' adunanza di delegati non soverchia-

mente numerosi, da mettere faori d'ogni pericolo la tranquillita delle

discussion!, e il perfetto accordo nelle risoluzioni finali. A sede del

congresso e probabile venga scelta una delle capital! delle province

alpine, dove ineglio vigoreggia la vita cattolica.

Mentre il governo permette a Trieste 1'ereziene d'una filiale della

Societa pantedesca-evangelica a' danni del cattolicismo e dell'Austria,
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in Boemia rumoreggia la guerra contro la Societa di S. Bonifacio,
fondata di recente con potenti mezzi di azione contro 1'agitazione del

< Los von Rom , I pantedeschi cercano in tutti i modi di mettere

su la popolazione tedesca, accusando la Societa di sfruttarne i con-

tributi a vantaggio dei Czech!. Ma essa ha parato il colpo, col distri-

buire le entrate in equa proporzione fra Czechi e Tedeschi, secondo

la provenienza delle contribuzioni. S^opo della Societa e non solo di

opporsi al dilagare dell'apostasia, ma anche di riguadagnare i caduti,

eontrapponendo al motto Los von Rom il grido Zuriick zu Rom.
E di fatto delle 5,000 persone, che fra il 1898 ed il 1902 caddero

vittime della propaganda protestante in Boemia ed in Moravia, me-

glio che 3,000 fecero gia ritorno alia Chiesa cattolica. Ed e a spe-

rare che il numero de' reaipiscenti crescera piu rapidamente, se la

nuova Societa, coi mezzi di cui potra disporre, riuscira a troncare i

legami finanziari, che colla schiavitu economica tengono avvinti al-

1'eresia molti e molti, e sono per essi 1'ostacolo principale alia con-

versione.

II 31 gennaio p. p. venne aperta la XXI assemblea generale della

Societa per la fondazione d'un'universita cattolica libera a Salisburgo.
Risulto dal resoconto annuale, che nel p. p. anno vennero raccolte

corone 188,252, e che il fondo sociale ascende a corone 1,800,000.
E qualchecosa, ma ancora poco al bisogno, e malgrado lo zelo enco-

miabilissimo de' promotori e collettori, se si va di questo passo, chi

e giovine avra ancora da invidiare per lungo tempo quanto hanno

saputo fare in tempo brevissimo i cattolici belgi, francesi, e svizzeri.

Frattantole cattedre di pestilenza menano strage fra la gioventu nelle

universita dello Stato, invase e dominate da professori e studenti ebrei.

Questi ultimi nella frequentazione delle universita austriache, dal 1896

al 1901 entrarono colle seguenti proporzioni : A Czernovitz col mas-

simo del 45.1 per cento
;
a Praga (universita tedesca) col 33

;
a Vienna

col 26.7
;
a Leopoli col 20.8

;
a Cracovia col 17.5

; pochi nell'unirer-

sita czeca di Praga ed a Graz, pochissimi ad Innsbruck.

Nel campo ecclesiastico abbiamo da notare la nomina del nuovo

Nunzio apostolico, mons. Q-ranito di Belmonte, assai desiderato ngU
alti circoli di Vienna

;
la resignazione dell' arcivescovo di Olmiitz,

Dr. Kohn per le note questioni decise a Roma, e la rinunzia data

alia sede di Brixen in Tirolo, per motivi di eta e di salute del no-

nagenario Mons. Simone Aichner, celebre canonista, e per tanti anni

zelantissimo pastore della vasta sua diocesi, colpito nel cuore dalle

recenti discordie politiche fra conservator! e cristiani-sociali. Nello

stesso tempo venne posto fine alia vedovanza della diocesi di Trento

colla nomina del Dr. Endrici, trentino, professore di teologia, il quale

ha gia preso possesso di quella seie importante ed illustre nella storia

della Chiesa.
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RUMENIA (Nostra CorHspondenza). I. La diplomazia rumena e la Mace-

donia. 2. L'ellenismo e gl'interessi rumeni. 3. Un episodic tri-

stissimo del fanatismo anticattolico in Rumenia. 4. L'ortodossia ru-

niena e le sue invettive contro la Chiesa cattolica.

1. Gli avvenimenti di Tarchia, e i torbidi della Macedonia non

lasciano indifferent! gli uomini politici rumeni. Le mire della Ru-

menia sono pacifiche, a condizione pero che i suoi interessi, o per

megiio dire, gl'interessi dei Rumeno- Macedoni non siano lesi. Le di-

chiarazioni fatte ultiinamente alia camera dei Deputati da Demetrio

Sturdza, presidente del Consiglio dei Ministri, e Giovanni Bratianu,

ministro degli affari esteri, sono ispirate da sentiment! pacifici. La Ru-

menia e una contrada che nei Balcani de~e proporsi come obbiettivo

la prosperita dei suoi abitanti. E quindi mestieri che conformi la sua

linea di condotta politica a quella seguita dall'Europa. In tal guisa

la Rumenia non corre il rischio di restarsene isolata, o di alienarsi

le simpatie deU'Occidente, imitando le velleita bellicose dei Bulgari.

La pace e un elemento essenziale pel benessere economico e lo svi-

luppo nazionale del popolo rumeno. In dieci anni la popolazione dei

due principati danubiani si e accresciuta di un milione di anime, e

le pubbliche entrate hanno avuto anclresse un aumento anauo di

20 milioni di franchi. Una guerra potrebbe compromettere questa
situazione invidiabile. La Rumenia non ambisce conquiste territo-

riali : le sue mire sono rivolte a tutelare 1'equilibrio dei Balcani,

ed a non permettere che la collura rumena nella Macedonia sia ins"-

diata, combattuta e soverchiata dall' invadente ellenismo. I Kutzo-

valacchi della Macedonia aoamontano ad uu milione. Le loro condi-

zioni sotto 1'aspetto etnico sono desolanti. Non hanno scuole per

impararvi la loro lingua e sono costretti con discapito della loro col-

tura nazionale, di frequentare le scuole greche e di assistere in chiese

greche ai divini uffici. Le potenze europee riconoscono che i diritti

dei Rumeui sulla Macedonia poggiano sulla realta dei fatti, e percio

fra i loro delegati pel riordinainento della Macedonia hanno ammesso

anche un delegate rumeno. Dn tal provvedimento non fa ostacolo agli

si'orzi uniti della Russia e dell'Austria, che lavorano a ristabilire 1'or-

dine nel museo etnologico macedone. La Turchianon puo adombrarsi,

perche la politica rumena e favorevole alia sovranita della Sublime

Porta, ed aspira al manteninieato della pace. Infine il patriarcato

ecumenico greco e costretto di non opporsi alle legittime richieste dei

Rumeni, perche lo stesso carattere di patriarcato ecumenico deve in-

durlo a non prendere parte alle lotte el alle rivalita di razza. II

Fanar riconosce anche nei pubblici document! che la Macedonia al-

berga una popolazione di stirpe valacca. Le sue pretese di tenere

1904, vol. 2, fasc. 1292. 16 9 aprile 1904.
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schiava delPellenismo questa stirpe di coltura e d'ideali latini, dareb-

bero un valido fondamento alle accuse mosse contro di lui di volere

a tutto costo ingerirsi in faccende politiche, dimentico della sua mis-

sione esclusivamente religiosa. II Fanar non ignora che una tale con-

dotta non e scevra di pericoli e di disinganni. L'intransigenza nazio-

nale del patriarcato greco provoco la rottura religiosa coi Bulgari, e

1' istituzioae dell'esarcato bulgaro che in Costantinopoli lavora da

qualche lustro ad annientare nella Macedonia 1'influenza dell'ellenismo.

I Rumeni non temono gl'intrighi e le cabale dei prelati greci, ed a

suo tempo potrebbero vendicarsi di questa guerra mossa alia loro co-

scienza nazionale.

La Rumenia tende a formarsi in Macedonia un partito che con

1'epiteto di rumeno-macedone inalberera ii vessillo della coltura latina

contro la coltura slava ed ellenica. I patriot! rumeni risalgono al IV
ed al Y secolo dell'era cristiana per rivendicare i loro diritti sul

territorio macedone. Allora la Macedonia era abitata da un popolo di

civilta e d'idioma latino. Le invasioui slave e I'elienismo soffoearono-

nelle loro spire 1'anima latina di questo popolo, non riuscendo tut-

tavia ad inooulargli iatieramente nelle vene un sangue straniero.

Nella seconda meta del secolo XIX, il sentimento nazionale si sveglio

tra i Yalacohi della Macedonia, che durante la guerra dell' insurre-

zione greca, aveano fornito all'elleuismo i migliori eroi delle battaglie

dell'indipendenza, Botziris, Ooletti, T^aveila, Andrutzo, Diacos ecc.

Uno dei piu attivi campioni dell' influenza rumena in Macedonia e

stato Apostolo Margarit, che, recatosi a Bucarest nel 18G5, spogiiavasi

dei suoi ideali ellenici. per isposare con ardore la causa rumena,
Sistenendola sino alia morte con animo agguerrito contro le calunnie,

le mtuacce, e gl'insulti dei Greci inviperiti della sua diserzione. Si

aprirono scuole rumene. Gli ageati della Rumenia progredirono in

breve a passi di gigante. Basti dire che nell'intervallo di cmque
anni (1890-1895) il numero dei maestri rumeni da 30 ascese a 120.

In pari tempo, le statistiche rumeae ricevevano degli aumenti favolosi.

Dapprima si disse che i Valacchi della Macedonia erano 400,000 :

attualmente il ministro Brabianu li fa ammontare ad un milione. Lo

scrittore bulgaro Kenciov nella sua etnografia e statistica della Mace-

donia novera solainente 80,000 runieno-macedoni. I document! ufficiali

del patriarcato del Fanar, o dei politici della grande Idea ellenica

non ammettono che vi siano rumeni di stirpe latina nella fertile

contrada che nutri Alessandro il Grande,,e svolse il genio ammirabile

dello Stagirita. Ma i Rumeni non si preoccupano delle proteste dei

loro rivaii, e seguendo i loro metodi, si propongono di fondare in

Macedonia scuole e ehiese per rivendicare anch'essi una parte deila

ricca provincia, divenuta in Europa un porno di discordia, ed una.

pulce all'oreochio dei diplomatici delle grandi Potenze.
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2. Greci e Rumeni sono vissuti tra di loro in relazioni non tanto

tese sino agli ultimi tempi. Vi furono anche non e guari delle visite

di studenti rumeni in Atene, e di studenti ateniesi a Bucarest con

brindisi e voti alia prosperita delle due nazioni. Ma 1'accordo non ci

sembro e non ci sembra duraturo. La Macedonia minaccia di rom-

pere questa. buona armonia piuttosto apparente che reale. I Greci non

vogliono riconoscere ai Rumeni-macedoni il diritto di aspirare a ri-

vendicazioni nazionali, di erigersi e mantenere a proprie spese delle

scuole ruinene. II giornale greco di Salonicco, I'AX^Geta (Verita) bia-

sima con acri parole la propaganda nazionalista della Rumania in Ma-

cedonia. L'esca invariabile dei propagandist!, scrive 1'organo greco,

1' idioma. Ma quando i contadini macedoni saranno convinti che non

Ti sia vincolo assoluto tra 1' idioma e la coscienza nazionale, che gli

ortodossi-elleni della Macedonia, benche parlino diversi linguaggi, sono

tuttavia animati dalle stesse speranze, e mirano all'identico scopo,

quando i contadini avranno compreso quello che noi enunziamo, la

propaganda rumena sara infranta come 1'onda che si arresta sul li-

mitare della porta, o si volatizzera come le perle di rugiada percosse

dai cocenti raggi del sole. L'AX^Osta invoca dal governo turco se-

Teri provvedimenti, onde neutralizzare la tracotanza rumena che at-

tivamente si esercita dai maestri e dal clero. Siffatte proteste dell'el-

lenismo hanno sapore di forte agrume pei patrioti della Rumenia, i

quali ricorrono anche alle minacce per incutere ai Greci un salutare

terrore. Ricordano infatti al patriarcato ecuncenico, che nel 1860 i

bulgari esternavano il desiderio di unirsi alia chiesa rumena per sot-

trarsi al giogo del clero greco, ed a loro volta, i Rumeni potrebbero

seguire lo stesso esempio e mettersi sotto la tutela dell'esarcato bul-

garo di Costantinopoli, ingrossando le file dello scisma dei Bulgari in

Macedonia. II Fanar, dicono i Rumeni, si e piegato infine alle rei-

terate richieste dei Serbi, affldando la metropoli di Uskub ad un pre-

lato serbo, Firmiliano, teste defunto. Perche dunque adottare due

pesi e due misure?... I Yalacchi Macedoni ammontano ad un milione,
e percio e doveroso che i loro vescovi sappiano il numero, e diffon-

dano nel loro gregge la coltura rumena.

Ma i Greoi non se la danno per intesa, e continuano ad osteg-

giare le aspirazioni del nazionalismo rumeno. Citiamo alcuni epi-

-sodi. In una corrispondenza da Berat (Albania), inserita nell'Adeverul

di Bucarest (
14

/27 gennaio) si narra il fatto seguente. Fanno parte della

demogerontia o consiglio del metropolita tre rumeni e tre albanesi.

Riunitosi il consiglio, il metropolita greco di Berat lesse una lettera

del patriarcato ecumenico, che asseriva essere la popolazione di detta

citta di puro sangue ellenico (currat elineasca), senza miscuglio di ele-

menti stranieri. L'e/w*o od ispettore della scuola rumena Eraclio Giu-
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mitia protesto contro tali afferinazioni dichiarando che 1'autorita re-

ligiosa non ha competenza nelle question! politiche. Avvenne un sub-

buglio. La seduta della demogerontia fu sospesa : ed il nome dell'eforo

rumeno radiato dalla lista del suoi membri. II console greco inaspri

il dissidio col suo intervento abusive. La diplomazia rumena e in

trattative con la Sublime Porta per appianare 1'incresciosa vertenza,

e reintegrare nella sua. dignita il malcapitato Eraclio Giumitia. A que-

sto proposito VAdeverul racconta che nelle chiese greche si lanciano

durante le liturgie solenni furibondi anatemi contro i Rumeni e le

loro scuole, perche i Greci giudicano la loro propaganda in antitesi con

gl'interessi dell'ellenisnio. I soli rumeni, tra le stirpi diverse che po-

polano la Macedonia, non hanno vescovi della loro stirpe. II governo
turco alle continue msistenze delia Rumania per soddisfare i legit-

timi desiderii dei rumeno-macedoni ha risposto con un rifiuto. La di-

plomazia turca ignora le proposte pacifiche. Solainente con le minacce

o la violenza s' induce a quelle concessioni che richiede il benf ssere

dei suoi sudditi. I Bulgari, adoprando frasi bellicose, hanno dotata

la Macedonia di un organamento ecclesiastico, che rende preziosis-

simi servizi alia loro propaganda; i Serbi hanno guadagnato la me-

tropoli di Uskub. La diplomazia rumena si e clichiarata soidisfatta di

promesse che i Turchi sono e saranno ben lungi dal coinpieve.

Un altro organo rumeno, il Secolo (Secolul) deplora che i rumeno-

macedoni continuino tuttora a largheggiare verso 1'ellenismo, dimen-

ticando i loro fratelli di sangue. II barone Sina, Dumba, Arsaki,

Averrof, che spesero dei rnilioni per abbellire Atene di edifici monu-

mental!, di scuole, e di pie fondazioni, erano rumeni. II sentimento

rumeno avrebbs bisogno di maggior sviluppo tra i Yalacchi della

Macedonia per combattere emcacemante le pretese deil'ellenismo. I

Greci, dice 1' Independence roumaine, 1'autorevole giornale di Bucarest,

organo del partito liberals, oppugnano tenacemente la popolazione

rumena della Macedonia, fi tempo di farla finita. La Rumania

non deve disinteressarsi delie sort! dei Kutzo-valacchi Macedoni,

che un grande letterato greco, Rizo Rangabe, calcola a 600,OOCL

Egli e vero che i patrioti di Atene nei Katpot del 17 febbraio hanno

dichiarato che il Rangabe parlava a vanvera, e sentenziava in una

questione ch'egli completamente ignorava. Per noi la testimonianza

del Rangabe e di altri e preziosa perche conferma la legittimita dei

nostri diritti. II negare le origin! latine dei Kutzo-valacchi e lo stesso

che negare 1'esistenza del sole in pien meriggio. La Rumenia vuole

vivere in pace con la Grecia, ma le sue pacifiche aspirazioni non im-

plicano il ripudio d' interessi vital!.

Grande scaipore menano anche i giornali rumeni sovra un prov-

vedimento preso non ha guari dal patriarcato del Fanar contro un prete
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che in Macedonia atteggiavasi a campione del nazionalismo rumeno.

A questo prete chiamato Teodosio, Mons. G-ioacchino Foropulo, metro-

polita di Monastir, communi(3ava la segtiente lettera particolare : Sua

Santita il patriarca vi avverte che se persistete nella vostra disub-

biiienza, nonostante la triplice intimazione del Santo Sinodo, e se con-

tinuate dooo la vostra sospensione, a vestire gli abiti sacerdotal! e

a celebrare le sacre funzioni, secondo i canoni della chiesa ortodossa,

voi sarete formalmente scomunicato. Quali sono i delitti del prete

Teodosio? La stampa rumena dichiara ch'egli si e meritato gli ana-

temi patriarcali, perche celebra in rumeno i divini ufflci, ed e uno

dei sostenitori ardenti della chiesa e scuola rumena a Monastir. Ma

gli strali del patriarcato greco sono inoffensivi pel prete Teodosio che

1' Independance roumaine appella le saint homme. Infatti i Rumeni di

Monastir, appoggiati dai ministro della Rumenia a Costantinopoli sono

in proeinto di comprare un terreno ir una delle strade piu frequen-

tate della citta, ed erigervi una chiesa, che probabilmente sara affi-

data al prete Teodosio. Ed allora assisteremo al poco edificante spettacolo

di un prete ortodosso che, scomunicato dalla grande Chiesa, in barba

ai canoni continuera a celebrare devotamente la liturgia pei rumeno-

macedoni, stanchi dell' intransigenza politica del patriarcato greco.

Gl'interessi politici, dei quali sono schiavi le chiese ortodosse,

introdurranno in Macedonia una nuova scissione religiosa. La Ru-

menia, che non pud dimenticare il rapace dominio dei fanarioti greci,

giunta al possesso della sua indipendenza, vendicossi dell'ellenismo,

incamerando il ricchissimo patrimonio dei monasteri greci, e ridu-

cendo in tal guisa alia carestia ed alia bancarotta il patriarcato greco

di Gerusalemme. Non soddisfatto di questa sanguinante ferita inflitta

aU'eilenismo, si sforza attualmente di rendere pm precaria la situa-

zione dei greci in Macedonia, esigendo nelle identiche citta dei ve-

scovi rumeni accanto ai vescovi greci, serbi e bulgari. E doloroso lo

spettacolo di queste chiese ortodosse, che nei document! ufficiali si

dichiarano unite dai vincoli della carita, ed in pratica si dilaniano

per un brandello di terra che non apparterra a nessuno dei contendenti.

3. II zelante arcivescovo di Bucharest, Mons. Hornstein, e dive-

nuto per la stampa rumena un bersaglio a mille insinuazioni mal-

vagie, a mille triviali calunnie. Un episodio assai insignificante ha

prodotto nelle file dell'ortodossia rumena uca recrudescenza di fana-

tismo anticattolico. Non comprendiamo che un popolo civile e di stirpe

latina per giunta possa permettere un tale sfogo di odio contro la

chiesa che pur dovrabbe ricordare ai Rumeni il nome e le tradizioni

tanto venerate di Roma. L'indecente gazzarra di una parte della stampa
rumena contro il cattolicismo produce una penosissima impressione
su di coloro che seguivano con gioia il rapido incremento della Ru-
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menia, e tra le nazioni balcaniche le davano il primato di civilta. I

fatti che semplicemente narriamo ci rivelano che la Rumenia e ben

lungi dal rispondere alle speranze concepite sul suo avvanire, e che

in gentilezza e corteaia e nello spirito di tolleranza fra gli Stati bal-

canici occupa disgraziatamente 1'ultimo posto.

Bucarest e la sede di una colonia di rumeni uniti deila Transil-

vania, i quali non hanno una chiesa del loro rito. S. Ecc. Mons. Hornstein

si preoccupd seriamente delle misere condizioni religiose di quest! ru-

meni, che ammontano a circa tremila, e dalla munificenza di Leone XIII

ottenne un sussidio straordinario di 40,000 franchi per innalzare la

loro chiesa. Altre oblazioni gli permisero di aumentare questa somma

di un nuovo capitale di 40,000 franchi
;
ma il denaro raccolto e in-

sufficiente per attuare il disegno. Nell'attesa di un soccorso straor-

dinario, i rumeni uniti di Bucharest riunivansi prima nella cappella

dell'epis30pio, e poi in quella del seminario, ed un prete rumeno da

una ventina di anni vi celebrava la messa nel loro rito. II primo

parroco di questa importante colonia fu il Dr. Demetrio Radu, at-

tualmente vescovo di Yaradino in Transilvania. La cura delle anime

e ora affidata ad un prete consacrato a Bias, il Dr. Stanislao Bort-

nowski.

Un'angusta cappella non rispondeva alle brame ed ai bisogni dei

rumeni-uniti di Bucharest. Secondo le loro tradizioni, la maggior parte

dei medesimi credono che la celebrazione della liturgia solenne in

una sala, od in una cappella sia vietata dai canoni, e che per con-

seguenza il clero latino voglia trarli in inganno sul compimento dei

loro doveri religiosi. Preferiscono quindi le chiese ortodosse per cele-

brarvi i loro matrimoni e farvi battezzare i loro figli. Anche pei fu-

nerali, chiamano il prete ortodosso. II clero rumeno-ortodosso vi si

presta di buonissima grazia, e nel suo organo ufficiale, la Bisericd

orthodoxd romdnd inserisce i nomi di coloro che hanno richiesto il

suo intervento, come aventi ripudiato il cattolicismo. Arrogi che per

le grandi solennita, la cappella del seminario non e in grado di con-

tenere la folia che vi si pigia per assistervi. Onde ovviare a simili

ineonvenienti, si sono celebrati parecchi matrimoni di rumeni-uniti

nella cattedrale latina di Bucharest, dedicata a S. Giuseppe, e non

e guari le liturgie solenni di rito rumeno per le feste del Natale e

di S. Giovanni Battista (7 gennaio).

La vasta cattedrale era gremita. Yi erauo intervenuti moltissimi

rumeni-uniti, felici di assistere in una chiesa cattolica ad una messa

celebrata secondo il loro rito nazionale, ed attratti dalla curiosita vi

assistevano anche molti rumeni ortodossi, e un drappello di giovani
studenti di teologia del seminario ortodosso di Bucharest, ufficiali del-

1'esercito e magistral . II parroco D. Stanislao ufficiava, assistito da
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un giovane rumeno della Transilvania, Ilario Banciu, il quale dopo aver

compiuto i suoi studi teologici nel seminario di Bias, avea ricevato

1'ordine del lettorato (anagnostel Egli compieva 1'ufficio di lettore, e

non di diacoiio, come la stampa ortodossa gli ha rinfacciato con evi-.

dente malafede.

Un fatto si semplice ha assunto in Rumenia le proporzioni di un
delitto di lesa maesta, e di un oltraggio gravissimo alia Dazionalita

rumena. Una parte della stampa ortodossa si e scagliata con virnlenza

brutale contro Mons. Hornstein ed il cattolicismo. LaOomca in un vio-

lento articolo del prete rumeno D. Georgescu sui modi di procedere

dei papisti (procedeurile Papistasilor] stimmatizza i danni recati ai ru-

meni della Transilvania dai Gesuiti che li aggiogarono alia chiesa

romana (?). Afferma che i cattolici non aveano il diritto di celebrare

una messa rumena nella cattedrale latina, perche vi manca 1'icono-

stasi, e che pereio la liturgia nazionale vi e stata messa in ridicolo

(liturgie ortodoxa a fast ridieulisata). Mons. Hornstein ha trasformato

la sua chiesa in sala da ballo (?) : arbitrariamente vi ha introdotto

dei preti di un altra confessione, e contro i canoni ad un laico non

ordinato ha imposto 1'ufficio di diacono. L'Adeverul intitola la sua

filippica : Lo scandalo della cattedrale cattolica (Scandalul de la ca-

tedrala catolica), Mons. Hornstein vorrebbe convertire la Rumenia al

cattolicismo, e per giungervi non e aiieno dal ricorrere all'astuzia.

La messa ramena celebrata nella cattedrale di S. Giuseppe, mirava

sovratutto a convertire i Rumeni ortodossi. Tutto vi ando alia peggio :

cerimonie sbagliate, e pessimo il discorso. Invocava la severita delle

leggi contro Ilario Banciu che da semplice laico erasi arrogato il di-

ritto di esercitare le sacre funzioni. Con piu disgustosa trivialita si

espresse la Vremea, giornale fondato 1'anno scorso col sussidio del-

1'oro dei Russi, e sorto per difendere la politica russa, alia quale la

Rumenia e debitrice della spogliazione della Bessarabia. A lettere

cubitali la Vremea stampava nella prima sua pagina questi titoli

stuzzicanti : il grave scandalo della cattedrale cattolica (marek
scandal de la catedrala catolica), uno scandalo religiose . I cattolici,

scrivea 1'organo russofilo
;
abusano della nostra tolieranza : ordiscono

trame contro la nostra chiesa nazionale : si prendono giuoco (si bate

joe) dei nostri riti : si burlano di noi in casa nostra. Invocava quindi
dei mezzi coercitivi contro Mons. Hornstein, ed il Banciu, contro i

preti cattolici cha pel mantenimento delle loro chiese chiedono 1'obolo

degli ortodossi, contro le voci sparse della fondazione di un giornale

cattolico, il quale rappresenterebbe un' offesa alia religione dominante,.

contro il clero cattolico che e legato ai comitati inacedoni e ne so-

stiene la causa tra i contadini della Dobrugia. La Tara insorgeva

con un appello ai preti rumeni contro la mascherata cattolica (ma-
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scarada catolica). Dicea che i papisti, avendo rinunziato all'idea di

un giornale cattolico, si sono appigliati ad altri mezzi piu perniciosi

per riuscire nel ioro intento, organizzando nelle loro chiese degli

spettacoli soliti a vedersi nelle fiero (un speolacol de bllciit). Chiama

traditori della fede patria i rumeni che mossi da una euriosita bia-

simevole hanno messo il piede nella cattedrale cattolica, e aggiunge

ch'egli e tempo d'mtraprendere una seria campagna contro il papi-

smo, e di premunirsi contro le insidie ed astuzie papali.

II governo rumeno ha avuto il torto niarcio di lasciarsi preoc-

cupare di questi sfoghi di cannibalismo, e di prendere dei provvedi-

inenti che, passati i primi bollori, gl' incutono un senso di vergogna.
II Baneiu, impiegato al ministero delle finanze, e stato traslocato,

perche complice di uno scandalo religiose, secondo la Vremea, I cori

delle tre chiese di Manea Brutaru, Popa Tatu, e Pitar Mos, cori or-

todossi che niediante un compenso eransi indotti a cantare nella cat-

edrale cattolica per la festa di S. Giovanni Battista, furono sciolti,

e dichiarati dal metropolita inabili a compiere il loro ufficio sino alia

inorte. II ministro dei culti Haret, iriibiva alle persons investite di

pubbliche cariche di assistere a tali cerimonie, esprimendo il voto

che all'avvenire simili scandali piu non si rinnovel'assero. La s
4

ampa
rumena soddisfatta plaudi all'energia del ministro e del metropolita,

ed inneggio alia facile vittoria dell'ortodossia sul cattolicismo.

II Dr. St. Bartnowki nell''Adeverul del ll
/17 gennaio pubblico una

letterina, nella quale sfatava con poche parole gl' insolenti attacchi

della stampa rumeno-ortodossa. II zelante parroco ristabiliva la verita

dei fatti con queste brevi considerazioni : I Rumeni greci cattolici,

stabiliti a Bucarest, non avendo propria chiesa, hanno chiesto 1'ospi-

talita alia chiesa latina. Perche rifiutarei questo diritto, S3 la costi-

tuzione rumena riconosce la liberta di culto?... Questa liberta e con-

cessa agli stranieri : perche deve negarsi ai sudditi rumeni?... Alia

messa solenne celebratasi nella cattedrale furono invitati i soli rumeni

uniti. 83 v' intervennero degli ortodossi, perche rigettarne la colpa

sui cattolici? .. Dovrebbero forse i cattolici celebrare le loro feste a

porte chiuse ? I rumeni ortodossi non aveano il diritto di scandaliz-

zarsi, ne chiamare la nostra messa una parodia od uno scandalo, per-

eh& noi celebravamo secondo il nostro rito rumeno -unito, vale a diro

secondo il rito in vigore nelle metropoli di Bias (Transilvania). Molti

ortodossi espressero un giudizio lusinghiero sull'esattezza scrupolosa

con cui si osservarono le prescrizioni litureriche nella cerimonia della

cattedrale. II Baneiu disimpegno 1'ufficio di semplice lettore cantando

il vangelo e presentando le oblazioni secondo il cerimoniale dei rn-

meni-uniti della Transilvania.

I giornali ortodossi, a corto di argomenti da opporre a queste let-
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dignitose, serbaroiio il silenzio. La gazzarra sembra finita. I membri

ei cori ortodossi che cantarono nella cattedrale cattolica, sono stati

iabilitati. Speriamo che la ragioce e il buon senso abbiano il soprav-

vento sul fanatismo. I Rumeni uniti della Transilvania hanno il di-

itto di compiere in Kumenia i loro doveri religio&i secondo il loro

rito. 11 privarli di questo diritto sacrosanto sarebbe un atto di tirannia,

nello stesso tempo una vera ingratitudine contro i Rumeni uniti

della Transilvania, ai quali devesi in massima parte la conservazione

della coltura rumena in tempi tristissimi pei prinejpati danubiani.

I migliori storici ortodossi della Rumenia confermano con le loro

testimonianze il nostro asserto, e solamente un cieco fanatismo pud
revocare ia dubbio la verita lampante dei fatti storici.

4. Disgraziatamente gli uomini politici della Rumenia sembrano

animati dal desiderio di emulare il combismo francese, e la stampa
li aizza alia conquista di questi vergognosi allori. Mons. Hornstein avea

chie.sto al niinistero dei culti di autorizzare 1'apertura di un collegio

a Bucharest, collegio da affidarsi alia direzione di due barnabiti fran-

cesi. II ministro dei culti rispondeva in tal guisa all'emiEente pre-

lato : c Circa la vostra richiesta del 14
/ 27 aprile 1903, e la facolta di

aprire nella metropoli un liceo maschile, ho Ponore di rispondervi,

che a tenore delle nostre informazioni, i futuri professori di questa

scuola sarebbero in gran parte degli stranieri, e fra essi si trovereb-

bero molti religiosi recentemente espulsi dalla Francia. Cid e con-

fermato da una lettera diretta al segretario generale del ministero dei

culti dal S. A. Kuczka, di eotesta archidiocesi. In detta lettera si ri-

ferisce la venuta in Rumenia del P. Dubois, superiore dei barnabiti,

e la sua prossima partenza. In presenza di tali fatti, ho il dolore di

dichiarare all' Ecc. V. che la facolta richiesta non puo essere con-

cessa. Gl' interessi dello stato ruineno, affidati aile mie cure, non per-

mettono in veruna guisa che la Rumenia serva menomamente di asilo

agli ordini religiosi espulsi da altre contrade. II ministro dei culti

non puo accordare un privilegio che attualmente ed in seguito for-

nirebbe ai medesimi ordini il pretesto di stabilirsi presso di noi. Questo

provvedimento e tanto piu necessario in quanto la Rumenia professa

la religione cristiana ortodossa, e percio non deve ospitare certi or-

dini religiosi cattolici, la cui attivita si eserciterebbe presso di noi

in un senso che il governo e tenuto di non tollerare assolutamente- >

Questo famoso documento e molto affine agli ukase draconiani del go-

verno russo contro i cattolici. Invece di biasimarlo, la stampa rumena
lo ha levato a cielo. La Biserica ortodoxd romdnd giungeva sino a

dire, che 1' indelicata risposta del ministro 1'avea colmata di gioia (ne

wnple sufletul de bucurie), perch& rivelava nel ministro una conoscenza

perfetta dei bisogni e degP interessi dello stato rumeno. In tal guisa,
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la liberta del culti rumeni nega ai soli cattolici il diritto di avere un

giornale cattolico, ed una scuola. A riguardo del cattolicismo, il go-

verno rumeno inaugura la politica del giacobini francesi.

Alia guerra di calunnie iaiziata da qualche tempo contro la Chiesa

roraana prendono parte attivissima la Vremea dianzi mentovata, ed un

periodico settimanale, intitolato il Mondo ortodosso (Lumea ortodoxd).

D;rettore e proprietario di quest'ultimo & un accanito ortodosso, A. P.

Braesco de la Scourta, il quale difende a spada tratta la Russia e

la sua ben nota politica. Altre volte stampavasi a Bucharest 1* Oriente

ortodosso (Pravoslavnyi Vostok) in russo ed in francese, periodico che

dopo due o tre anni di grama esistenza sospese le sue pubblicazioni in

Rumenia. Gli e succeduto con 1' identico programma la Lumea orto-

doxd. Nel primo fascicolo dopo una violenta invettiva contro le mire

del pangermanismo suH'Oriente, il mentovato periodico schizza delle

parole di odio contro la Chiesa cattolica, contro i discepoli del Loiola

e gli agenti del papato, che cercano fra gli ortodossi di compensare

le perdite subite nell'Oecidente : scrive che i talenti diplomatic! di

Leone XIII haano rincrudita la piaga del proselitismo cattolico tra

le cristianita orientali
;
che dei convent! di religiose hanno usurpato

il monopolio dell' insegnamento, e preparano delle fanciulle, il cui

stato morale intralcera la marcia trionfale dell'ortodossia
;
dei monaci

intriganti hanno guadagnato alia chiesa romana la regina Natalia di

Serbia, e sequestrata in un convento la principessa Elena Cuza, e

considerano le nazioni ortodosse come un terreno adatto per le loro

scorrerie. Termina il pomposo programma con 1'augurio che ben presto

a Mosca, a Bucharest, a Sofia, a Beigrado, in A
;tene,

si proclamino
i diritti intangibili dell'ortodossia orientale.

Raramente ci e dato d'imbatterci negli stati balcanici, in Turchia

ed in Qrecia, in un giornale che tante velenose ingiurie schizzi contro

la fede cattolica quante ne allinea nelle sue colonne la Lumea or-

thodoxd. Uno dei gentiluomini pift distinti della Rumenia, il prin-

cipe Vladimiro Q-hica, convertitosi di fresco al cattolicismo, vi e fre-

giato degli epiteti di rinnegato, di traditore e di altre villanie. La

morte di Leone XIII che anche nel mondo ortodosso desto un rim-

pianto universale, fu salutato dai redattori della Lumea orthodoxd

come un faustissimo evento, e 1'elezione di Pio X accolta con queste
irriverenti parole : Una vecchia volpe ha abbandonato il pollaio, ce-

dendo il suo posto ad una donnola (un dihor). Se il cattolicismo e

una religione tollerata nello stato rumeno, non si comprende che gli

agenti del panslavismo vi abbiano il diritto di scagliare plateali in-

giurie contro le istituzioni pift venerate della Chiesa cattolica, e che

si neghi alia medesima la facolta di difendersi mediante la stampa.
Piuttosto che togliere al eattolicismo le liberta piu rudimentali, lo
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state rumeno dovrebbe frenare 1'audacia e 1'insolenza della Vremea,

e della Lumea orihodoxa, che atteggiandosi a paladin i del naziona-

lismo e dell'orto'dossia, come giustamente osserva 1'ottiina Unirea di

Bias, sostengono a spada tratta la politica russa, tanto dannosa ai le-

gittimi interessi dello stato rumeno. Del resto questi sfoghi trivial!

di odio anticattolico lungi dal nuocere alia causa del cattolicismo, le

recano giovamento, guadagnaadole le simpatie degli onesti. Infatti,

grazie sovratutto all'aanegazione ammirabile delle Sucre di Sion e

di altre religiose, 1'influenza della Chiesa romaaa si e molto svilup-

pata in Rumania, e ci riserbiamo di parlarne di proposito altra volta.

UNA NUOVA CHIESA MARONITA A GIAFFA

Riceviamo direttamente da Giaffa e ben volentieri, compendiandola,

pubbliehiamo la seguente relazione, sicuri di far cosa grata a' nostri

lettori.

Domenica 28 ultimo febbraio, il fiore della popolazione di Giaffa

era accorso allo stabilimento dei Run Padri Maroniti, per assistere a 'la

benedizione della prima pietra della loro nuova Ohiesa. In ogni paese

ed in ogni tempo questa cerimonia e bella e commovente. La chiesa

e un edificio dove si mettono alia disposizione delle anime i soccorsi

della Religione, i suoi lumi vivi e la sua forza rigeneratrice indispen-

sabile aH'uomo per sostenersi nel mezzo delle lotte della vita e per
accudire al conseguimento del suo ultimo fine

;
e il centre dove le anime

si radunano per ivi compiere nell'adorazione le manifestazioni della

vita intellettuale e morale: collocare la prima pietra di un simile

monumento e certissimamente un tal atto da far esultare e riconfor-

tare i cuori.

Da molto tempo 1'antico recinto di Giaffa era troppo stretto per la

popolazione ;
e nuovi quartieri si sono fatti all

3

intorno. Nella parte
che si e piu estesa al di fuori sono i cristiani e fra i cristiani 1'ele-

mento maronita, celebre per la sua indefettibile fedelta alia Chiesa

Cattolica Romana.

L'Arcivescovo Maronita di Tiro e Sidone considerando la importanza
della colonia Maronita di Giaffa, deliber6 di stabilire una parrocchia
in questa citta. Aumentata dalle reclute che vengono sempre ad aggiun-

gersi ad essa, questa arrivera fra poco al numero di 600 anime
;
non.

trovando piu posto nelia vecchia citta. i nuovi venuti si sono stabiliti

nei nuovi quartieri. I sacerdoti ai quali e commessa la loro cura hauno
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dovuto segaire la massa delle peoorelle e si sono fissati fra di kro nel

quartiere meridionale.

Questo provvedimento era tanto piu necessario che i protestanti

stanno da lungo tempo in questa regione, dove esercitano per mezzo

dell'oro dell'Inghilterra e degli Stati Uniti dell'America la piu attiva

propaganda.

L'importanza sempre crescente della parrocchia ha deciso il F'a-

triarca Maronita e 1' Arcivescovo di Tiro e Sidone a nominare due

anni fa, come parroco e Yicario Episcopale a Qiaffa un membro di-

stintissimo fra il clero Maronita, il Rmo P. D. Paolo Abbud Gostaoni

della congregazione dei Libanesi Baladiti, alia quale appartiene e dalla

quale dipende la parrocchia.

Alunno dell'Universita Cattolica dei Rmi PP. Gesuiti di Beirut

dove ottenne con vStraordinario successo il grado di Bacellierato in Let;-

tere, e della Propaganda di Koma dove si laureo con moltissima lode

di tutti i suoi egregi professori nelle due facolta di Filosofia e Teo-

logia (1893-1901), il Eev. Don Paolo e animate inoltre di un gran-

dissimo zelo per il bene spirituale delle anime. Le sue dotte confe-

renze, le sue frequenti predicazioni e gli sforzi della sua attivita

sacerdotale hanno affezionato la sua popolazione ed altri cattolici cli

questo quartiere (specialmente quelli indigeni di rito latino) ad una

assiduita costante agli esercizi del culto. Molti che non si erano con-

fessati da parecchi anni si sono accostati negli ultimi due anni al

tribunale della penitenza e hanno fatto la loro Pasqua. II Vicario Epi-

scopale non ha tardato ad accorgersi che la Cappella costmita prima-

presso 1'abitazione dei sacerdoti, potendo appena contenere 100 pei-

sone, era insufficiente; la costruzione di una chiesa era dunque ne-

cessaria, indispensabile. Ma edificare una chiesa non e opera facile

anche nei paesi cattolici dove si pud tuttavia fare assegnarnento al-

meno nel concorso dei fedeli interessati o dei vicini. Qui in paese

turco non si puo fidare in questi espedienti ;
Giaffa specialmente non

ha che una popolazione per meta fluttuante. Nelle migliori condizioni

1'intrapresa deve assorbire per molto tempo 1'attenzione ed il tempo di

colui che 1'accetto, prospettiva poco allettante per un'aDima di cui lo

studio e la vita interna e la passione. Don Paolo non e stato distor-

nato da queste considerazioni e ha sacrificato le sue attrattive e la

sua tranquillita al bene delle anime, sperando per condurre a termine

il suo progetto nell'aiuto della Divina Provvidenza.

Attesa la situazione istorica e religiosa nella quale si trova Giaffa,

il collocare le fondarnenta di una chiesa e riallacciare ad un glorioso

passato il presente e porre il punto di partenza di uno sviluppo spii--

tuale e morale in relazione con questo passato : per attestare cio alta-

inente e per far penetrare intimamente questa idea nella mente del
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suoi parrocchiani, il degno Yicario Episcopale, rappresentante in

questa circoatanza il Patriarca Maronita 1'illustre Mgr Hoyck, ha cre-

duto dover dare 'alia solennita della benedizione della prima pietra

della sua chiesa tutto lo splendore possibile. Con questa idea ha vo-

Into invitare a parteciparvi tutti i principal! personaggi delle diverse

comunita cristiane di Giaffa cattoliche e non cattoliche, dei quali la

maggior parte hanno risposto al suo invito con una grande cortesia.

Di piu il Yicario Episcopale ha voluto pure invitare a presiedere

la festa il Console di Francia, il signor dues, il quale per dare un

carattere piu significative alia sua presenza, voile farsi autorizzare dal

suo Governo per rappresentarlo ufficialmente alia ceremonia. Esso

stesso aveva invitato tutti i Francesi abitanti di Giaffa, i membri

distinti della colonia europea e il personale del Consolato ad assi-

stare seco a questa solennita. II Console d' Italia, reccellentissimo

signor Alfonso Alonzo, ha voluto onorare anch'egli la festa colla sua

presenza. II Governatore della citta aveva mandate un delegate in

sua vece ed un distaccamento di soldati per onorare i presenti.

La ceremonia si compie con dignita, simile a quella della Chiesa

Latina, nella medesima circostanza, differente solamente nella lingua

liturgica. I Maroniti si servono nel loro rito della lingua Aramea ossia

siriaca, della quale fecero uso nella Terra Santa gli apostoli ed i primi

Cristiani, e la quale vi si conserve nella liturgia del popolo indigene

finche avesse Patriarchi e Yescovi cattolici. Una parte delle preghiere

e delle lezioni si fanno in lingua araba, la lingua volgare, per per-

mettere al popolo di parteeipare attivamente alia ceremonia.

Compiuti i riti della banedizione, il signor Console di Francia

tenne un nobile discorso, facendo palese la ragione della sua presenza

ed esprimendo in nome del suo Governo e in nome proprio i sentt-

menti della piu profonda simpatia verso 1' illustre e benemerita Na-

zione Maronita. II Yicario Episcopale gli rispose con un bellissimo

discorso francese ringraziandolo dei suoi generosi sentimenti, pregan-
dolo di voler porgere I'espressione della piu sincera gratitudine dei

Maroniti di Giaffa al suo Governo, che ha a cuore di mantenere in-

tatti i reciproci legami di amicizia tra la Francia e la nazione Ma-

ronita.

Di poi il Yicario Episcopale rivolse la parola in lingua araba agli

assistenti, ringraziandoli della loro cortesia, esponendo con elcquecza
lo scope delle chiese e spiegando il senso della ceremonia della quale
erano stati testimoni.

Questa festa e stata per tutti i cattolici di Giaffa e della Terra

Santa la cagione di una grande gioia : essa e I'affermazione solenne

e splendida del rinascimento e della vitalita del cattolicismo in una

delle principal! citta del paese ;
e uno slancio che c' induce a sperar di
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vedere presto svilupparsi all'oinbra della nuova chiesa una Cristianita

piu grande e piu prospera, per mezzo dei buoni Maroniti che soli fra

tutti gli Oriental! sono stati da principio sino ad ora sempre attac-

catissimi e devotissimi alia Sede di Pietro e al suo successore il Ro-

mano Pontefice, che sono il baluardo del Cattolicismo in Oriente.
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NOTE STORICHE E GIURIDICHE

I.

Nel nostro lavoro Di chi e il Vaticano? 1 rivendicammo

al Romano Pontefice, rappresentante giuridico della Santa

Sede, il pieno e libero dominio sul palazzo apostolico del

Vaticano con gli annessi giardini, con la sua biblioteca e

con i suoi musei. E ci6 facemmo insistendo sulle presunzioni

e massimamente sui titoli giuridici di proprieta, forniti dalla

storia de' quattordici secoli di esistenza che conta quella re-

sidenza pontificia, dall'anno della sua fondazione nel 498 sino

a' giorni nostri.

Facendo seguito a quell'argomento, non sara inopportune

soggiungere alcune osservazioni, dirette a rivendicare al pa-

lazzo stesso la prerogativa della estraterritorialita, che indu-

bitatamente gli spetta, ma che purtroppo gli e oggi contra-

stata da parecchi giuristi liberali. Essa consiste essenzial-

mente nella immunita reale e locale da ogni giurisdizione

dello Stato; importa quindi un' inviolabilita di domicilio, che

non 6 quella comune assicurata ad ogni cittadino, ma specia-

lissima e tutta propria delle residenze de' Sovrani e de' loro

ambasciatori e ministri accreditati presso le diverse Potenze.

Nel diritto internazionale, essa costituisce una tutela efficace

dell' indipendenza del Sovrano, dovunque si trovi, o di chi

lo rappresenta in paese forestiero
; per cui effetto si ritiene,

1 Vedi i quaderni 1285, 1286, 1287, 1288. Pubblicato a parte in

opuscolo separate.
2 Cf. BLUNTSCHLI, Le Droit international codifie. Parigi, 1881.

pp. 135-143.

1904, vol. 2, fasc. 1293. 17 28 aprili 1904.
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ch'egli sia fuori del territorio in cui pur vive, e porti seco,

come a dire, la sua patria.

La prerogativa pertanto della estraterritorialita ehe noi

riteniamo doversi attribuire al Vaticano, sottrae la residenza

del Sommo Pontefice alia giurisdizione dello Stato italiano, e

fa si ch'essa, sebbene materialmente si trovi in Italia, pure

politicamente sia posta fuori del Regno.

A non essere fraintesi pero, crediamo utile ricordare, cho

in questo, non altrimenti che ne 1

precedent! nostri studii sui

diritti della Santa Sede di fronte allo Stato italiano, noi pro-

cediamo soltanto in via di tesi giuridica ; quindi senza alcuna

intenzione di toccare le istituzioni del Regno, o di venir meno

al rispetto dovuto alle leggi.

II.

Quando, il 20 settembre del 1870, le armi italiane gui-

date dal generate Cadorna prevalsero sull'esercito pontificio

comandato dal generate Kanzler, fti conchiusa tra i due ge-

nerali una capitolazione *,
in forza della quale, occupata mi-

litarmente la citta di Roma, situata sulla riva sinistra del

Tevere, si escluse espressamente da ogni occupazione mili-

tare il Vaticano con le sue adiacenze, costituenti la cosi

detta citt& Leonina, posta sulla riva destra del flume.

Ecco come ne parla il medesimo Cadorna : Le istruzioni

che io avevo ricevute recavano che la citta Leonina non do-

vesse essere occupata dalle regie truppe, ed io mi vi con-

formai. Anzi nella capitolazione del 20 settembre, si convenne

espressamente che le truppe italiane non sarebbero entrate

in quella parte di Roma, ne in Castel Sant'Angelo, ed a ri-

chiesta del generate Kanzler io consent!! che al Papa fos-

sero lasciati circa 500 uomin! di Guardia palatina, un altro

centinaio circa di Guardie svizzere, le Guardie nobili ed una

1
II testo della capitolazione in sei articoli fu pubblicato dal CA-

DORNA, La liberazione di Roma ndVanno 1870, Torino 1889, pag. 203.
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Luogotenenza di Gendarmi, specialmente destinata al servizio

del Vaticano k
.

II Governo italiano che aveva ordinata tale esclusione,

siccome narraramo altrove 2

, persiste costante nel volerla,

siffattamente che avendo il Cadorna, dietro formale richiesta

scritta dal Kanzler in nome del Santo Padre, mandate il

giorno 21 alcuni battaglioni nella citta Leonina per assicu-

rarvi 1'ordine pubblico, ricevette, il giorno seguente, dal

Consiglio de' Ministri, questo dispaccio : Ella pub dichiarare

esplicitamente che le truppe saranno ritirate dalla citta

Leonina, sulla medesima richiesta per la quale vi furono

mandate 8
. L'oecupazione dunque della citta Leonina, escluso

sempre il Vaticano, si compi soltanto in nome ed agli ordini

del Papa. E dappoi, per quante istanze facesse il Cadorna,

il Governo centrale non consent! rnai ad ordinare che la

citta Leonina fosse chiamata a votare il plebiscito; laonde

suppli di sua testa il generale con 1'apprestare agli abitanti

della citta Leonina un'urna fuori della inedesima 4
. Parrebbe

quindi potersi inferire validamente, che questa parte di Roma,
non cesso mai d'essere territorio pontificio. II che s'inferisce,

nou gia dalla semplice capitolazione militare, che non puo in

quanto tale definire nessuna quistione politica ;
ma piuttosto

dalla formale volonta del Governo, che in quel punto spe-

ciale la ratified e le diede pieno vigore di diritto 5
.

1

Ibid., pag. 559.

2 NeD'articolo Se la Sovranita del Papa sia effettiva (Quad del 7 ot-

tobre 1899, pp. 29 e seg.), al quale rimandiamo i lettori che desideras-

sero avere di questo argomento una piu auipia trattazione. Sul mede-

simo argomento e sulla tesi da noi difesa si vegga anche il GIOBBIO,
Lezioni di diplomazia ecclesiastica. Eoma 1889, Vol. I, pp. 94-126.

3 CADORNA, nelFopera citata, pag. 263.

4 II plebiscito si fece il 2 ottobre 1870. Del suo valore discorremmo

nel quad. 1135, pp. 19 28.

5 Cf. E. SODERINI, Ld Sovranita del Papa presa ad esame in occa-

sions della vertenza Theodoli-Maftinned, Roma, 1882.
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III.

Comunque sia, e fuor d' ogni dubbio che il palazzo del

Vaticano non fu mai occupato n6 militarmente n6 altrimenti

dal Governo italiano. Questo, costrettovi dalla ragione po-

litica
,
dovfe nel 1870 fermarsi alle sue porte. L'andare piu

oltre gli fu interdetto dalle proteste del legittimo padrone, dal

veto di tutta I'Europa e soprattutto dalla temuta minaccia

della partenza del Pontefice
; partenza, che avrebbe allora

e poi gravemente eornpromesso 1'esistenza del giovane Re-

gno
l
. Quindi alle stesse milizie, che il giorno 21, a richiesta

del Kanzler, varcarono il ponte di Sant'Angelo, fu data la

consegna di rispettare e far rispettare la residenza sovrana

del Papa
2

.

Secondo il principle del giure antico e moderno, il vin-

citore possiede soltanto quella parte che con la forza ha oc-

cupato : Dunque il Vaticano, che gli espugnatori di Porta

Pia non vollero e non poterono occupare con la forza, e dove

di fatto non posero mai piede, rimane intatto al suo antico

Sovrano, il Papa. Ne si dica, che, occupata la parte prin-

cipale di una zona, la s'intende occupata tutta
; poiche cio

& vero soltanto quando il vinto scompare, o cede, o e asso-

lutamente ridotto all' impotenza, ma 6 falsissimo quando il

vinto rimane in qualche luogo della zona, come rimase il

Papa in Vaticano, padrone di s6 3
.

Parimente non vale il dire che qui trattasi soltanto d'un

palazzo ; poich6, come ben nota il Soderini 4
,
nulla toglie e

1 A mo' di saggio, si veggano i Documenti diplomatici, pubblicati
dal CADORNA (op. cit., Appendice l a

, pp. 339 e seg.).
2

Ibid, pag. 219.
3

Quest'argomento e magistralmente svolto dal DE OLIVART nella

siia opera Del aspecto international de la cuestidn romana. Madrid 1895.

Ne fu dato un riassunto ne' due articoli della Civilta Cattolica sopra
citati.

4
Op. cit., pag. 7.
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nulla aggiunge al concetto di plena sovranita la estensione

del territorio. Nel resto, il Yaticano e tutt'altro che.un sem-

plice palazzo : esso e una cittadelia ove risiede una Corte,

e stanziato un piccolo esercito, vi sono miuistri, dicasteri,

amministrazioni, ed una polizia co' suoi agenti.

L'Emo Cardinale Jacobini, Segretario di Stato, cosi defi-

niva, nel 1882, la condizione giuridica presente del Papa e

del Vaticano : Occupata Roma il 20 settembre 1870, fu da-

gl'invasori rispettato tutto il recinto del Yaticano, ove il

Pontefiee colle sue guardie e coi suoi ministri, circondato

daU'amore e dalla fede de' suoi soggetti, continue ad eser-

citare quella somma di diritti, di cui trovavasi iuvestito

priina del 20 settembre
; ossia, come in dirilto non ha la-

sciato inai di essere Sovrano di Roma e di tutti gli Stati

della Chiesa, cosi in diritto ed in fatto continue ad esserlo

nel recinto del Vaticano, die [finora] e rimasto seinpre in-

violato l

.

La condizione adunque del Vaticano e oggi quella rne-

desima preesistente al 20 settembre 1870. Giuridicamente

esso ritiene la qualita di territorio pontificio, soggetto alia

sola sovranita del Papa, ed e per cio stesso immune da

ogni giurisdizione politica dello Stato italiano.

IV.

Se non ehe, si noti bene, la estraterritorialita del Vati-

cano rispetto allo Stato italiano, non si fonda esclusivamente

o anche solo principalmente sul fatto, ch'esso non 6 ces-

sato punto, dopo il 1870, di essere veramente ed effettivamente

territorio pontificio. Dato infatti e non concesso ch'esso, per

una ragione qualsiasi, non fosse piii tale, la prerogative

della estraterritorialita gli spetterebbe egualrnente, come

gli spetto sempre, per la ragione veramente potissima ed apo-

dittica, ch' esso fu ed e T Episcopio della Chiesa romana,

1 Nella sua Nota al Corpo diplomatico accrediiaio presso la Santa

Sede, dell'll settembre 1882.
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madre e maestra di tutte le Chiese, e per conseguenza la

Sede ufficiale del Sommo Gerarca della Chiesa cattolica.

Quivi egli compie tutti gii ufficii del supremo suo apo-

stolato, riunisce il senato della Chiesa, celebra i concistori,

disbriga gli affari che gli si presentano da ogiii parte del

mondo. Quivi egli riceve i Sovrani e Capi di Stato, gli am-

basciatori ed i ministri delle Potenze, e tratta con loro de-

gl'interessi religiosi de' diversi popoli alle loro cure affidati.

Quivi egli conferma e conforta i suoi fratelli ed i suoi figli,

i vescovi ed i fedeli dell'orbe cattolico, che a lui vengono

per venerare nella sua persona il Padre comune, per rice-

verne gli ordini ed ascoltarne la parola, come di supremo

Gerarca, maestro e reggitore delle loro coscienze.

Ora il sommo Gerarca della Chiesa cattolica, in forza

deH'apostolico ministero, che con suprema autorita esercita

dal Vaticano in tutte le nazioni, dev'essere estranazionale

o meglio soprannazionale ; egli dunque nou puo politicamente

appartenere a nessuna nazione, n6 dipendere comechessia

dalla giurisdizione di Principi e Governi temporal!.

La quale assoluta indipendeiiza del Sommo Pontefice e an-

zitutto domma di fede, essendo domrna che il Rsgao di Cristo,

ck>& la Chiesa, non trae origine da questo mondo. Essa inoltre

si dimostra esser dovuta al Pontefice Romano a priori, dalla

natura stessa della Chiesa, la quale fu siffattamente ordinata

dal suo divino fondatore, che costituisse una religiosa so-

cieta, vera, visibile, giuridicamente perfetta ;
una societa, la

quale possedendo tutti i costitutivi e tutte le qualita che come

tale la distinguono, avesse in se e per se medesirna tutto ci6

che fa di bisogno al suo essere ed operare. Si dimostra pa-

rimente a posteriori, dal fatto, che la Chiesa, nonostante gli

assalti ripetuti e crescenti, nonostante le difficolta che le

sorgono intorno d'ogni parte, pure si mantiene sempre viva

e gagliarda in tutto il mondo, come societa veramente cat-

tolica e sopvannaziofoale, con i suoi miliorii e milioni di

seguaci, i quali costituiscono una sola famigiia, senza di-

stinzione di lingue e di schiatte, senza separazione di bar-
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riere e di confini. Si aggiunga a questo im altro fatto, anche

esso importantissimo, e si avra uria dimostrazione perentoria,

il fatto cioe, cbe il Papa, Capo supremo di questa grande fa-

miglia, sebbene spogliato del potere temporale, continna non-

diraeno a trattare, come da pari con pari, con Sovrani e Capi
di Stato, ed 6 in continue ricambio d'ufflcii internazionali

con quasi tutti i Govern! civili.

A buon diritto dunque puo e deve ripetersi oggi del

Papato, cio che S. Prospero, nel quinto secolo, quando

appunto fu fondato 1'Episcopio del Vaticano, scriveva di

esso :

Sedes Roma Petri, quae pastoralis honor IK

Facta caput mundo, quidquid non possidet armis

Relligione tenet l
.

V.

L'assoluta e plena indipendenza politica che, per volonfca

di Dio e per consenso universale delle nazioni civili, spetta

al supremo Gerarca della Chiesa cattolica, involge una rcra

epropHa sovranita, sia pure soltanto spirituale esui gent

A ben ponderare, questa non e che la sostanza ed anche,

se cosi piace, la forma sociale di quella. Nel consorzio umano,
non si puo essere, se non o suddito o sovrano, o ordinatore

o ordinato. Non essere ne 1'uno ne 1'altro significherebbe

appartenere ad un tutto, senza far parte del medesimo
;
con-

traddizione manifesta. Ne puo essere il Pontefice 1' uno e

r altro sotto un diverse rispetto : sovrano, in quanto Capo
della Chiesa, e suddito, in quanto cittadino di questo Regno
o di quella Repubblica. Un Papa, in qualsivoglia modo, sud-

dito di un dato Principe o di un dato Governo, piu che in

suo potere, sarebbe in potere di altri, dal cui arbitrio dipen-

derebbe intralciare 1'esercizio del suo sacro apostolato ed

anche variare le condizioni stesse della sua esistenza
; egli

sarebbe continuamente esposto a patirne sollecitazioni e pres-
1 Carmen de ingratis, num. 40. MIGNE, P. L., vol. 51, pag. 97.
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sioni, od almeno a subirne influenze per mire partigiane ed

interessi politic!; egli, per cio stesso, ecciterebbe le gelosie

degli altri Principi ed i sospetti degli altri Governi, e ve-

drebbe il suo ministero iion curato, se non addirittura riget-

tato da' popoli, i quali difficilmente vorrebbero accettare la

regola delle loro coscienze e delle loro azioni da chi 6 sog-

getto ad un sovrano straniero o sotto la dominazione di un

Governo, ch'e, o puo essere loro ostile.

Ma se la persona del Capo supremo della Chiesa cattolica

dev 'essere pienamente indipendente nell'esercizio della sua

autorit da ogni giurisdizione del potere laico
;

se il Papa
dev'essere ed e vero Sovrano della Chiesa, e deve poter agire

qual Sovrano, almeno in casa sua, come mai potra negarsi

alia sua residenza la prerogativa della estraterritorialita ?

Questa e attribute essenziale della sovranita, poiche senza

di essa mancherebbe il concetto stesso della piena indipen-

denza della persona. Per la qual cosa il gius pubblico inter-

nazionale rattribuisce, come sopra vedemmo, alle residenze

di tutti i sovrani e del loro rappresentanti diplomatici al-

1'estero, qualunque sial'indole degli statuti ed i costumi delle

nazioni.

Che se fosse altrimenti, ne verrebbe il gravissimo sconcio,

che la residenza. del Ponteflce Romano sarebbe oggiin Roma
meno guarentita di quel che sono le residenze de' diplomatici

accreditati presso la sua persona
]

. Queste infatti godono

oggi in Roma di quella stessa prerogativa di estraterrito-

rialita, di cui, secondo il diritto internazionale, godevano

prima del 20 settembre 1870 2
.

Quello che il Vattel, uno dei piii reputati cultori del

diritto delle genti, parteudo dal concetto della indipendenza

1 Cf. la Nota del Card. lacobini, gia sopra ricordata alia pag. 261.

2 Cosi nell'Art. 11 della Legge delle Guarentige: Gli inviati de' Go-

verni esteri presso Sua Santit.a godono nel Regno di tutte le prerogative
ed immunita che spettano agli Agenti diplomatici secondo il diritto in-

ternazionale . Ora la prima e principale di tali immunita e appunto
restraterritorialita.
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propria degli ambasciatori, dice della loro residenza, puo

e deve a piu forte ragione, ripetersi della residenza del

Pontefice, la cui indipendenza e indubitatamente di un or-

dirie superiore ed ancor piii sacra ed inviolabile: L'inde-

pendance de I'ambassadeur
,

scriv' egli, serait fort impar-

faite, et sa s arete mal Mobile, si la maison on il loge

ne jouissait d'une entiere franchise, et si elle n'etait pas

inaccessible aux ministres ordinaire* de la justice. L'ambas-

sadeur pourrait etre trouble" sous miUe pr&textes, son secret

decouvert par la visite de ses papiers, et sa personne exposee

a des avanies. Toutes les raisons qui (ttablissent son inde-

pendance et son inviolability concourent done aussi a assurer

la franchise de son hotel *.

VI.

Sarebbe pertanto un gravissimo errore pretendere, col

prof. Castellari 2
,
che al Pontefice non compete piu alcuna

sovranita e che, per conseguenza, alia sua residenza non

debba attribuirsi la prerogativa deU'estraterritorialita, sol

perch6 il Pontefice fu, il 20 settembre 1870, spogliato della

sovranita temperale.

Chi cio pretendesse, mostrerebbe d' ignorare cho
;
oltre

la sovranita temporale, la quale 6 comune a tutti i Principi,

e di cui goderono pure i Pontefici per parecchi secoli, v'ha

un'altra sovranita, ancor piu eccelsa, ed anch'essa vera ed

effettiva, la quale 6 propria del Papato e spetta al Sommo
Gerarca della Chiesa cattolica, indipendentemente da qual-

siasi legge o concessione di Governo umano.

Una prova poi del riconosciinento da parte delle Potenze,

non solo della sovranita comune, ma eziandio e massima-

1 VATTEL, Le Droit des Gens ou principes de la loi naturelle appli-

ques a la conduite et aux affaires des nations, lib. IV, cap. IX. Parigi

1835, Vol. II, pag. 390.
* La Santa Sede. Milano 1903, Parte II, pag. 523-524.
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mente della sovranita tutta propria de' Pontefici ed inereute

al sublime loro ministero, si ha nel fatto,. cb'esse inviarono,

prima del 1870, e inviano tuttora alia Corte pontificia mi-

nistri di prim'ordine, e ricevettero e ricevono tuttavia dalla

Santa Sede ministri di egual grade, ai quali rendono spe-

ciali onori, accordando loro persino la precedenza su gli

ambasciatori delle altre grand! Potenze. II qual fatto mal si

spiegherebbe, se il Papa fosse stato o fosse semplice Sovrano

temporale del piccolo Stato pontificio, senza essere al tempo
stesso il Sovrano spirituale di tutta la Chiesa cattolica.

Per conseguenza, coine la condizione internazionale del

Papato, quaiito alia sovranita che gli e propria, non fu mutata

per la perdita (di fatto) del Principato temporale ;
cosi

; per

la medesima cagione, la condizione giuridica del Vaticauo,

quanto alia sua estraterritorialita, non e stata punto cam-

biata.

VII.

E ben 1'intese il Governo italiano, il quale,. pochi giorni

prima della Breccia di Porta Pia. fece promettere dal Re,

che al Papa, spogliato del dominio temporale, si sarebbe

assicurata sulle sponde del Tevere una Sede indipendente

da ogni umana sorranita l
. Compiutasi poi 1' aggregazioue

di Roma al Regno d' Italia, lo stesso Governo dichiaro con

Decreto reale del 9 ottobre 1870, che il Sommo Pontefice

sorvava la dignita, rinviolabilita e tutte le prerogative

personali di Sovrano
,
e che con apposita legge verreb-

befo sancite le condizioni atte a guarentire, anclie con fran-

chigie territoriali, T indipendenza del Sonimo Pontefice ed

il libero esercizio dell'autorita spirituale della Santa Sede 2
.

Pochi mesi dopo, Ton. Visconti-Venosta, Ministro degli

ester i, affermo in pieno Senate, che al Sommo Pontefice ed

1 Cosi S. M. Yittorio Emanuele II nella sua lettera dell '8 settcin-

br<j 1870 a Pio IX, pubblicata dal SAREDO, Codice del diritto pubblico

ecclesiastico. Torino 1887, Parte I, pag-. 2.

2 Ibid. Parte IV, pag. 25,
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alle sue residenze spettava la immunita giurisdizionale, la

quale mira unicamente a tutelare il decoro, la indipendenza

e la dignit^i del Pontefice. E questo non per liberalitci od osse-

quio del Governo; ma perche le altre nazioni credono lore

interesse, che il Pontefice, il quale esercita una giurisdizione

sopra tanta parte della loro societa, non sia alia sua volta

sottoposto alia giurisdizione di urio Stato particolare
1

.

Questa dichiarazione era stata preceduta da un'altra ancor

piu categorica e solenne, diretta dal medesimo Ministro a

tutte le Potenze. Nella sua circolare del 18 ottobre 1870, egli

pigliava a nome del Governo il seguente formale impegno:
II nostro primo dovere, facendo di Roma la capitale d' Ita-

lia, e di dichiarare che il mondo cattolico non sara minac-

ciato nelle sue credenze dall'acquisto della nostra unita. Pri-

mieramente la grande situazione, che appartiene personal-

men te al Santo Padre, non sara per nulla menomata: il suo

carattere di Sovrano, la sua preminenza sugli altri principi

cattolici, le immunita e la lista civile che gli appartengono

per tale qualita, gli saranno [con speciale legge] ampiamente

guarentite ;
i suoi palazzi e le sue residenze avranno il pri-

vilegio dell'estraterritorialita*.

VIII.

La speciale legge venne e fu appunto quella detta delle

guarentige, flrmata da Vittorio Emanuele, il 13 maggio 1871,

e dichiarata dal Consiglio di Stato, il 2 marzo 1878, legge

politica, organica e fondamentale dello Stato 3
.

Restringendoci qui a quella sua parte che riguarcla il no-

stro argomento, noteremo subito, che della prerogativa di

estraterritorialita della residenza pontificia non si trova nella

1 Atti ufflciali. Tornata 22 aprile 1871, pp. 771-777.
2 Nel Libro verde : Documenti diplomatici relativi alia quesiione ro-

mana. Circolare del Ministro degli esteri a' rappresentanii I' Italia all'estero,

18 ottobre 1870. Cf. Atti Ufficiali, Tornata del 19 decembre 1870.
3 Cf. CARLETTI, Codice ecclesiastico . Firenze 1893, pag. 19.
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legge alcuna espresso, menzione. Falsamente pero da que-

sta semplice omissione della parola si conchiuderebbe che tale

prerogativa fu positivamente esclusa. Cio ripugnerebbe aper-

tamente allo scopo per cui la legge fu fatta, e darebbe inol-

tre una solenne mentita alia promessa del Re, alle dichia-

razioni del Governo ed al formale impegno, che, con la Nota

diplomatica pur ora citata, il ministro Visconti-Veiiosta, aveva

espressamente preso dinanzi a tutto il mondo civile.

Quel che importa, nella presente controversia, non e la

parola, si bene la cosa da essa significata. Ora la preroga-

tiva di estraterritorialita del Vaticano pu6 dirsi essere stata

in tre modi asserita o presupposta nella legge delle gua-

rentige.

1. Essa fu virtualmente asserita nell'articolo primo della

legge, che proclama la persona del Sommo Pontefice sacra

ed inmola'bilc . II prof. Scaduto della Regia University di Na-

poli, noto giurista anticlericale, commentando quest'articolo

cosi scrive : La sovranita [del Sommo Pontefice] si trova im-

plicitamente riconosciuta o concessa nel principio della Legge
neirarticolo primo. Questo infatti dichiara che la persona

del Papa 6 sacra ed inviolabile, il quale ultimo attribute non

e proprio che della persona regia ;
ed invero entrambi si

trovano pel Re nella nostra Costituzione ed in altre !
. Ma

I'estraterritorialita della residenza del Sovrano, secondo che

tutti concedono, 6 prerogativa propria della Sovranita, La

legge dunque, riconoscendo la sovranita del Papa, virtual-

mente riconosce altresi 1' estraterritorialita della sua resi-

denza.

2. Essa inoltre fu implicitamente asserita in tutti quei

provvedimenti generali (articoli 8, 9 e 10), i quali assicu-

rano al Papa piena liberta e assoluta indipendenza nell'eser-

cizio di tutte le funzioni del suo ministero spirituale ;
liberta

ed indipendenza, che, come sopra vedemmo, non potrebbero

sussistere se il Papa, in casa sua, non fosse immune dalla

giurisdizione di qualsiasi Potere a lui estraneo.

1

Guarentigie Pontificie, Torino 1884, pag. 114.
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3. Questa infine e rnanifestamente presupposta ed equiva-

lentemente asserita nell'articolo settimo, che dichiara la re-

sidenza del Sommo Pontefice assolutamente immune da ogni

intromissione di ufficiali della pubblica autorita e di agenti

della forza pubblica. Diciamo assolutamente, poich6 la legge

espressamente sancisce che nessuno di quegli uffioiali ed

agenti pub, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi

ne' palazzi o luoghi di abituale residenza o temporanea di-

mora del Sommo Pontefice, se non autorizzato dallo stesso

Pontefice .

II quale divieto, se non presuppone apertamente 1'estra-

territorialita della residenza pontificia, come ragione giuri-

dica che lo giustifica, sancisce senza dubbio ed afferma, se-

condo che concede lo stesso prof. Scaduto !

,
1'assoluta invio-

labilila di quella residenza. Ora che la residenza pontificia

si dica estraterritoriale riguardo allo Stato italiano
;

ovvero

si ritenga essere assolutamente inviolabile da parte del me-

desimo Stato, importa poco o nulla, essendo manifesto che

Tuna prerogativa vale 1'altra, quanto alle conseguenze ed

agli effetti giuridici che se ne derivano.

Di questi effetti, come anche della giurisprudenza della

Corte d'Appello di Roma in loro riguardo, e della necessaria

estensione della immunita personale e locale a' ministri ed

a' dicasteri pontificii, posti fuori del Vaticano, discorreremo

a miglior agio in un prossimo quaderno.

1

Ibid., pag. 157.



IL RIPOSO FESTIVO
ALLA CAMERA

I.

Dopo tante promesse e tanti studii, dopo una discussione

lunghissima in cui parve che tutti gli onorevoli deputati

cadessero finalmente d' accordo ad approvare e la massima

generale e i singoli articoli, il disegno di legge pel riposo

festive, nella votazione segreta, venne, come e notorio, riget-

tato con 65 voti di maggioranza. Fu certamente una grande

disillasione per molti, che avevano creduto alia sincerita

delle ripetute dichiarazioni di amore al popolo, di rispetto

ai diritti del proletariate, di zelo ardentissimo pel benes-

sere morale e materiale dell' immensa moltitudine dei citta-

dini, che col lavoro delle loro mani ed il sudore delle loro

front! sostentano la vita nazionale. E certamente, alia festa

consueta del primo di maggio, i sovvertitori ne avrebbero

nuovo e non fallace argomento d'inveire contro la borghe-

sia senza viscere, insultatrico della plebe, che essa inco-

rono sovrana, e cui poi non sa garantire nemmeno il riposo

che si concede alle bestie da soma.

Ma la caduta del disegno medesimo di legge fu soprat-

tutto una grande lezione, della quale in verita troppo ci

dorrebbe che si perdessero i frutti. Per questo no! c' indu-

ciamo a scrivere di nuovo in torno ad un tema, che gia piu

volte ampiamente trattammo sotto tutti i suoi aspetti. Vor-

remmo, cioe, che la recente esperienza di Montecitorio fa-

cesse riflettere all'efficacia tutta propria della Religione nel

procacciare il vero bene del popolo ;
laddove gli altri argo-

menti, senza la Religione e massime contro di essa, ancor-
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ch6 solidissimi, troppo spesso non approdano a nulla di saldo

e di durevole.

Nella discussione, infatti, continuata a Montecitorio per

dieci giorni, dal 2 al 12 marzo, si udirono in favore del

rip'oso festive ragionamenti molto logic! ,
molto persuasivi,

talvolta eloquenti ; qualche oratore levossi a nobili con-

cetti, qualche altro mostro calore vero di convincimento e

di affetto, ma nessuno, tranne il solo Gavazzi, ebbe il corag-

gio di presentare esplicitamente il lato religioso della que-

stione t

;
anzi il relatore on. Cabrini con modi aspri diretta-

mente lo escluse. Or che ne venue ? Una vera babele, una

confusione indicibile d'idee, di proposte, di metodi contrad-

ditorii, un continue tramutarsi del disegno primitive pas-

sando dai deputati proponent! al governo, dal governo alia

Commissione, dalla Commissione alia Camera, insino a far

dire con verita a parecchi onorevoli di non raccapezzarsi

piu in quel palinsesto, e finalmente, qual conseguenza na-

turale, benche deplorevolissima, il rigetto di tutta la legge,

che in realta fra tante traversie aveva perduto moltissimo

di .consistenza organica, d'intrinseca coerenza e di efficacia

estrinseca.

Come prontamente ed esemplarmente fu punito Ton. Ca-

brini della sua audace affermazione, che il fare assegna-

tnento sul coefficicnte religioso condurrebbe a rimandare

la riforma a chi sa quando
2

! Non vogliamo noi gia as-

severare che il seguito naufragio della proposta, dal Cabrini

e da altri colleghi suoi in socialism con lodevole zelo stu-

diata e promossa, dipendesse necessariamente ed esclusiva-

mente dal fatto antecedeate deir ostracismo dato a qualun-

que considerazione religiosa. II post hoc, ergo p?'opter hoc

1 L'on. Sanarelli, che parlo pel prirno, vi allusc solo indirettamente,

dicendo, che dove 1'istituzione del riposo festivo non e legata a tenaci

consuetudini d'indole religiosa e spiritualista incontro deplorevoli resi-

stenze.
* Atti uffic. della Camera dei deputati. Tornata del 4 marzo 1904,

pag. 11333.
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non e mai piaciuto nemmeno a noi. E inoltre riconosciamo

ora, come abbiamo riconosciuto sempre, quante volte ci

venne discorso del riposo festivo, e in particolare negli ar-

ticoli del febbraio ed aprile 1898 \ che la fisiologia, 1'igiene,

la storia, la legislazione comparata, Tumanit^, la moralita,

Teconomia stessa e Hnteresse industriale si accordano mi-

rabilmente colla religione, non pure a stabilire la neces-

sita del riposo festivo, ma a richiedere altresl che siffatta

necessita venga ammessa nei Codici delle nazioni civili.

Concediamo, per conseguenza, che la Camera italiana

avrebbe potuto molto bene accogliere il disegno di legge

dell'on. Cabrini e de' suoi compagni, astrazion fatta da ogni

riguardo religiose, per motivi efficacissimi d' altra indole

meramente razionale e sociale
;
ed avrebbe ancora dovuto

assolutamente farlo. Ma in realta nol fece, e dopo aver

tanto lavorato e parlato, respinse la riforma, rimandandola

a chi sa quando, proprio come il Cabrini aveva detto di

temere pel caso opposto, cioe, se la Camera avesse tenuto

conto del coefficients religioso da essa invece del tutto escluso.

II.

Or questa stessa coincidenza del malaugurato rifiuto,

dato alia proposta del riposo festive, coll'esclusione esplicita

d'ogni rispetto religioso del riposo festivo medesimo, secondo

noi, 6 significantissima. E significantissima, diciamo, come

puro e semplice fatto, prescindendo da ogni connessione

logica e di principii, e bisogna pero tenerne conto. Peroc-

ch6 non pu6 certo dispregiarsi da uomini di senno, abituati

a riflettere sui fatti, lo strano contrapposto tra le difficolta

d'ogni specie trovate da legislator! espertissimi nel codifi-

care il riposo festivo in guisa da sperarne la pratica attua-

zione, sicch6 per disperati alia fine se ne distolsero, e la

facilita somma onde invece la Religione ha potuto per se-

1 Vedi la Civilta Cattolica, Quaderni 1144 e 1147 pel 19 febb. e

2 apr. 1898.
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coli e secoli farsi ubbidire da popoli diversissimi, con tre

semplici parole : Ricordati di santificare la festa.

Quel che da un tale contrapposto sfolgorantissimo di fatto

discenda pare non debba esser dubbio per alcuno. Se ne in-

ferisce subito almeno questo, che 1'argomento religioso del ri-

poso festivo e il piu intelligibile, il piu universale, il piu con-

vincente, e che praticamente e ancora il piu saldo, il piti.

efficace di tutti, per forma che tutti gli altri, o presi singo-

larmente ciascuno da se od an che sommati tutti insieme, non

lo equivalgono. Commette quiudi iraprudenza gravissima il

legislatore civile, che accingendosi a regolare la materia del

riposo festivo trascura, o peggio, assai disprezza la forza che

ai suoi ordinamenti puo venire dalla Religione, ossia, per

parlare coll'on. Cabrini, non fa alcun assegnamento sul

coefficients religioso. E 1'errore si fa piu manifesto quando,

come e nel caso nostro, la legislazione sul riposo festivo ri-

guarda un popolo nella sua grandissima maggioranza inti-

mamente religioso, qual'6 il nostro popolo italiano, che, non-

ostante i conati indicibili di quest! ultimi tempi, diretti a

schiantarne la coscienza cristiana, per confessione pubblica,

uscita nella discussione dalle labbra di parecchi degii stessi

onorevoli deputati, massime nelle campagne, osserva gene-

ralmente la domenica per ubbidienza religiosa.

II deputato Gavazzi, come accennammo, fu il solo che

neir interminabile chiaccherio dei colleghi osasse appellare

all'autorita del precetto religioso, deplorando come una vera

sventura Fessere essa stata posta in non cale; laddove tanta

luce e tanta forza poteva trarsene a superare non poche dif-

ficolta per Telaborazione faticosa della legge e poi per la

esecuzione di essa. Ebbene Ton. Gavazzi fu anche il solo che

cogliesse nel segno ;
116 gli sgarbi volteriani di qualcuno dei

suoi colleghi debbono farlo punto arrossire di questa sua pro-

fessione di fede e di buon senso, la quale no! togliamo dagli

Atti ufflciali. Mi sia lecito formulare Taugurio che se 1'ono-

revole Cabrini tiene davvero tanto a che questo riposo festivo

si rinsaldi nella coscienza civile nostra, anzich6 combattere

1904, vol. 2, fasc. 1293. 18 28 aprile 1904.
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ogni principio religiose, egli ci aiuti ad ottenere che sia man-

tenuto 1' insegnamento religioso nelle scuole, dove s'insegna

ai faturi cittadini il dovere di santificare la festa... Certo e

che a me sembra difficile disciplinare la questione del riposo

festive,, senza penetrare nella coscienza di chi lavora e di

chi fa lavorare, senza fare appello a sentiment! piu elevati

che non siano il timore di una contravvenzione, di una con-

danna o di una multa. Nulla poteva dirsi di piti. acconcio

a ribattere il sofisma di coloro, che opponevansi ad ordinare

per legge il riposo della domenica, col pretesto che prima

di fare la legge e mestieri introdurre il riposo festive nei

costumi
;
come se non fosse a tutti palese che la legge e ne-

cessaria appunto per impedire alia prepotenza dei pochi di

distruggere il costume commune. Per cio il Gavazzi diceva:

A parer mio e certo che, se si facesse un' inchiesta, si

verrebbe a dimostrare che, salvo quelle Industrie nelle quali

la continuita del lavoro e di assoluta necessita, e salvo po-

chissirni industriali e commercianti che io non mai sufficien-

temente biasimero, perch6 senza una estrema necessita co-

stringono i loro dipendenti a lavorare in giorno festive, in

Italia il precetto religioso trattiene generalmeiite le nostre

popolazioni dal partecipare al lavoro, in giorno festive. In

genere, il riposo festivo e osservato
;
ed e osservato princi-

palmente in quei paesi nei quali il precetto religioso non 6

ancora stato turbato da una propaganda a base di lotta di

classe, cara all'onorevole Cabrini... Nella generalita dei nostri

paesi, la coscienza degli individui li av\erte che la domenica

e giorno di astensione da qualunque lavoro che non sia stret-

tamente necessario. Voi non vedrete mai un nostro lavora-

tore dei campi, in giorno doinenicale, curvarsi sulla zappa

e sul badile, n& potar le viti, 116 arare
;
ma lo vedrete, in

quei giorno, affrettarsi alia chiesa, come vedrete, nelle ore

matutine, chiudersi tutti quei negozi anche di generi alimen-

tari, che voi ora, contradicendo airuso comune, volete aperti

esclusivamente nelle ore matutine, e cio6 durante le funzioni

religiose. Quale immensa forza potrebbe trarre lo Stato ita-
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liano da una condizione simile di cose (unica, forse, al rnondo),

per disciplinare veramente e seriamente il riposo domenicale !

II quale (e bene notarlo), in Austria, in Germania, in Inghil-

terra, nella Svizzera, negli Stati Uniti d'America, e basato

principalmente e direi quasi esclusivamente sul precetto re-

ligioso *.

III.

Mancata pero questa base, per 1'aperta ostilita di non

pochi onorevoli di Montecitorio a qualsiasi fede religiosa, per

1'indifferenza o il rispetto umano di quasi tutti gli altri, manco

anche un principio commune informatore cosl delle discus-

sion i come delle deliberazioni. Ed ecco perch6 li vedemmo
andare per tante vie diverse o contrarie, quasi a caso, a

zig zag, seconded^ umoristicamente si espresse Ton. Pel-

legrini, come li portava la fantasia, il partito o Tinteresse,

anziche un concetto sintetico e ben maturate di tutta la ma-

teria, avendo cura soprattutto di non perdere i voti del la-

voratori nelle prossime elezioni. Pel medesimo motivo, il di-

segno di legge sottoposto alia Camera apparve fin dal prin-

cipio scevro di autorit, avvegnache si dicesse, contro la

consuetudine, concordato tra il Governo e la Commissione

per la discussione ; onde, ben osservava Ton. Marinuzzi,

sembro insinuarsi, che nel fondo anche il Governo e la Com-

missione non aveano potuto intendersi pienamente, ma si

riserbavano, ciascuno, la liberta di opinare a proprio modo.

Si faccia di qui ragione come dovessero poi accordarsi

tra loro gli onorevoli ! Ognuno regalo al disegno di legge

Tindole che piu gli piacque: chi lo considero come una legge

economica, chi come commerciale, chi come politica e di

opportunita. E giusta queste forme diversissime di conce-

pirne rintima essenza, si manifestarono anche diversissime le

maniere di concretarlo nelle disposizioni degli articoli, co-

1 Atti uffic. della Camera dei deputati. Tornata del 3 marzo 1904,

pagg. 11285-11287.
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minciando dal bel prime, che avrebbe dovuto contenere chiara

e lampante la proibizione per tatti di lavorare e di tenere

aperti i negozii in domenica, salvo a soggiungere poi le de-

bite eccezioni, e invece e riuscito oscuro e tale che, ove do-

vesse applicarsi, forse sarebbero piu i licenziati a lavorare

che gli obbligati al riposo.

Migliore era la formola stata proposta a principio: ma

poi si venue ad una logomachia tra il dovere dei lavoratori

di godere di un riposo settimanale, e il diritto dei lavo-

ratori stessi al riposo prefato, e il divieto a padroni ed im-

prenditori di farli lavorare, conchiudendosi col dire, che i

proprietarii hanno obbligo di assicurare ai dipeudenti un pe-

riodo di riposo settimanale, che comincia la sera del sabbato

e finisce la mattina del lunedi. Ora ognun vede quanta ra-

giene avesse Ton. Marinuzzi di opporre, che in questo prime
articolo si sarebbe dovuto esprimere un concetto piu precise

e piu universale. II concetto piu chiaro, piu evidente, piu

pratico era questo (affermava il Marinuzzi): la domenica

le manifatture ed i negozii debbono rimaner chiusi. Questo

e quello che doveva disporre la legge : il riposo veniva poi

come una conseguenza di questa disposizione
4

. E il me-

desimo chiodo aveva gia battuto due giorni prima Ton. Pel-

legrini : a Questa delle botteghe chiuse e la formola vitale

della legge. Se non la adottate esplicitamente e senza restri-

zioni, non avete fatto niente. Perche voi sapete che il grande
nemico del riposo festive e la concorrenza fra i bottegai,

ciascun dei quali s' ingegna tenere spalancata il piu che puo
la sua bottega perch& il cliente entri da lui e non dal vi-

cino. Or, se voi proclamate il principio che 1'operaio addetto

alia bottega debba avere 36 ore di riposo, il bottegaio s'im-

pancher& lui a vendere la domenica
;
e allora il vicino vorra

fare altrettanto, e la legge andra a fascio 2
.

1 Atti ufiic. della Camera dei deputati Tornata del 5 marzo 1904,

pag. 11359.
2 Atti uffic. della Camera dei deputati Tornata del 3 marzo 1904,

pagg. 11301-11302.
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IV.

Qui in guisa un po' pedestre si esprime quel che Ton. Ma-

rinuzzi aveva piu nobilmente messo innanzi fin dal primo

giorno della discussione, 1' incertezza, cioe, del concetto

informatore della legge. Si tratta (avea egli domandato)

di una legge la quale deve essere d'ordine generale e re-

golatrice in certo modo della economia del paese in rap-

porto ai costumi, alle eonsuetudini ed anclie se vuolsi alle

credenze religiose, oppure deve essere una legge che non

guard! se non sotto il punto di vista sociale e socialista le

condizioni dell'operaio
i
? Nessuno a Montecitorio era forse

in grado di rispondere a questa domanda; ma pure, per fare

una legge veramente organica e solida e proficua, sarebbe

stato mestieri che Goverrio e Commissione e Camera vi aves-

sero risolulamente risposto, decidendosi a volere che la do-

menica in Italia cessasse daddovero ogni lavoro. E quindi

Tobbligo della astensione dal lavoro doveva essere univer-

sale, abbracciare tutti i cittadini, non i dipendenti soltanto

nia ancora i padroni, non i commessi e gli operai solamente

ma anche gl' impresarii e i direttori, insomma tanto quelli

che lavorano quanto quelli che fanno lavorare. Perocche, se

partiamo dal concetto universale di una legge regolatrice del

lavoro umano, in s6 e per se, senza preconcetti di nessun

genere, intendiamo di leggieri doversi imporre la cessazione

assoluta del lavoro in un medesimo tempo per tutti, salve

solo le eccezioni chiaramente giustificate dalla necessita, le

quali, per cio stesso, e devono ritenersi gia inchiuse nel con-

cetto razionale della legge e invece di nuocere concorrono

a ribadire cosi la regola come il fatto del riposo generale,

nel giorno festivo, di tutta una nazione. Essendo altrimenti,

la legge diviene inetta a raggiungere i fini pei quali 6 fatta,

massime quelli di ordine morale, che sono principalissimi.

1 Atti uffic. della Camera del deputati. Tornata del 2 marzo 1904

pag-. 11281.
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Cio fu evidentemente dimostrato, fuori del Parlamento,
da tutti i sostenitori del riposo festive, e noi stessi il pro-

vammo con irrefutabili ragioni negli articoli sopra citati
;

116 isfuggl, per verita, intieramente nemmeno alia Camera
del deputati, perocch& se ne parlo da pi ft d'uno nella di-

scussione. Torna quindi anche piu strano che si venisse

ad ammettere esplicitamente, col 1 e col 2 articolo del

disegno di legge elaborate dalla Camera \ I'esclusione dal

divieto del lavoro festivo dei proprietarii o gerenti e dei

procurator!, dei direttori e in genere di coloro che hanno

la firma per un'azienda. N6 si pose pur mente ad un'al-

tra cosa, cioe, che, mentre facevasi obbligo ai padroni
ed intraprenditori di a&sicurare agii operai da loro dipen-

denti il periodo settimale di riposo, si lasciavano poi libe-

rissimi gli operai stessi di lavorare per conto proprio ariche

la domenica. Di guisa che facevasi una legge per ottenere

il riposo festivo, e intanto non impedivasi a chi ne avesse

talento di lavorare anche la festa. Contraddizione stridente,

ma naturalissima, dacche non si era, come vedemmo, saputo

ben determinare il concetto stesso informatore della legge

presa ad esame, e per conseguenza essa erasi, come inav-

vertitamente, lungo la discussione, trasformata di legge or-

ganica e costitutiva del riposo festivo in un semplice, diciamo

cosi, provvedimento legislativo per trattenere i padroni o i

proprietarii clall'aggravare eccessivamente di fatica le mol-

titudini dei lavoratori.

V.

Non sarebbe senza dubbio stato male che almeno questo

si fosse ottenuto: ma una volta data la stura alle eccezioni,

queste si vennero per via accrescendo sempre, fuori di modo

1 Tutto il testo definitive dcgli articoli, quali uscirono emendati

dalla discussione, colle correzioni introdotte nel coordinarnento succes-

sive, trovasi negli Atti uffic. della Camera dei deputati, Tornata del

12 marzo 1904. pagg. 11566-11570, e comprende 20 articoli.
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e inisura, fino a toglierc nella pratica grandissima parte di

cio die erasi in massima stabilito. Mancando un principio

direttivo comune, ciascheduno si credette in diritto di pre-

tendere quelle eccezioui che piu gii andavano, secondo il pro-

prio inodo di vedere o il proprio tornaconto. E comincio a

pretendere eccezioni il Governo, per la bocca del Ministro

Kava, il quale fu ostinatissimo a non voler comprendere

neirobbligo del riposo festive i ferrovieri, nonostante le con-

vincenti arringhe dell'on. Nofri; e poi neppure i giornalisti,

a raalgrado delle argomentazioni pure irrefutabili dell' on. Di

Palma
;

e voile una dilazione di sei mesi per Fapplicazione

della legge agli impiegati ed operai dei Minister! e delle am-

ministrazioni loeali, ponendo in coda quelli die avrebbero

dovuto essere i primi a dare esempio di zelo per 1'osser-

vanza dei riposo festive.

Quindi gl 'industrial! domandarono ed ottennero eccezioni

molte e varie per le officine, col pretesto di proteggere Tin-

dustria nazionale; i fautori del commercio pei negozi al

nainuto, la panificazione, la fabbricazione del burro e dei for-

maggi, le rivendite dei generi alimentari
;

i proprietari di

fondi e i loro avvocati per la semina, il raccolto, 1' irriga-

zione, la vinificazione, la inacinazione delle olive, Talleva-

mento dei bachi da seta. E si vollero eccezioni per gli

alberghi, per le osterie, pei teatri, per le botteghe da parruc-

chiere, pei convitti, per gii ospedali, e ad istanza del-

Ton. Santini, per gli stabilimenti balneari, nonche per non

sappiamo quante altre cose, con una moltiplicita di norme, di

turni e di procedure ed una casistica cosi complicata che a

giusto diritto Ton. Marinuzzi sclamava sgomento : nella pra-
tica sard un vero guaio! Se questa legge dovesse essere

applicata cosi, nascerebbero ad ogni articolo, ad ogni pa-

rola, direi quasi ad ogni virgola mille question! *.

Si mise dunque insieme una legge impossibile a praticarsi,

rinnovando 1'errore gia commesso riguardo al lavoro delle

1 Atti uff. della Camera dei deputati. Tornata del 5 marzo 1904 r

pag. 11359.
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donne e del fanciulli
;
e soprattutto, secondoche gaiamente

disse Ton. Pellegrini, si rinnovo la mitologia : come Saturno

divoro i figliuoli, il disegno colle tante eccezioni divoro la

regola che voleva istituire. Nel che va particolarmente conside-

rate, essersi le eccezioui andate cercando quasi a bello studio,

col fingere difficolta che punto non esistono o coll'ingrandire

enormemente le esistenti, come farebbe chi non ha voglia di

concedere una cosa, ma non vuole nemmeno apparire di ri-

fiutarla, che astutamente mendica tutti i pretesti per ren-

derla o darla a divedere impossibile. Che difficolta insupe-
rabile ci ha mai ad essere per chicchessia nel radersi la barba

il sabbato ovvero nel portarsela fino al lunedi ? E qual mo-

struoso sconcio puo mai ravvisarsi per la maggior parte degli

uomini, se non sono malati, ad astenersi dal bagno la do-

menica ? E come puo ritenersi cosl indispensabile di far com-

pera di tanti oggetti, mettiam pure che non di mero lusso

quali il tabacco, i guanti, gli ornament! muliebri, in giorno
di festa, cotalche si debbano costringere in quel giorno al

banco e incarcerare alia bottega tante migliaia di commessi,

giovani la piu parte e piii d'ogni altro bisognosi della festa

cosi per Tanima come pel corpo ? I commessi appunto ave-

vano fatto maggior ressa per avere il riposo festivo, e furono

i piu avaramente beneficati dalla legge.

Rec6 stupore che il Ministro d'agricoltura industria e corn-

mercio trovasse tante difficolta a concedere il riposo dei fer-

rovieri: ma via, per questa parte vi era la ragione della

spesa, e benche fosse dimostrato che se ne esagerava la

cifra e si potesse rispondere che del denaro pubblico, spesso

scialacquato malamente e inutilmente, non potevasi far mi-

glior uso del provvedere al benessere morale e fisico di

concittadini tanto benemeriti, la cosa poteva ancora passare.

Ma non s' intende proprio in niun modo che inconveniente

Ton. Ministro vedesse al riposo festivo dei giornalisti scrit-

tori e tipografi, il quale sarebbe invece una vera manna non

pur per quelli, ma ancora per tutti i lettori e per la repub-

blica letteraria, rimanendo solo a dolersene qualche raro
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proprietario di giornale, che intascherebbe meno. E incom-

prensibile altresl fu 1'opposizione fatta con pertinacia spe-

cialissima da parecchi deputati al riposo festive del contadini

coltivatori del campi, per lo specioso pretesto che i lavori

del campi non ammettono sospensione. Ma che ! Tutti abbiamo

gli occhi per vedere, che, tranne casi veramente eccezionali,

in una gran parte dei nostri paesi la domenica i campi ri-

mangono assolutamente deserti. E abbiamo anche orecchie

per intendere i gravi e giusti lamenti dei contadini, che si

veggono da padroni e da fittabili dispotici costretti a lavorar

la domenica, senza alcuna necessita.

Che se ne ha dunique a conchiudcre? Che era in molti

deputati e nel Governo stesso scarsissimo il buon volere di

aderire alia giusta e necessaria riforma, proposta dai socia-

list!, con intendinaenti, poniam pure, piu socialistici che

umanitarii. Si sarebbe per6 dovuto procedere con lealta,

invece di mendicare pretesti vanissimi, turbando tutta 1'eco-

nomia della proposta, affin di farla cadere nel secreto finale

dell'urna. N6 avrebbero dovuto uomini, come Ton. Crespi,

pur cosi esperimentato dei costumi inglesi, che parlo con

rara perizia delle nostre Industrie, opporre all' introduzione

del riposo festivo il pericolo per le Industrie nazionali della

concorrenza estera e molto meno la liberta del lavoro. Egli

stesso sapeva che quel pericolo era fantastico
;
e quanto alia

liberta, ben gli fu risposto che la vita dei lavoratori non

appartiene a chi voglia venderla o comperarla, ne pu6 am-

mettersi Tesercizio di una liberta, la quale essiccasse le sor-

genti delta vita nazionale
;

il che vale non solo nel contratto

pubblico di lavoro, ma ancor riguardo ai privati, se lo scan-

dalo e il danno commune rirnane.

VI.

Desta neH'animo un sentimento di dolore e di melanconia

questo appello, fatto alia liberty ed alia prosperita commerciale,

per contrastare I'imposizione legale del riposo festivo nella

nostra cattolica Italia, massime se si rifletta che negli Stati
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Uniti d'America e nell'Inghilterra, ossia nei paesi classic! della

liberta e dell' industria, quel riposo festive e osservato uni-

versalmente e con iscrupolo fors'anche eccessivo, non tanto

per disposizioni positive di umane leggi quanto per rispetto,

nella coscienza di governanti e di governati non ispentosi

giammai, verso il terzo precetto del Decalogo, ossia verso

la divina autorita della Religione. Per 1'onore della nostra

Patria, noi non possiamo, non dobbiamo pensare che tal sen-

timento religioso sia nel nostro popolo generalmente cattolico

o men radicato o meno efficace che in quelle due nazioni

protestanti ;
e per conseguenza non ristaremo mai dal deplo-

rare che, volendo stabilire in Italia una legge sul riposo fe-

stivo, i legislator! abbiano preso esempio dagli Stati che, nel

legiferare sul medesirao tema, trascurarono I'elemento reli-

gioso, e particolarmente dall' ultima infelice legislazione Au-

striaca
,
anziche dai due grandi paesi anglo-sassoni. Non

diciamo gia noi che gli onorevoli di Montecitorio dovessero

proporsi di fare una legge confessionale. No: Dio ci liber! dal

pur pensarlo! Ma poiche in questo caso fortunatamente, per

dirla coir on. Pellegrini, il principle) generatore della legge coin-

cide senza confondersi col principio confessionale, e poiche

e un fatto incontrastabile che nel costume tuttora perdurante,

in onta alle ognor crescent! trasgressioni, della maggioranza
del nostro popolo, di cessar dal lavoro la domenica, la forza

regolatrice e sempre la legge divina e la tradizione eccle-

siastica, ci sembra che la Camera si sarebbe molto vantag -

giata della dottrina e della pratica religiosa, massime per

evitare un' inflnita di scogli, contro i quali la provvida legge

and6 miseramente ad infrangersi.

Dalla dottrina e dalla pratica religiosa avrebbero gli ono-

revoli di Montecitorio imparato anzitutto, che, per compilare

1 In questo mal s'appose il Gavazzi; giacche veramente la legge
ora in vigore nell'Anstria poco o niun legarne ha colla coscienza reli-

giosa, ma invece s' informa massimamente a riguardi economic! e com-

merciali
;
onde poi le consegue cosi meschina efficacia, che in parecchie

citta anstriache facciam fatica, particolarmente di mattina, a distinguer--

il giorno festivo dal feriale.
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una legge vitale e pratica sul riposo festive, bisognava fare

una legge positiva non negativa, una legge di massima e

non di eccezioni. Anche il terzo precetto del decalogo, pur
essendo cosl concise, positive e perentorio, ammette le ecce-

zioni; 116 mai 6 venuto in fantasia ad alcuno, prete o laico-

cattolico, di sostenere che, pel comandamento di santificare

la festa, si vieti di accudire alle necessita della vita o di

frastornare col lavoro danni gravi che in domenica potessero-

sopravvenire alia sanita od alle sostanze dei cristiani. A non

stendere la mano il sabbato a chi fosse miseramente caduto

nella fossa, per rialzaiio, ed a lasciar magari morire i malati

per non profanare il sabbato, guarendoli, insegnavano bensi

i farisei e i talmudisti del tempo di Cristo. Ma Cristo li sfol-

goro colla parola e coU'esempio, e nel Vangelo ci diede un'in-

terpretazione del comandamento del Sinai molto ragionevole r

molto dolce, praticabilissima. Quindi non vi 6 Dottore, mora-

lista o canonista cattolico che non insegni, non obbligare-

quel comandamento con grave incommodo e danno
;
e sassi

cio benissimo da ogni fedele appena istruito nel catechismo,.

e secondo tale norma si sono regolati sempre la Chiesa di-

spensando, i buoni cristiani lavorando senza scrupolo anche

la domenica, nei bisogiii urgenti pubblici o privati.

Ma con tutto cio non si 6 sentito mai in tanti secoli la

necessita, ne mai si e veduta Tutilita di mutare, come vo-

leva fare la Camera italiana, il testo del Sinai in un im-

menso e indigesto Catalogo di eccezioni, a cui si venisse,

piuttosto che per intendere 1'obbligo di astenersi dal lavoro^

ad imparar sotterfugi per sottrarsi dall'obbligo stesso. La legge

rimase sempre intatta e precisa: Ricordati di santificare

la festa; e nel suo laconismo essa indico direttamente il

fine nobilissimo del riposo festivo anziche il riposo medesimo r

che non 6 se non mezzo a quel fine.

VII.

Santificare la festa! All'on. Gavazzi che faceva echeg-

giare nel profano ambiente di Montecitorio la gran parola
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del Sinai, il Varazzani, 1'insultatore dell'angelico Pio IX,

beffardamente replicava interrompendo : Not vogliamo san-

tificare il corpo non la festa; santificare la salute -. Ma
1'evento ha dimostrato che cosa abbian saputo fare anche solo

pel corpo e per la salute i dispregiatori del Decalogo.

Si sono miseramente smarriti per viottoli tortuosi, senza

trovare la via niaestra di riuscire alia meta, a quella meta

pur cosl bassa e manchevole del materiale refrigerio dei

cor pi. II cuore e loro mancato nel meglio delF impresa, lor

caddero le braccia d' innanzi a meri spauracehi di difficolta

fantastiche e imaginarie catastrofi, lasciando, chi sa ancora

per quanto tempo, in questa nostra civile Italia, disarmate

tante famiglie d' impiegati, di braccianti, di operai e di con-

tadini contro la ingordigia insaziabile di padroni senza cuore,

che non hanno scrupolo di trattare uomini loro fratelli peg-

gio delle macchine e di uccidere anzi tempo, almeno moral -

mente, con sopraccarico importabile di fatiche non mai ri-

messe, i mariti alle spose, le madri ai figli, le crescenti

generazioni alia Patria.

Santificare la festa! aveva comandato Dio nel Decalogo,

n6 mai, per tanta successione di tempi e di uomini, dove il

precetto divino era osservato, si eran dovute, a cagione di

tale osservanza, spegnere le fornaci a fuoco continue, o la-

sciar deperire le macchine nelle officirie e distruggere il fieno

e le messi nei carnpi dalle intemperie, o abbandonare i ina-

lati senza assistenza negli ospedali, o rovinare Industrie e

commerci e far perire di fame le popolazioni. Tutto questo

finimondo e messo innanzi ora da chi teme, pel riposo della

domenica, qualche diminuzione ai propri gnadagni; e gli

spregiatori del Decalogo, che si atteggiano a paladini della

salute dei corpi, anzich6 delle anime dei lavoratori, hanno

mostrato troppo d' impensierirsene e ne furono subito scon-

certati, indeboliti, vinti piu che per meta, poich& si fecero

trascinare a misere scaramuccie d'interessi materiali, laddove

1 Atti uff. della Camera dei deputati. Tornata del 3 marzo 1904

pag. 11286.
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la loro avrebbe dovuto cssere una grande battaglia per la

civilta cristiana.

Santificare la festal ecco r impresa genuina, eccelsa,

in cui colPonore di Dio Creatore e Redentore dell' uman ge-

nere si conssrtano mirabilmente i vantaggi della sanita, della

robustezza flsica, della gagliardia morale e quindi ancora gli

auspici piu felici per la concorrenza del nostro popolo nella

gara mondiale del commerci e delle Industrie
;
si congiungono

inoltre Pordine, la pace, la prosperita delle famiglie, la con-

cordia delle classi sociali, Peducazione e la redenzioue delle

plebi, I'malzamento graduale di tutti a pensieri, affetti, co-

stumi cristiani, che 6 quanto clire i piu nobili e degni. di una

nazione, la quale voglia essere veramente grande e capace
di alti destini.

Nella sanlificazione della festa, quale Dio la vuole e la

Chiesa cattolica nel nome suo P insegna e la fa praticare

a' suoi figli, non rimane piu luogo alPozio, ai bagordi, ai

disordini, pe' quali i santificatori del corpo si trovarono cosl

a disagio nel difendere in Parlamento la legge del riposo

festivo. E divien superfluo problema altresl quello ehe tor-

turo puerilmente parecchi onorevoli di Montecitorio, nella

discussione dello sventurato disegno di legge, cioe, come

occupare in domenica utilmente le popolazioni ; giacche anzi

soltanto per la santificazione della festa le popolazioni hanno

Tagio di darsi alle occupazioni dello spirito loro interdette in

tutti gli altri giorni della settimana, per le quali solamente

possono allo spirito dare quel nutrimento di cui esso ha bi-

sogno, come il corpo ha bisogno del riposo e del pane, e

senza cui le plebi imbarbariscono, imbestialiscono, si mate-

rializzano e si fanno minaccia spaventevole alia civilta umana.

Raccolgano pertanto i Cattolici, ma sotto lo stendardo del

Decalogo, la causa malamente abbandonata dalla Camera, e

si adoperino con nuova lena a farla trionfare per amore di

Religione, di Patria e di civilta.



IL MESSAGE DEL PAPA

NEL PONTIFICALE DI S. GREGORIO MAGNO

LE
vedevo da lungi rifulgere sull'altare papale quelle

pergamene lucide inquadrate d'oro. Dalla tomba di

S. Pietro salivano al cielo i profumi delFincenso, per

la cupola immensa risonava 1'onda raelodiosa del canto gre-

goriano, e la preghiera del Papa seguiva a una a una le

pagine miniate e scritte da man! delicate, anzida cuori devoti,

present! quivi in ispirito, ma condannati all'esilio in terra

straniera. Alle religiose di Santa Cecilia di Solesmes, tiglie

di S. Benedetto, non era consentito di godere in persona

della rinnovata gloria di S. Gregorio e di quell'arte puris-

sima, che e immedesimata colla loro preghiera. La regola mo-

nastjca le rinserra per sempre nel sacro reciuto; e per

giunta bandite di Francia esse vivono ora nell'isola di Wight

perduta tra la nebbia e i flutti agitati del mare inglese. Ma
esse trovarono modo di prendere parte, e quanto degna ! alia

splendore della piu splendida funzione che il culto cattolico

possa mostrare in terra.

E stile che, celebrando il Papa pontificalmente, il mes-

sale ch'egli adopera non contenga altro, se non la messa

particolare e il canone di quell' ufficio solerme. Quelle pie

religiose pertanto s'offersero di apparecchiare esse di man/o

loro il volume, che doveva servire al S. P. Pio X nel pon-

tificale del centenario di S. Gregorio Magno; e lo scrissero

di loro pugno da capo a fondo, e lo dipinsero e lo listarono

d'oro, e le copertine fecero lavorare di prezioso zigrino

bianco armato di borchie d'oro, coH'arme pontificie in smalto-
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lucido, incastonandovi piccole perle e brillantini e altre

gemme: ultimi residui, ricoverati nel tesoro del monastero,

a ricordo di ben altre grandezze e dignita principesche rinun -

ziate per Cristo.

Le vedevo adunque aperte sull'altare, e nel voltar carta

mandare lontano i riflessi dorati
;
e insieme mi s'accendeva

il desiderio legittimo di mirare da vicino e di fare conoscere

quel lavoro d'arte si bene spesa a onore deirAltissimo.

L'augusto Pontefice accondiscese di buon grado: eppero e

troppo giusto che ne resti memoria in queste pagine, ove si

registrano gli altri fasti di questa ricorrenza centenaria, e

le testimonianze del mondo riconoscente a Pio X della felice

e sospirata restaurazione della musica sacra, cui andava si

strettamente connessa la solenne liturgia del di 11 aprile

teste trascorso.

*
* *

Tutto il lihro e scritto in carattere del secolo XII, che e

un avviamento al gotico detto monastico, ma tiene assai piii

dell'antica minuscola latina, e fu prescelto appunto per la

maggior comodita della lettura. Fissato lo stile de 1

caratteri,

era fissato pure quello clelle iniziali, e di tutto 1'ornamento;
il quale ancora non e cosl tiorito come quello dell'eta gotica

giunta all'apogeo, ma nel suo fare piu semplice e andante,
nelle foglie, ne' viticci, negli animali, non ripresi da nattira

ma stilizzati su modelli tradizionali, ne' colori meno audaci

anzi modestamente sraorzati, 6 pero nobile e pieno di digni-

tosa religione.

Dopo la dedica al S. P. Pio X, s'apre il testo colla for-

mola sacra : IN NOMINE SSMAE TBINITATIS, senza la quale non

metteva penna in carta niuno scrittore di quei secoli pieni

di fede. E nell'intreccio delle due maiuscole I N siede mae-

stosa la figura di Gregorio Magno, pontefice e dottore, colla

penna e col libro; accanto al quale, si svolge in grand! let-

tere d'oro, empiendo tutta la facciata, il titolo del volume :
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INCIP1T OKDO ROMANUS
|| QUALITER AGAT

||
SUMMUS PONTIFEX

TERTIO 1DUS APRILIS
||
IN IUBI.LEA

jj
SCI GREGORII SOLEMNI-

TATE
||

STATIC AD SCM PfiTRUM.

Stazione, cio6 funzione papale a s. Pietro fa quella del-

r undid aprile nel vero antico senso del la parola, e stazione

memoranda, quale da anni Roma non aveva piu veduta.

Essa rappresentava in atto Tintenzione del pontefice di ce-

lebrare, tra le altre benemerenze di S. Gregorio, quelle litur-

giche e musical!, e anche questo frattanto restaurare in Oristo,

cioe ridonare al culto e alia modulazione della preghiera il

suo carattere sacro e la sua dignita.

A questo concetto pero s'ispira quasi tutta la decorazione

del prezioso messale, che nell'occasione in cui nacque ha

acquistato gia presso ai posteri il valore d'un monumento.

Rationes Dei rationes nostrae sunt... unde si qui symbo-
lum a Nobis expetant quod voluntatem animi patefaciat : hoc

unum dabimus semper: Instaurare omnia in Christo!

Queste parole dell'enciclica E sitpremi sono riportate sul

fregio d'oro a pie della prim a pagina, ove principia il testo

delle rubriche, sotto un superbo frontispizio a guisa d'arco

trionfale d'una basilica, dove si scorge Mose in atto di ascol-

tare Iddio tra le nub! folgoranti. Seguono nell'inquadrature

delle due pagine appresso le altre parole tratte dal Motu

proprio di S. S. : Musica sacra utpote solemnis liturgiae

pars necessaria hunts finem generalem participant qui gloria

Dei est sanctificatio cxemplumque fidelium. A concretare

questo concetto in forma sensibile, sopravviene un esempio

biblico, inserito neiriniziale del Deus in adiutorium all'ora

di Terza, che si canta solenncmente dal coro avanti la messa.

In quella iniziale D sono aggruppate le figure di David re

sonando 1'arpa, e dei tre capi dei cori da lui preposti all'uffi-

cio musicale : Asaph, Heman e Idithun, coi vai'ii struinenti,

la cetra, il salterio e il cembalo (1 Par. 25. 1), in atto di

cantare il primo versetto (Ps. 103) Canlabo D/lo in vita mea,
cho vi si legge accanto in lettere ebraiche.

Cosi le allusioni alia particolare solennita del giorno
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sono intrecciate anzi innestate sull' illustrazione della con-

sueta liturgia nella sua forma piu maestosa, quella del Ve-

scovo di Roma, del Patriarca d'Occidente, del Capo di tutta

la cristianita.

*
* *

All'" entrare della messa, cessata la salmodia semplice

del coro, la schola cantorum intona 1'introito, che dal pro-

fondo Sacerdotes Dei con ampia melodia sale per varii on-

deggiarnenti all' acuto laudate Deum. A quesca solennita

risponde sul libro quella d'un frontispizio magnifico, dell'in-

quadrature, di tutta la decorazione. Quivi alza lo stile, e

si fa piu ricco di fogliami, piu frequente di simboli, piu vi-

stoso e piu lucido d'oro e di colori.

In un codice anonimo, del secolo XI, conservato a Mon-

tecassino, si racconta che vedendo il beatissimo Gregorio

dottore e pontefice della santa romana et apostolica sede,

come il popolo cristiano ancora debole nella fede di leggieri

disertava gli ufficii della chiesa e traeva alle musiche pro-

fane e licenziose, se ne rammaricava in cuor suo, e penso

s'egli potesse fare a somiglianza di David, guadagnando il

popolo a Dio per 1' allettamento dell' arte. E pregando egli

Iddio che questo dono gli concedesse, si gli apparve in sogno
la santa Chiesa quasi rnusa vestita in grandissima dignita,

la quale intorno a se adunava i figli suoi generati nel santo

battesimo, si come fa la gallina che copre i pulcini coll'ali

materne. E nel manto suo erano iscritti i segni dell' arte

musicale, con tutti li toni e le voci di vario genere e le

modulazioni del canto e della sinfonia. Per la qual cosa il

beatissimo Gregorio novamente fece orazione a Dio che per
la grazia dello Spirito Santo egli potesse comporre ogni
cosa e trascriverla acciocche non gli cadesse della mente. Et

allora discese lo Spirito Santo sopra di lui in forma di co-

lomba
;

il quale gl'illumino la mente, sicche egli tosto pose
mano a ordinare il libro delle antifone e vi noto i neumi, e

1904, vol. 2, fasc. 1293. 19 29 aprile 1904.
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stabili le scuole del cantori, et insegno loro ad alternare le

melodie con dolce suono, e li instrul in ogni disciplina del-

1'arte, eguagliando cosi Tumile prece de' chierici le laudi

degli angeli nel cielo .

Questa graziosa leggenda fu tanto cara al raedio evo, che

ridotta in forma d'antifona, si cantava nella prima domenica

d'avvento avanti la messa. Sanctissimus namque Gregorius

cum preces effunderet ad Dominum, ut musicum tonum ei

desuper in carminibus dedisset, tune descendit Spiritus

Sanctus super eum in specie columbae, inlustravit corda

ejus et sic demum exorsus est canere, ita dicendo : AD TE

LEVAvi. ALLELUIA !

L'antifona oggi non e piu nella liturgia ;
ma la leggenda

poetica ritratta in miniatura non poteva trovare luogo piii

adatto che in capo all' Introito nella messa di S. Gregorio.

E un trittico a fondo d'oro. A sinistrail santo pontefice ri-

posa appoggiando alia mano il capo stance, mentre la mi-

stica colomba gli parla aH'orecchio. Nel campo di mezzo la

Chiesa, raffigurata per una bellissima regina fiorente di gio-

vinezza, col diadema in capo, accoglie sotto I'ampio manto

d'oro i suoi figli invitandoli a lodare Iddio : e sono vescovi,

re, e monaci, grandi e piccoli insino al tenero fanciullo che

balbetta in collo alia madre. Sul manto regale frattanto in

cambio di rabeschi e di ricami sono segnati i neumi e le for-

mole del canto sacro in notazione chironomica (cio6 che risponde

al gesto della mano), da una parte il Pascha nostrum immo-

latus est Christus alleluia-, e dall'altra il Tu es Petrus ; poi

sulForlo I
1'Audi benlgne condltor nostras preces cum fletibus

principio deH'inno attribuito a S. Gregorio, e ancora in fondo

sono indicati in notazione alfabetica e a diversi colori i varii

modi autentici e plagali (cioe derivati) del canto gregoriano.

E un simbolo, una gloriosa evocazione d'una delle piu felici

creazioni del genio cristiano nel campo dell'arte. Delia qual

gloria i raggi ritornano sulla placida figura di Pio X, che

fa riscontro a Gregorio nel terzo compartimento del trittico,

in atto di scrivere il Motu proprio, quel documento che fu
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come soffio di vita in questo rinnovamento, e ora rallegra e

agita tutto il mondo intelligente delle vere ragioni dell'arte.

*
* *

Tre angeli di paradise, dallo sguardo e dal volto cele-

stiale, vestiti di vaghe tinte vaporose, stanno cantando il Gloria

in excelsis, aggruppati nella grande G iniziale. Sono linea-

menti moderni, ma e pieta antica e sempre nuova quella che

ne spira, perche uno sempre e Fideale celeste della virtu,

che risplende alle anime pure del secolo XV e del XX, nei

chiostri di Fiesole e in quelli di Solesmes.

II Credo s'apre, com'e giusto, coi principi degli Apostoli

in fronte, cui fanno seguito i quattro dottori maggiori della

Chiesa latina Ambrogio, Agostino, Gerolamo e Gregorio, indi

i quattro della Chiesa greca Atanasio, il Nazianzeno, Basilio

e il Crisostomo, inseriti quasi altrettanti gioielli nelle inqua-

drature delle due pagine, ove si svolge il testo del simbolo

niceno.

Veri gioielli, per disegno, per pittura, per espressione.

Anzi Fopera di figura, tutta d'una stessa mano per tutto il

volume, comecch6 la piii delicata e la piu difficile, pure e

nel genere suo la meglio riuscita, condotta colla dignitosa

compostezza antica e insieme coll'esattezza moderna del di-

segno, senza la rigidit& degli atteggiamenti, gli storcimenti

di collo e 1'altre durezze, che sarebbe affettazione volere ri-

mettere in uso, non che in onore. Littera occidit, spiritus

autem vivificat, e una gran verita da non dimenticare, mentre

pure con ogni ragione richiamiamo gli artisti moderni allo

studio dei secoli tanto lontani da noi.

Procedendo innanzi, la liturgia suggerisce i motivi della

decorazione. Quindi air incensazione deH'offertorio compare
la figura di S. Michele arcangelo col turibolo fumante, perche

a quel punto viene interposta dal sacerdote T intercessione

beati Michaelis archangeli stantis a dextris altaris incensi .

Quindi air intonarsi del prefazio, crescendo la solennita del-
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1'azione, crescere 1'eleganza dell'ornato, insinuarsi le iniziali

co' rossi viticci tra le note musical!, moltiplicarsi le signifi-

cazioni di giubilo, finche quasi in aula dorata s'entra alia

splendida pagina, coronata dell'ampia sigla V D che conforme

all'uso costante degli antichi sacramentarii e messali con-

centra il Vere dignum (et iustum est...) in un solo nodo di

lacci e di foglie, sormontato dall'Agnello.

*
*

Tale e il degno preambolo del santuario, cio6 del ca-

none, la parte piii sacra della liturgia, che s'apre con un

frontispizio sirabolico, una grande lira d'oro a nove corde,

tutte d'oro, la quale prende 1' intera facciata, colle parole:

Te igitur clementissime Pater per Ihm XpTti filium tuum

Dnm nostrum.

La lira, nell'idea dell'artista, rappresenta il Verbo di Dio

che nell'essenza increata e 1'armonia ineffabile, la melodia

eterna, che canta in seno alia diviuita le perfezioni del Padre,

come dice Clemente alessandrino: Aeternum novae harmo-

niae modum Verbum canit (Cohort, ad Gent.). Ma poiche

il Verbo nella sua incarnazione ci ha tradotto e rivelato il

concetto divirio, offrendo sulla croce al Padre la lode suprema
e perfetta, quindi sulle corde della lira simbolica appare il

Cristo redentore, giovanetto re coronato e trionfatore glo-

rioso, eppero appoggiato al T (tau), ma non confitto. In alto

Dio Padre tra due serafini, che si ripetono a vicenda Sanctus,

Sanctus, Sanctus. Ed in basso a lato del Salvatore prende

posto la sua Madre santissima, compagna a lui ne' dolori e

nella gloria.

Indi come il canone si fa ad invocare 1' intercessione di

Maria e de' santi, enumerando la schiera degli apostoli e

de' martiri, ecco presentarsi le figure della divina Madre, nel-

Feffigie venerata alia basilica Liberiana, poi quelle di Andrea,

Giacomo, Tomaso e Filippo, Clemente, Stefano, Lorenzo e

Ignazio; e poi a luogo loro in atteggiamenti soavi, distinte
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pel loro emblemi, le gloriose vergini di Cristo Agata, Lucia,

Agnese e Cecilia, mentre un pensiero di pietosa delicatezza

riserbava I'iniziale del Memento dei morti a S. Margherita,

ricordando il nome della defunta madre dell'augusto Pon-

tefice Pio X. II quale 1'ebbe caro assai e si commosse del te-

nero accorgimento, che, come bene osservo il P. De Santi nel-

1'adunanza finale del Congresso gregoriano, solo un cuore di

-donna poteva inventare.

Tutta questa gloria di santi precede in parte e in parte

.succede come degna corona al punto culminante del sacri-

ficio, la consecrazione, che anche nell'ornato esterno appare
11 termine di quel crescendo cosi armonicamente disposto.

Ivi le invenzioni dell'arte umana non bastano piu: la parola

stessa di Dio, quella che risuona alta dinanzi al trono del-

1'Agnello, quella deve circondare le pagine sacrosante, e

tutta in lettere d'oro proclamare che Dignus est Agnus qui

occisus est accipere virtutem et divinitatewi et sapientiam et

fortitudinem et honorem et gloriam et benedictionem. Se-

denti in throno et Agno benedictio et honor et gloria et

jpotestas in saecula saeculorum. Amen! Alleluia! (Apoc. 5).

*
* *

Le due pagine del Pater noster, colla notazione musicale,

<e colla leggerezza che risulta dai larghi spazii bianchi inter-

posti, colle iniziali splendide e colla placida intonazione dei

colori, sono tra le piu belle. Carissimi i simboli eucaristici,

tolti alia primitiva arte delle catacombe e richiamati nelle

preghiere della comunione: il tripode coi pani e col pesce

mistico, Tacrostico IX0TC, le colombe posate sulla coppa,

il vaso del latte, il paniere de' pani, ecc. Da ultimo al Van-

gelo di S. Giovanni una gran festa di maiuscole, di fogliami

e d' intrecci d'oro, qui come in tutte Taltre pagine e sulle

copertine di fuori, sempre oro opaco, non brunito, e tinto

ne' varii toni giallo, rossigno e verdiccio, che Tuno accanto
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all'altro fanno bello stacco senza crudczza, mentre sotto certe

guardature si fondono insieme.

Per tal modo 6 terminata la messa. In fondo al volume

pero, in altre poche pagine e trascritto ancora tutto il canto

della medesima, e non posso tralasciarle, perch6 di grazia

estetica sono forse le piii felici. In capo a tutto una bella

scenetta storica: S. Gregorio che istruisce i suoi cori. Eccolo

il santo pontefice, infermiccio, adagiato sul tradizionale let-

tuccio, circondato d'un gruppo di fanciulli, stringendone uno

a se paternamente, e alzando colla destra la ferula per cor-

rezione. Questi saranno le voci bianche, le quali non possono

nella liturgia essere meglio sostenute che dalla freschezza e

dall'innocenza di quell' eta. Di fronte poco oltre sta un altro

gruppo di giovani monaci e chierici a coro. Cosl si compone
la schola cantorum.

Delle righe musicali due sole sono tirate piene : quella

rossa del fa e quella gialla dell'ut (du) ;
le altre sono segnate

a secco semplicemente. Nel fregio iritorno ricorrono S. Am-

brogio, S. Isidoro di Siviglia, e S. Vcnanzio Fortunato : coi

quali e con S. Gregorio, che prende il primo posto nel qua-

dro suddetto, sono rappresentate la liturgia romana, 1'am-

brosiana, la mozarabica e la gallicana.

La pagina seguente e dedicata con giusto pensiero ai

grandi monaci liturgisti, cui tanto deve la chiesa: S. Bene-

detto, S. Odone di Cluny, Notk-ero Hartmanno Tuotilo di

S. Gallo, e Guido d'Arezzo a pi& di pagina, tra i versetti fa-

mosi ut queant laxis resonare fibris..., scritti in nero sulla

riga rossa in fondo d'oro.

Cosi Feliciter explicit hie liber quern ad vocemsuaematris

et abbatissae trascrissero e ornarono le pie vergini di Cristo

a onore di S. Gregorio, in ossequio del suo successore Pio X,

a ricordo di quel giorno che restera memorando nella storia
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pel rinnovato decoro della casa di Dio. Anzi per fare opera

compiuta le stesse ancelle di Dio vollero scrivere e miniare

altresi Taltro messale, condotto con rnaggior semplicita, che

servi al diacono pel canto del Vangelo e al suddiacono per

TEpistola nella messa papale.

Questi sono bei saggi, anzi sono a' di nostri rinnova-

mento e

.... onor di quell'artu

Che alluminare e chiamata in Paris! (Purg\ 11)

sono segno dell' alto concetto che merita il culto divino.

Essi ci fanno rivivere un tratto della vita di fede e di di-

vozione d'un'eta tanto famosa nella storia. Ma la voce di

Pio X non sara raeno efficace che quella di Gregorio per

implorare dairAltissimo che rinnovi nell'eta nostra quello

spirito d'orazione e di fede che animava un'arte oggi meri-

tamente invidiata. la quelle mura, ove spira quest' alito

celeste, essa arte e possibile e viva : 1'abbiamo veduto coi

nostri occhi nel libro teste descritto. Adunque non 6 te-

merita sperare che le feste di S. Gregorio sieno Tinizio e

Fimpulso a instaurare in Christo, insieme colla musica,

anche Taltre parti dell'arte cristiana.



IL GENERALS LAHOZ
1L PRIMO PROPTJGNATORE BELLA INDIPENDENZA ITALIANS

(anno 1799)

Diventa capo dell'insurrezione nazionale 1
.

Inoltratasi gia la primavera del 1799, tutta la gente

giacobina versava in uno sconvolgimento universale : da tutte

le parti le trombe giacobine suonavano a raccolta. Nel qual

tempo invece tutto il popolo italiano in quasi tutte le citta,

paesi, e campagne, sonava le campane o a stormo od a festa.

L'esercito giacobino-gallico, sconfitto a Verona ed a Cas-

sano d'Adda seritivasi travolto negli amari passi di fuga;

1'altro esercito giacobino del Macdonald, che occupava il na-

poletano, era chiamato in tutta fretta dal generalissimo Mo-

reau verso Talta Italia, affmche uniti insieme i due eserciti

potessero fermare 1'impeto delle schiere russo-austriache vit-

toriose. Iritanto il cardinale Ruffo, conquistate le Calabrie,

la Basilicata, e gli Abruzzi, invadeva la Campania, e move-

vasi verso Napoli a grandi giornate. Le Marche, I'Umbria,

il Lazio, spinti come da un istinto nazionale, insorgevano in

armi, e ne' passaggi, negli sbocchi, nelle strette gole semi-

navano la morte tra le fuggiasche file degli aborriti giacobini.

I quali per6, conscii del supremo pericolo che andavano

correndo, presero i provvedimenti che poterono migliori.

Tennero occupate le citta e le fortezze di Gaeta, di Ancona,
di Civitavecchia

;
ed il Moreau, dopo la sua sconfitta in Cas-

sano (28 di aprile) spedi il generale Montrichard nell'Emilia

a finefdi tenere aperte le comunicazioni con que' centri, e

dar libero passo e spedito al Macdonald per la Romagna e

per la Toscana.
1 Vedi quaderno 1291.
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I/occasione di sollevare alia libera aria del cielo d' Italia

il vessillo nazionale non poteva essere migliore : il Lahoz non

se la lascio sfuggire. E qui comincia la parte veramente degna
di storia di quest'uomo, il quale airadempimento del piu

nobile ideale onde si onori Tumana memoria consacr6 I'anima

tutta, e se non ne ottenne 1'esito sperato, consegui la gloria

<ii averne suggellato col sangue I'arditissima prova.

Creato generale di brigata poco prima, il Lahoz insieme

col Pino ebbe ordine, per disposizione del generalissimo Mo-

reau, di operare nella Romagna a fine di tenere unita que-

sta provincia con Toscana e con le Marche: per la prima
doveva sboccare 1'esercito di Macdonald reduce da Napoli,

nella seconda dovevano correre libere le relazioni del gene-

rale Monnier con Roma e con Firenze. II Lahoz fu inviato

.a Bologna alia testa di 6000 cisalpini : egli doveva compiere

1'opera sua d' intesa col Montrichard, il quale comandava tuttii

oorpi volanti nelle dette province, e mantenersi sotto la costui

dipendenza. Nella lettera del capo dello stato maggiore di Mo-

reau, nella quale davansi quelle disposizioni, si tesseva un

^elogio delle capacity militari di lui, e si accennava al van-

taggio che si sarebbe cavato dalle sue conoscenze, mentre

esprimevasi la speranza ch'egli in quel punto critico avrebbe

dato prova di patriottismo
l

.

Da coteste disposizioni, e dalle parole che le esprimevano,

si ricava evidentemente una certa diffidenza delle intenzioni

del Lahoz. Cio dava a vedere, che qualche manifestazione

del disegno della congiura era trapelata, e che i capi fran-

cesi n'erano informati. A ogni modo il Lahoz non tard6 guari

ad informarneli pubblicamente.

Alia testa di numerose milizie con cavalli, fanti, e can-

1
L'officier general Lahoz a une connaissance particulieredupays...

II sera sous vos ordres quand les circonstances 1'exigeront. II poiirra

agir separement, cependant en se concertant toujours avec vous pour
les operations militaires. Le patriotisme, la bravoure et les talents mi-

litaires de cet officier g-eneral sont connus
;

et je ne doute pas qu' il ne

serve tres utilemcnt la chose publique... 6 fiorile (25 aprile). Dal MAN-
GOURIT, I, 100.
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noni
*, egii pone il suo quartiere generale a Pesaro, dichiara

il dipartimento del Rubicone in istato di assedio, vi stabilisce

un'amministrazione militare di cui da la direzione al general

Pino, e col fatto e colle parole proclamasi indipendente dal

Montrichard : era un'aperta ribellione. La quale riuscl tanto

piu offensiva ai giacobini, in quanto che il Lahoz, tra le prime

disposizioni pubbliche, concesse ogni liberta alle manifestazioni

religiose : libero esercizio di prediche, di funzioni religiose,

di processioni, e relazioni cordiali di lui con preti e con frati.

A que' segni il giacobinismo riconobbe subito nel Lahoz

un disertore degii immortali principii
2

,
ne mando fiera la-

mentanza 3
,
e mise di presente la mano alia vendetta.

Informato di cotali arditezze, il generale Montrichard spe-

disce subito I'aiutante generale Hulin alia volta del Rubicone,

con ordini de' 5 e 6 niaggio (16, 17 /formal) da comunicarsi

ai generali Lahoz e Pino : di farli uscire immantinente dai

dipartimenti cisalpini del Rubicone, Crostolo, Reno, Po basso,

e Panaro
;
ed in ispecie d' ingiungere al Lahoz di tentare

una ricognizione militare verso Argenta: e, qualora si oppo-

nesse, di espellerlo e di farlo arrestare di presente.

L' Hulin spedl senz'altro da Faenza (8 maggio) I'ordme

di sospensione di tutte le cariche del generale Lahoz, e della

carcerazione di lui e del general Pino. Fu grande lo scom-

piglio che si sparse in tutto Tesercito stanziato a Pesaro, per

1 Aveva fanteria regolare, tin corpo di dragoni, e 6000 guardie na-

zionali cisalpine. Id., I, 101. Secondo il diario del Bonamini, egli entro

in Pesaro agli 11 di maggio con bella cavalleria e fanteria consistente

in sopra 1000 soldati con dieciotto buoni cannoni, che imposto intorno

alia cittca nostrji (CASINI, p. 57).
8 Aussitot les pretres et les fanatiques (cioe i cristiani) ne furent

pas sourds a la trompette qui les reveillait
;
les processions furent d'au-

tant plus nombreuses, qu' il y avail de temps qu' on n' en avait eu le

spectacle, et qu' il y avait de personnes interessees a les rendre a la

multitude. Lahoz avait passe le Rubicon (I, 102).
3 II Mangourit cosi ne gemeva un tre anni dopo : Permettre les ce-

remonies religieuses hors des temples au mepris de la loi qui les avait

circonsc rites dans leur enceinte, n' etait-ce pas improuver ce qu'avaient
fait les francaisV (I, 102). Ah! quello improuver ce qu'avaient fait

les francais era certamente un crimen laesae patriae!
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1'esecuzione di quegli ordini militari : i francesi giacobini,

sotto gli ordini del Lahoz, furono naturalmente incaricati

dell'esecuzione, ma dovettero temere il caso di una opposi-

zione a mano armata dalla parte dei soldati italiani.

Non c'e dubbio alcuno, che il generate Lahoz prese il

partito di sostenere aliora la causa italiana, e d' inalzare

apertamente la bandiera nazionale. II momento era vera-

mente opportune, e pericoloso oltremodo per i francesi. II

loro esercito era stato pienamente sconfitto a Cassano (28 aprile)

e la notizia n'era giunta nelle Legazioni ; gli austro russi inon-

davano le province cispadane e si stavano spingendo verso

Mantova e Ferrara : se il generale Lahoz con sei mila uomini

si ribellava, oltre il diminuire che faceva il loro esercito,

avrebbe suscitato le masse di que
7

paesi, tagliato le comu-

nicazioni del grande esercito con Ancona, e indugiato se non

impedito la via all'esercito di Macdonald, che stava sulle

mosse da Napoli.

II Lahoz con giusta veduta colse il punto, e si dichiaro

pronto ;
ma il general Pino ebbe paura ! All' intimatogli ar-

resto, quel generale cisalpino, amico e congiurato nella grande

causa nazionale, lascio gli accampamenti, fuggi, e corse ad

Ancona a consegnare la sua spada nelle mani del generale

Monnier, che ivi comandava
;
a lui presento i suoi servizii,

ossia offrl persona ed armi a combattere per gli oppressori

della sua patria, contro i suoi cittadini
1

!

1 I giudizii sull'azione, come sulla persona del general Pino, va-

riano a seconda degli studii politici degli scrittori. Per il Mangmirit,
ehe rappresenta le passioni e gl' inter'issi giacobini, il Pino fu eroico !

Pino tut ferme. L'amant le plus pur de la liberte, le plus devoue de

ses defenseurs, est, a mon avis, le general Pino (I, 104).

Invece per il Comelli, e per il partito dell'unione, Pino fu dichia-

rato traditore : Pour le malheur de Lahotz... Pino et Theulie le trahi-

rent... Histoire des conspirations . . . , II, 37.

E per contrario, dalla penna pazzesca del Mangourit, la persona del

generale Lahoz e votata all' infamia. ed allo strazio delle furie, per
avere abbandonato la cause du genre humain

,
ossia la causa dei

mangiatori dell' Italia! Livre aux reflexions ameres, aux repentirs tar-

difs, aux fureurs convulsives, c'est du jour de cet abandon de \&patrie,
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Se non che la deserzione del Pino semino lo sgomento?

nelle file degli italiani
;
fosse paura, o sentimento d' impo-

tenza, quasi tutti abbandonarono il loro capitano: ed il gene-

rale Lahoz si trovo solo con una trentina di intrepidi, i quali

si mostrarono decisi di secondarne le imprese e di seguirne le

ultime fortune 1
. Nessuno pero fu ardito di eseguire su di

lui gli ofdini dell'arresto comandato.

Vistosi solo, considerando sventata la grande congiura, il

Lahoz gioc6 di astuzia. Egli si atteggio a vittima di mene

oltraggiose alia sua memoria, e proclamo la regolarita della

sua condotta, e la sua sommessione e fedelta alia grande re-

pubblica; pertanto si rivolse come in appello alia giustizia

del generalissimo francese. Quindi fece stampare ed affiggere

nella citta di Pesaro la seguente proclamazione :

RepubbHca cisalpina, al quartier generale di Pesaro, li 24 fio-

rile anno 7 repubblicano (13 maggio 1799). II Gen. Lahoz coman-

dante le truppe nazionali ai suoi concittadini.

Si e impiegata la perfidia, e la forza contro di me. Esser ne

potrebbe facilmente compromessa la tranquillita del dipartimento :

ed io, cui era primariamente affidata, amo meglio di sacrificarmi

solo, che servir di pretesto a' miei nemici, e vederla turbata.

Io mi ritiro in conseguenza dal vostro dipartimento, e inunito

di quelle carte che provano il tentato spoglio delle vostre casse,

ed il mio rifiuto di aderirvi, come pure 1'ordine d'abbandonare

nel tempo istesso il dipartimento, contrario a quello del generale
in capo. Forte della mia condotfca, troverd giustizia nel generale

de la renomee, de 1'amitie, qu' il faut marquer la longue et penible

agonie de Lahoz (I, 106). Inutile l'osservare> che cotanto convulso di

pentimenti, di furori, e di agonie, non esiste mai se non ne' nervi gla-
cobini del Mangourit.

1 Secondo il Bonamini la mattina 13 maggio era tutta la solda-

tesea a piedi ed a cavallo schierata in piazza, dove si facevano gli

esercizi, quando all' improvviso vidersi fuggire a briglia sciolta verso

la porta di Eiraino*400 circa sui cavalli, che vollero abbandonarlo per
ubbidienti portarsi a Forli, come loro era stato comandato. In seguito dei

cavalli nella sera del giorno stesso parti il generale, rimasto quale resta

in, un convento un priore senza frati, giacche a poco a poco tutti si sco-

starono da lui. CASIN^ p. 57-58.
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istesso, e solleciterd la sua vendetta sul capo de' miei calunnia-

tori: io me ne vado a lui, pieno di confidenza.

Yoi tutti, Cittadini, e le vostre autorita istesse saranno testi-

moni della mia condotta. Io m'appello all' imparziale vostro giu-

dizio, e lasciandovi ho la soddisfazione di avervi fatto tutto il bene

ch'era in mio potere.

Se poi, Io che non credo, sorda fosse la giustizia, io non

potro che ascriverlo all'altrui perfidia, troppo convinto della ret-

titudine delle mie azioni, del mio attaccamento alia patria, ed

all'armata. Lahoz.

Cotesta proclamazione ai suoi concittadini, e 1'appello

alia giustizia del generate in capo, non furono se non un'astu-

zia del Lahoz, il quale meditava un tutt'altro colpo, che non

fosse quello di una parola, contro i nemici della sua patria :

1'ora per cotestoro di lasciar di rodere le viscere alia misera

Italia sembravagli oramai essere scoccata: fallita la grande

impresa, lanciavasi alia ventura !

Egli dunque con quella finzione messa innanzi a' suoi ne-

mici, lascia improvvisamente Pesaro
;
e con una piccola mano

de' suoi arditi attraversa le Marche, e giunge nel Piceno in

armi a fine di unirsi alle masse degli insorgenti, che guer-

reggiavano in tutte quelle circostanze : erano Sciabolone * e

De Donatis, del quale ultimo non ci occuperemo se non di

passata, il conte Navarra, il generale Giuseppe Cellini, co' suoi

ufficiali Garofalo, Mattei, ed altri.

1 Di questa figura, strana ed originale quanto mai, di capitano di

bande insorte contro i nemici della patria, discorreremo piu imianzi.

Intanto mi piace di avvertire, ch'egli non era nativo di Teramo, come
sembra essere accennato nell'articolo precedeiite. Era nato a Celle,

piccola frazione della parrocchia di S. a Maria a Corte, comune di Ascoli,

distante dalla citta circa 4 chilometri . A S. E. Monsignor Vescovo di

Ascoli, al quale devo questo cenno, porgo i piu vivi ringraziamenti,
massimamente per avermi fatto spedire copia delle lettere, che Costan-

tini Sciabolone scriveva da Ancona nel tempo del famoso assedio, come
vedremo in altro capitolo. Colgo questa occasione per ringraziare del

pari S. E. Mgr Arcivescovo di Fermo, alia cui gentilezza debbo 1'invio

delle lettere del famoso comandante Scatasta scritte in quel tempo ai

signori di Fermo.
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Era il Cellini im patrizio di Ripatransone, il quale aveva

preso parte ai movimenti dell'esercito napoletano, quando
il governo di Carolina d ;

Austria fece invadere Roma nel

decembre 1798
;
colla ritirata di esso, accaduta nello stesso

mese di decembre, il Cellini si sentl costretto a fuggirsene
a Napoli, dove fu carcerato. Nel tempo della riscossa ritor-

nato in patria si rnise alia testa di una buona schiera di

gente, e rnosse guerra agli alberi ed agli uornini giacobini.

Libero Ripatransone, Montegallo, Norcia, Camerino, Matelica,

Fabriano, e si preparava col de Donatis alia presa della terra

e del forte di Acquaviva.

In quel tempo, ossia verso gli ultimi di maggio, od i

primi di giugno, il fuggitivo Lahoz capito nel Piceno tra le

schiere del Cellini, le quali si trovavano nelle pendici meridio-

nali de' monti Sibillini
;
e fu accolto con i suoi soldati da-

gl' insorgenti di quel generale nel piccolo paese di Monte-

gallo, che si trova sul fiumicello Figlione, affluente del Tronto,

a 13 chilometri da Arquata, e 29 da Ascoli. Nel cenno apo-

logetico del generale Cellini, cost viene raccontato quel famoso

incontro :

In questo stato di cose trovavasi il geoeral Cellini fra i monti,

che dividono 1' Umbria dal Piceno, quando per disposizione forse

della divina provvidenza gli pervenne nelle mani UD nuovo aiuto,

tanto piu grato quanto men preveduto. II general Francesco de la

Hoz non volendo esser piu ministro di oppressor! a braccio del

piu ingiusto potere, avea risoluto di abbandonare i tricolorati ves-

silli, e ritornare sotto le bandiere della giustizia e del suo legit-

timo sovrano. Con tale risoluzione parti dalla sua residenza, e per

sua felice fortuna fu guidato dove il general Cellini con parte

de' suoi coraggiosi soldati allora si ritrovava. Ignoto ai fieri mon-

tagnari, e giustamente all' aspetto ed all' accompagnamento cre-

dendolo nemico, ininacciando la di lui vita 1'arrestarono ; e forse

avrebbe sofferto ingiurie e peggio ancora, se il general Cellini ri-

cevendolo su la sua parola prigioniere non gli avesse al momento

assicurata la persona.

Quindi con que' sentimenti di umanita che caratterizzano la

sua persona, e con quella cognizione di diritto delle genti, che pure
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e stato conosciuto in queste ultime guerre, riceve 1'illustre prigio-

niere e tutto il suo stato maggiore colle maggiori testimonianze di

stima ; e con i modi della piu nobile ospitalita cercd trattarlo in

Monte Ciallo, per quanto le limitate circostanze del iuogo potessero

permetterlo.

La gratitndine e la stima reciproca form6 cosi i primi vin-

coli della loro amicizia, i quali restarono vieppiu confermati nel-

1'uniformita de' loro sentimenti e nella comunicazione delle idee

relative alia esecuzione del piano. Avendolo in seguito reso noto

alia truppa ed ai rispettivi comandanti de' corpi e de' vari posti,

il generale De la Hoz entrd a parte del comando, ed entrambi agi-

rono nella piu perfetta unione e concerto in tutte le loro successive

intraprese
]

.

1

Ragguaglio delle operazioni politiche e militari del generale Giu-

seppe Cellini per espellere i francesi dallo Stato romano : umiliato a

S. M. I. R. A. ed alle altre potenze alleate dal magistrate della citta di

Ripatransone nella Marca. Macerata 1799. Dalla stamperia di Anto-

nio Cortesi, di pp. 39 in 8.

Esistono inoltre Memorie delle imprese militari del sig. Giuseppe
Cellini . Roma, 1800, stamperia Salomon!. Non le ho potute consultare,
ina e facile il supporre che siauo una copia del Ragguaglio citato.

II Crivellucci giudica queste Memorie piu romanzesche ancora del

romanzo del Dasti (Pesaro, 1841), dove si descrivono i tempi del-

1'insorgenza delle Marche (op. cit., p. IX) ;
e a p. 184 riferisce in nota

che il Pastori nel manoscritto, che ha per titolo : Ascoli sotto Valbero

della liberta, ovvero successi accaduti in Ascoli sotto la repubblica fran-

cese, MDCCCI1, dice che quelle Memorie, romanzesche e false, il Cel-

lini stesso con grosso sborso fece scrivere dal M. R. P. Letter Miche-

lessi Min, Oss.. E d'altra parte il Crivellucci denomiua il Pastori come
sincero, esatto e bene inforinato del fatti (p. VIII), sebbene poi qua

e la ne coinpatisca con mal dissimulato sdegno giacobinesco il giusto
criterio e 1'apprezzamento giusto del fatti, dandogli del povero frate !

(p. 208).

lo invece posso attestare, che il Ragguaglio citato e veridico, e per
nulla romanzesco

;
e in perfetta consonanza con quanto raccontano

il Mangourit ed il Bonamini, che erano come a dire presenti agli av-

venimenti
;
e lo credo piu esatto, in quanto a fatti, dello stesso Pastori

priore del convento di S. Agostino in Ascoli . Infatti costui parlando
della venuta del Lahoz nel Piceno, cosi la uarra : ... Da Cesena prese
la fuga con alcuni de' suoi soldati, non so se per sospetto o per realta

di essersi fatta palese la sua segreta intelligenza cogli Austriaci (Cri-

vellucci, p. 212): le parole in corsivo contengono vere falsita. Aggiunge
inoltre il Pastori, che il Lahoz inoltratosi nella Marca si avvenne nella

truppa d'insurrezione del parroco Amici, ed a questo si diede prigio-
niero col suo seguito (Ibid.). Questa versione non contradice al rac-
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Non appena si seppe in Ancona della fuggita del gene-
rale Lahoz, che si concepirono forti timori sulla sorte de'gia-

cobini di tutta la Marca Anconitana. Si sparse subito la voce,

cosi narra il Mangourit, che il Lahoz erasi unito a,gl'insur-

genti degli Abruzzi, che si era abboccato col de Donatis, che

aveva preso la capitananza di tutto 1'esercito della insurre-

zione
;

le cui mosse nei paesi deli'Ascolano, e la stessa scelta

della citta di Ascoli a centro delle operazioni militari, da-

vano ad intendere, che i ribelli non guerreggiavano piu al-

rimpazzata correndo e saccheggiando, ma che erano diretti

con vera intelligenza militare.

Le quali notizie, certamente amplificate dalle relazioni

inesatte d'informatori pagati, ed accresciute dall' immagi-
nazione paurosa che la valentia militare del Lahoz alimen-

tava nelle loro anime, non erano vere a cagione del poco

tempo da che il Lahoz trovavasi nel loro mezzo
;
ad ogni

modo furono cagione di una escursione, che il generale Mon-

nier voile fare per le Marche sino al Tronto : vedremo il

Monnier, col romano (?) Pontavice l e col generale italiano

Pino pigliarsi il gusto di una passeggiata militare da Ancona

ad Ascoli a Macerata, col solo scopo vero di spargere sangue

e seminare nuove rovine, senza un vero vantaggio militare

che quelle stragi e que' saccheggi legittimasse. Infatti indi

a poco tempo, quando il generale Lahoz con energia vera-

mente piu singolare che rara giuiise nel corso di poche set-

timane a disciplinare, e ad agguerrire, e ad informare a

tattica guerresca quelle bande disperse e disordinate, 11 Mon-

nier si vide a poco a poco circuito, e quindi chiuso fremente

invano, tra le mura della sola citta di Ancona.

(Continua)

conto del Ragguaglio, dato che 1'Araici fosse tra le bande del Cellini.

Nel caso contrario, il racconto del Ragguaglio deve prevalere, in

buona critica. II vero difetto di questo opuscolo, come di quasi tutti i

lavori consimili del tempo, e la omissione delle date. I fatti sono narrati,

ma non dicendosi il quando, si genera nello scrittore moderno una pena
indefinibile!

1
II comandante della colonna francese era an tal Pontavice, uomo

fiero e spietato . LEOPARDI, Autobiografia, p. 118.
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Per la prima volta in vita loro, la signora Hood e i suoi

compagni di viaggio mettevano piede nella bella citta di

San Francisco. II vapore della Compagnia Pacific Mail che

doveva portarli nel Giappone stava ad ancora in quell'ain-

mirabile baia, e avrebbe salpato di li a dieci giorni. Ave-

vano dunque agio di visitare la superba citta, contemplarne

le incantevoli bellezze, studiarne gli abitanti e gustare ap-

pieno gli onesti piaceri che arrecano alia mente del viaggia-

tore le cose belle e nuove che incontra nel suo cammino.

Chi ha veduto, anche per una volta sola, la citta di

San Francisco, non puo cosi di leggeri dimenticarla. Non

ha essa la popolazione di New York e di Chicago, non pos-

siede forse le ricchezze dell'una o dell'altra, ma gode in

quella vece di tante bellezze naturali e di tanti doni di clima

e di aria che fra le citta del nuovo mondo non ne ha nessuna che

le possa stare a pari. Anzi la stessa vecchia Europa ne ha

poche da opporle, sia per la bellezza del sito, come per la

mitezza e la salubrita dell' aria. Per trovar qualche cosa di

uguale o di superiore, bisogna ricorrere al golfo di Napoli

o al Corno d'oro di Costantinopoli.

Siede la bella citta a mo' di gradinata, sopra uno sperone

di collina alia punta settentrionale di una lunga penisola, e

si specchia da un lato nelle acque azzurre della sua baia,

larga dieci miglia e lunga cinquanta, mentre dall'altro con-

templa dalle sue verdi alture la distesa immensa del Pacifico.

1904, vol. 2, fasc. 1293. 20 29 aprile 1904.
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Fra la citta che corona la estrema punta della penisola a

setteutrione e il promontorio di un'altra penisola che le sta

di contro a mezzogiorno, si apre la bocca della baia, aper-
tura larga poco meno di un miglio, profonda, sempre sicura

e ben difesa, detta meritamente the Golden Gate, ossia porta

d'oro, per la quale navi e vapori d'ogni ragione e grandezza

passano dalle onde spumeggianti dell'oceano nelle acque tran-

quille della baia. A meriggio poi, 1'occhio spazia lontano lon-

tano lungo le valli fertili di frumento e di frutti, fino alle

frontiere messicane.

II signer Barrows non risparmio fatica e denaro per ren-

dere gradito alia signora Hood e a Miss Danford il loro sog

giorno a S. Francisco. Un cicerone del Palace Hdtel, dove

avevano preso stanza, li accompagnava costantemente nelle

loro gite, e non rimase bellezza naturale o artificiale della

grande citta che la comitiva di Chicago non visitasse minu-

tamente.

Si recarono, fra 1'altro, alle fiorite alture di Sutro, un

giorno deserto arido e triste, ed ora trasformato dalTingegno
e dalla mano deiruomo in ameno giardino. Quindi discesero

a merendare sulla riva del Pacifico, sotto i massi dirupati

di quella collina, dove, a loro bell' agio, poterono contem-

plare, fra i flutti spumeggianti, le strane capriole di centi-

naia di foche crinite, dette dagl' inglesi leoni marini, le quali,

protette per legge americana dalla cupida o sanguinosa pas-

sione dei cacciatori, menano cola, grasse e addomesticate,

in perpetue danze la vita. Una gita deliziosa li porto alle isole

Farralone, trenta miglia ad occidente di San Francisco : vi-

sitarono con piacere anche maggiore la Missione cattolica

Dolores, che ricorda i famosi tempi della Spagna e le fiorenti

Missioni dei Gesuiti; poscia scorsero per ogni dove la citta

alta e bassa, i palazzi dei milionarii, e le stamberghe in legno

dei poveri, i teatri, gli alberghi, le case e i clubs della po-

polazione bianca e cosmopolita, e le botteghe e i ritrovi pro-

fumati e misteriosi dei 25,000 cinesi che vivono da perfetti

orientali nella citta piu occidentale del mondo.
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II Palace Hotel dove avevano preso alloggio era in se

stesso una tale meraviglia da far strabigliare anche gli ame-

rieani, avvezzi a simili prodigi della civilta moderna. Quando
era pieno, poteva contenere 1200 ospiti, serviti in tutto e per

tutto colla piii scrupolosa esattezza da un esercito di servi e

cameriere. II vapore e 1'elettricita erano i padroni assoluti

di quell'albergo. Nulla si faceva senza il loro efficacissimo

concorso, e mentre altrove I'uomo faticava nella dura opra

servile, la invece, per molti bisogni, non aveva da far altro

che premere un bottone, girare una chiave o tener d'occhio

un manometro. La forza bruta della natura, dominata dal-

rintelletto umano, cuoceva aH'uomo il cibo, gli agghiacciava

Facqua, gli puliva le stoviglie, i panni e la casa, grillumi-

nava 1'abitazione, gli purificava 1'aria, lo trasportava da un

luogo all' altro, lo ricreava, e gli rendeva mille altri piccoli

servigi.

Dimoravano nello stesso Palace Hdtel anche il giudice

Warden e i suoi amici, e caso voile che avessero le loro ca-

mere nel medesimo piano di Clara.

La signora Hood temeva e desiderava allo stesso tempo
d' incontrarsi con quel vecchio magistrate, Dal momento che

Taveva udito condannare con franche e gravissime parole il

divorzio, aveva desiderate aprirgli il proprio cuore, esporgli

i tristi suoi casi, e sentire da lui, uomo della legge, quasi

canuto, e tutto pieno delle dolorose esperienze della vita, la

risposta ad un suo dubbio che fieramente la tormentava. Dal

gioruo ch'ella aveva letto 1' ultima lettera del Plunkett, attri-

buiva a s6 la disperata morte di lui. In verita, la coscienza

di nulla la rimproverava ;
ma riandando spesso colla fantasia

agitata il lungo periodo della sua malattia, quando il marito

era caduto nelle scaltre reti di Alice, aveva creduto doverne

dedurre che quella donna per lei sola si trovava in casa

sua; a cagione di lei si era incontrata col suo Gustavo; per

farle piacere, si era fermata per settimane intere a casa

Plunkett; e che fu colpa tutta sua, se il marito non era

riuscito ad allontanare da se quella donna fatale. La con-
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clusione era una sola : per aver essa voluto tenere presso-

di se T Alice che la serviva bene, le placeva e la ricreava,

aveva gettato suo marito in quella tentazione dove 1' infe-

lice si era miseramente perduto.

Ed allora, alia spina del dolore che per la perdita del

marito le pungeva il cuore, si aggiunse un segreto spasimo

della coscienza che le rimproverava di esser stata cagione,

benche involontaria, della colpa di lui. I terrori della reli-

gione 1'assalirono, e non trovo piu pace. Aveva bisogno di

confessare il suo peccato ;
sentiva T istinto di manifestarlo,

di raccontarlo a tutti
;
desiderava con ansia profonda di sen-

tirsi dire innocente, di ascoltare da labbra autorevoli parole

di confidenza e di assoluzione. II padre la rassicurava, ma in-

vano. Egli, a suo credere, era troppo interessato e non trovava

appresso di lei perfetta credenza. II Barrows e Miss Danford

erano su per giii nella stessa condizione di suo padre : Taffetto

di arnica in questa, 1'amore appassionato in quello, velavano

loro gli occhi di tal maniera da non far loro vedere il suo

peccato. Ma essa lo sapeva, lo sentiva bene. Oh si ! Ella era

rea, forse anche piu dell'Alice. Costei, e vero, le aveva se-

dotto il marito; ma e non si doveva a lei, Clara Hood, se

quella sciagurata, per settimane e settimane era rimasta a

tu per tu col Plunkett?

In preda a tale agitazione di spirito, la poverina, prima
di partire per TOvest, voile consigliarsi con un ministro della

Chiesa episcopaliana, che in Chicago godeva fama di uomo

dotto e per bene.

II clergyman protestante 1'ascolto con molta bonta e pa-

zienza.

-
Signora, disse egli alia fine, i vostri scrupoli sono cer-

tamente fondati. II Plunkett fu colpevole, piu colpevole ancora

la Muirhead, ma anche voi non siete senza colpa. L'egoismo

vi ha perduta. Se, vincendo voi stessa, aveste tollerato pa-

zientemente Tassenza del marito e di restar priva della com-

pagnia della Muirhead, non avreste ora a piangere la colpa

e la morte di lui. Per voi non resta che rassegnarvi alia

volonta di Dio e fare penitenza del vostro peccato.
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Questa sentenza, mentre dava a Clara la certezza della

sua colpa, aggiunse esca al suo dolore. S' imagine di dover

fare qualche cosa di grande per espiare il proprio peccato ;

pens6 che Iddio voleva da lei qualche sacrificio doloroso,

qualche espiazione solenne, e tanto si fisso in questa idea

ehe, laddove suo padre pensava alle prossime nozze di lei

col Barrows, quella invece, messo da parte ogni pensiero di

mondo, faceva mille disegni per la vita avvenire, lontana da

ogni piacere e da ogni cosa terrena.

Era dunque la sventurata come posseduta dall' idea del

suo peccato, il quale non le faceva godere un'ora sola di

perfetta tranquillita. Quindi quella malinconia profonda, a

curar la quale aveva intrapreso, in compagnia di Ofelia e

del signor Barrows, il viaggio neU'estremo oriente. I medici

consultati dal signor Hood avevano parlato chiaro : avvenire

assai di rado che i forti dolori morali rimangano ristretti

dentrolo spirito. Dairanima passano aU'organismo, e lo scon-

volgono e lo turbano piu o meno profondamerite. Qualunque

passione di corpo o di mente, se portata all'eccesso, da ori-

gine ad una pazzia temporanea, che turbando il giusto equi-

librio della mente, rende piu difficile la guarigione dello spi-

rito, perche gli appassionati non ascoltan ragione. La cura

dunque dover procedere di pari passo nel corpo e nella mente.

La religione, i consigli e le esortazioni di persone savie ed

amiche poter curare 1'animo esulcerato di Clara
;
Taria pura,

le distrazioni del viaggio, la varieta dei paesi da visitare ne

avrebbero guarito il corpo.

Anche la signora Hood era di ci6 pienamente convinta

e quindi non perdeva occasione di abboccarsi con persone
autorevoli per trovare da loro conforto al suo dolore. Fra

queste essa aveva subito messo il giudice Warden, e pero
andava studiando come potesse stringere amicizia con esso

lui. N6 1'occasione propizia si fece molto aspettare.

Negli alberghi degli Stati Uniti si fa dagli ospiti, di giorno
e di notte e in quasi tutte le stagioni, un gran consumo di

ghiaccio, usato cola, piu veramente a diletto che a necessita.
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Orbene, una mattina, mentre Clara s' intratteneva in camera,
a porta aperta, leggendo un libro, senti la voce del magi-
strate che domandava a un servo un po' di ghiaccio. Questi

gli rispose di aspettare un memento, perche in quell' istante

ne era sprovvisto. La signora Hood colse la palla al balzo

per far conoscenza col vecchio magistrate. Usci dalla sua

camera e gli offerse gentilmente una porzione di ghiaccio

che si squagliava senza pro presso di lei.

II magistrate le fu riconoscentissimo, e baratto con lei

alcune gentili parole. II giorno dope ritorno spontaneamente

a fare conversazione, e la conoscenza, anzi, quasi 1'amicizia

fra Clara Hood e quell'uomo dabbene era gi& fatta. I giorni

seguenti, il signer Barrows, Miss Danford e Clara si unirono

piu volte nelle gite alia comitiva del giudice Warden e se

ne trovarono contentissimi. I compagni del magistrate erano

veramente persone colte e garbate, ma il vecchio giudice,

sia nella piacevolezza dei modi come nella vastita delle co-

gnizioni e nell'argutezza del dire li vincea tutti al paragone.

I suoi sessantacinque anni poi li portava con tanta grazia e

disinvoltura che, chi nol sapeva, gliene avrebbe dati appena

cinquantaquattro o cinquantacinque.

La sua parola energica, piena di saviezza e di convin-

zione vinse in breve la signora Hood di tal maniera, che pen-

deva dal suo labbro come incantata, e avrebbe voluto rima-

nersi sempre all'albergo per sentirlo discorrere di cose moral!

o di quanto aveva veduto ed udito nella sua carriera giu-

diziaria.

II bravo signore tuttavia provava una quasi invincibile

ripugnanza a parlare di casi matrimonial!, passati davanti

al suo tribunale, perch6 tutti, qual piu, qual rneno, diceva

egli, erano imbrattati del fango fetente deH'oscenita.

Pure, trovandosi egli, un dopopranzo, cogli amici e colla co-

mitiva Hood seduto sotto gli eucalipti del parco della Golden

(rate, non seppe resistere alle preghiere che gli vennero da

ogni parte e sollevo un lembo del velo che copriva agli oc-

chi dei profani il santuario della sua coscienza di giudice.
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- Miei cari, diss'egli, io posso dire di aver veduto na-

scere il divorzio negli Stati Uniti, e quando ho lasciato il

tribunale esso era gia cresciuto grande, terribile e rovinoso.

Fino al 1860, i divorzi non salivano, nel nostro paese, che

a due o tre mila all' anno. Essi pero, andarono a poco a poco

crescendo, ed ora sono in media ventimila per anno, dal

1869 al 1889 i tribunal! della Federazione americana sciol-

sero 328,716 matrimonii, e alia fine del periodo attuale

di tempo, se i conti battono giusti, saranno forse il doppio.

Quali sono le cause di questo male pestilente che va deci-

mando le nostre famiglie? A primo aspetto, il nostro paese

dovrebbe andarne esente. Infatti, presso di noi, piii che al-

trove, sorio vive ed operanti molte di quelle forze che piu

cooperano alia stability della famiglia; cio6 il rispetto pro-

fondo per la donna, il sentimento religioso universale e bene

radicato, il nostro ternperamento piuttosto freddo, e la stampa,

la quale, se non sempre sostiene 1' istituto del matrimonio,

almeno non 1'avversa pubblicamente. Aggiungete inoltre la

religione cattolica, assai fervente in questo paese, che com-

batte il divorzio e lo proibisce assolutamente a' suoi e le

chiese protestanti le quali, pure permettendolo, si adoprano

ad ogni potere per moderarlo. Ci6 posto, come si spiega

Tinasprimento sempre maggiore di questa piaga cancrenosa?

I piu di quelli che hanno studiato questa quistione, attribui-

scono il moltiplicarsi dei divorzi alia diversita delle leggi de*

varii Stati dell' Unione e ali'estrema facility onde in alcuni

di essi si concede. Cio 6 vero : ma & mia ferma credenza,

nata in me dall'esperienza di venticinque anni, che le cause

principal! sono tre : Tinnata corruzione della natura umana
;

la religione protestante che permette il divorzio, e le leggi

degli Stati Uniti che Tagevolano. Per chiudere la porta a

questo male, bisognerebbe che le Chiese protestanti e le leggi

dello Stato seguissero la pratica della Chiesa cattolica: la

separazione si, il divorzio no. Se fosse reso impossibile, vi-

venti ancora tutti e due i coniugi, il passare ad altre nozze,

noi giudici non saremmo obbligati ad assistere ogni giorno
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a scene brutali ed indegne di uomini ragionevoli, e la puzzo-
lente fiumana della corruzione non appesterebbe il mondo. Sen-

tite questo caso. E un esempio che scelgo fra mille. Un giorno
si present6 a me per ottenere il divorzio dalla moglie, perche

infedele, un certo Edwards. Dall'esame dei fatti venni a sco-

prire che quello scellerato aveva pagato mille dollari a un

furfante qualunque perch6 gli seducesse la moglie, della

quale voleva disfarsi. E costui, bello, arguto e attraente, pro-

fittando della inesperienza e della fragility della donna, get-

tatagli fra le braccia dairinfame marito, riuscl a meraviglia
ne' suoi tristi disegni. Commesso il delitto, si alz6 il sipario,

apparve il poliziotto, la legge, il giudice e il divorzio.

-E voi lo concedeste? domando la signora Hood.

Che ci poteva io ? Se avessi seguito il mio istinto, avrei

assoluto la donna e mandato in galera quel ribaldo di suo

marito : ma la legge dello Stato nel quale io era giudice non

mel permise. Concessi il divorzio e condannai T Edwards a

passare gli alimenti alia moglie.
- Meglio cosi, osservo il signor Barrell. Se non aveste

concesso il divorzio, quel birbante avrebbe ammazzato la mo-

glie. E in cio io trovo che il divorzio provvede ad una tri-

ste necessity della natura umana. Infatti, nei paesi dove vige

il divorzio, quando I'uomo 6 stanco della moglie, ovvero pu6

recare buone ragioni contro di lei, ricocre alia legge, e la

rimanda legalmente a casa sua; ma, ove non esiste il di-

vorzio, il veleno, il pugnale o la rivoltella prendono il luogo

del giudice, e la moglie, invece di ritornare ai genitori o

agli amici, vien portata al cimitero. Parmi che il divorzio

sia una vera protezione per la donna, la quale, alia fin fine,

essendo piu debole deH'uomo, merita naturalmente di essere

piii di quello protetta dalla legge.
- Mio caro Barrell, rispose il giudice, scusate se ve lo

dico, ma voi siete in inganno. La storia della civilt& cri-

stiana prova ad evidenza la falsit& di quanto avete asse-

rito. Gli uxoricidi non sono, no davvero, piu frequent! col&

dove il cristianesimo fiorisce, colla conseguente proibizione
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del divorzio, ma piuttosto presso quelle nazioni che avendo

in parte rigettata la fede di Gesu Cristo, danno facolta ai

proprii sudditi di far divorzio dalle loro mogli. E qui intendia-

moci bene. Quando parlo di cristianesimo, intendo il cri-

stianesimo perfetto ed integro, nei costumi, nelle leggi, nelle

costumanze popolari ;
non del cristianesimo vago, monco,

sentimentale, quale si trova presso tanta gente ai giorni

nostri.

Ora, io non temo di asserire che nella societa veramente

e perfettamente cristiana, ad ovviare ai mali delle unioni

male assortite e ad evitare i delitti di sangue, basta la se-

parazione di letto e di mensa : non e necessario il divorzio.

Nella societa quale io vagheggio, la fede, i costumi pub-

blici, le leggi civili ed ecclesiastiche sostengono la compa-

gine della famiglia e proteggono la donna contro la bruta-

lit& dell' uomo. Delitti se ne potranno commettere, perche

noi siamo naturalmente guasti ed inclinati al male
;
ma

nego che nella societa cristiana gli uxoricidii si commet-

tano in maggior numero che nelle societa non cristiane.

Consultate le statistiche : esse sono per me.

Caro Warden, interruppe Io Stevenson, leggete la

storia contemporanea della Spagna e dell' Italia, e poi, forse,

cambierete opinione.

L'ho studiata, si, e assai bene. Ora vi posso dire che

in quei due paesi, dove non e permesso il divorzio, le uc-

cisioni delle mogli sono assai piu rare o almeno non piu

frequenti che in Francia, Germania, Inghilterra e Stati

Uniti, dove e lecito il divorzio. Aggiungo un' altra conside-

razione. La Spagna e 1'Italia, benche non abbiano ancora

1'istituto del divorzio, non si possono pero dire paesi in tutto

e per tutto cristiani. Dove le leggi civili non appoggiano il

cristianesimo, dove la stampa predica l'incredulita, dove le

scuole insegnano T ateismo, non e maraviglia che la reli-

gione perda ogni dl piii il suo influsso sulle turbe. E allora,

Tuomo, non avendo piii freno di religione e di timor di Dio,

ne potendo disfarsi della moglie odiata colla connivenza
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della legge, la uccide contro la legge. II fatto e truce, ma
inevitabile. I principii sono come i semi : presto o tardi ger-

mogliano. Dove non fiorisce la religione di Gesii Cristo alli-

gna presto o tardi la mala pianta del divorzio a vergogna
dei nostri costumi e a distruzione delle nostre famiglie.

- E cosi voi togliereste affatto il divorzio ? domando il

signor Owens.

Assolutamente. In fatto di costumi non si puo restare

a mezzo. Posta la corruzione della natura umana, il che e

un fatto che da negli occhi anche dei ciechi, permettere il

divorzio in un caso, gli e come concederlo in mille. La sto-

ria del nostro paese e tutta in attestarlo. In certi Stati, qua-

rant'anni fa, si concedeva solamente in due o tre casi
;
ora

nei piu degli Stati quei due o tre casi sono cresciuti a quin-

dici o a venti, e in parecchi Stati basta il mutuo consenso

delle due parti.

- E cosi, a poco a poco, si cammina verso il libero

amore, osservo il Barrell.

Proprio cosl. Eccovene una prova. Una certa signora

Glare venne dinanzi al mio tribunale (ero allora giudice nel

Kentucky), per domandare il divorzio contro suo marito, re-

cando per ragione che secondo le leggi del Kentucky egli aveva

in tre diversi Stati delFUnione tre altre mogli. Fatte le de-

bite ricerche, si trovo che Taccusa era assolutamente vera.

II Glare aveva preso tre mogli ed aveva divorziato da loro

in tre diversi Stati, per ragioni legali che non erano punto am
messe nel Kentucky, donde la signora Glare pretendeva, e

ben a ragione, che suo marito, essendo trigamo, non poteva

rimanerle unito. lo fui costretto a dare sentenza conforme

alle leggi del Kentucky, sciogliendo cioe il matrimonio della

Glare e dandole facolta di passare ad altre nozze.

- Giustissimo ! osservo il signor Owens.

Sentite il resto e poi giudicate. Quella donna che in-

veiva contro il marito perche trigamo, aveva avuti gi& cinque

mariti, e da tre di loro riceveva gli alimenti, per legge di

giudice e per sentenza di divorzio. E poi a quella svergognata
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bastava I'animo di accusare il marito di trigamia ! Che dite

di quest! nostri costumi ? E quale differenza evvi mai fra il

libero amore e questa sciagurata facilita di rompere il vin-

colo coniugale e passare per qualsiasi cagione ad altre nozze?

Aveva ragione Belle Starr, se chiamava commedia il nostro

matrimonio e se invocava il giorno quando il Presidente della

nostra Repubblica dichiarasse libero ad ogni cittadino ame-

ricano di sposarsi con chi piii gli piacesse, senza magistrate,

senza legge, senza prete, senza Dio !

Avete voi conosciuto Belle Starr ? domando lo Ste-

venson.

- Per mia disgrazia, si
; perche non e dolce il ricordo

di banditi, di ladri e di assassini. Se non avete mai sentita

la storia di quella donna, uccisa dai nostri soldati nel 1889

a soli trentaciuque anni di eta, eccovela. Belle Starr, nacque
a Cartagine nello stato del Missouri 1'anno 1854. Suo padre

prese una parte attiva nella guerra di secessione, e Belle

imparo in mezzo ai disordini di quel tempo a maneggiare
il fucile, a eavalcare i piu focosi destrieri, ad ammazzare,
incendiare e rubare col piu meraviglioso sangue freddo. A
dodici anni Belle Starr era 1'idolo dei seguaci guerrilleros

del padre, il quale, finita la guerra contro il nord, 1'aveva

dichiarata, per conto suo, contro la civilta. In pochi anni

il nome di Belle Starr, di suo padre e de' suoi seguaci di-

venne celebre dalle sponde dell'Arkansas a quelle del

Platte.

A quattordici anni, Belle Starr, famosa gia per bravura

e bellezza, s'innamoro perdutamente di Bob Younger, ter-

ribile bandito, cerco a morte dalla giustizia. Suo padre si

oppose al matrimonio di lei. Ella si fece rubare dall'amante,

e a cavallo, di notte, circondata da una ventina di bravi,

fedeli a Bob Younger, gli venne congiunta in matrimonio

da un magistrate che i banditi col pugnale alia gola ave-

vano strappato al riposo notturno. Tre settimane dopo Bob

Younger, perseguitato dalla giustizia, dovette fuggire e Belle

Starr ritorno presso il padre. Questi per salvarla dal fug-
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gitivo brigante la mise in un educandato femminile nella

Contea di Parker. Ma la terribile ragazza vi duro poco. Una
bella notte Bob lounger scalo co' suoi bravi le finestre della

casa dove Belle dimorava, la rapi e passarono insieme le

frontiere del Missouri. Da quel momento Belle Starr fu mo-

glie di un brigante e brigante essa stessa. Se ne giva la fiera

giovarie cavalcando allato al marito, vestita da uomo, armata

fino ai denti e circondata da una mano di briganti ch'essa sog-

giogava colla sua bellezza e teneva a freno col suo coraggio ;

e saccheggiavano tutti insieme le cascine isolate nella cam-

pagna, assalivano i corrieri postali, rubavano cavalli e bestiame

e commettevano ogni altra maniera di ribalderie. Quando poi

non potevano sfuggire alle truppe federali che li insegui-

vano, facevano testa e audacemente davan loro battaglia.

Dopo un furto piu audace del solito, Bob Younger venne

stretto dalla truppa e dovette fuggire. Belle Starr, essendo

gia stanca di lui, non lo segui nella fuga, ma scegliendo fra

i suoi briganti Griacomo Reed, il piii intrepido e valoroso di

tutti, se lo fece capo e marito.

Dopo alcuni mesi di vita comune con lui, a quella

donna di coscienza tutt'altro che tenera venne scrupolo re-

ligioso, e risolvette di maritarsi legalmente. Un giorno,

mentre io ascoltavo alcuni testimonii in un caso celebre di

divorzio, scorsi un giovane che ritto in piedi vicino agli

uscieri sorrideva ironicamente. Conchiuso il caso e dato il

decreto nisi stavo per uscire, quando quel giovane mi si

avvicino e piantatomi due occhi terribili in faccia mi disse:

Signor giudice, sono tutti cosi, i casi di divorzio che

voi giudicate?
-

Cosi, e peggio ! risposi io di rimando.

- Allora il matrimonio e una commedia, sclamo 1'altro,

e non vale la pena di sposarsi.

Quel giovanotto, in calzoni e baffi da uomo, era Belle

Starr.

- Ed ebbe essa altre avventure matrimoniali? domando

lo Stevenson.
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Altre parecchie ed ella stessa ce ne lascio il ricordo

nell'autobiografia che scrisse: poich6 Belle Starr, come tutte

le ragazze dell' vest, aveva ricevuto una buona educazione.

Morto Giacomo Reed, ucciso dai soldati, Belle spos6 Sand,

figlio d'un indiano Cherokee^ poi Giovanni Middleton, poi Jim,

senza con cio iasciare i numerosi amanti che teneva nel Texas,

nel Kansas, nel Nebraska e nel Nevada. E pure cotal sorta

di donna gode di una tale popolarita negli Stati Uniti che

quando, finalmente, sulla frontiera del Canada, venne uccisa

dalla truppa, non pochi giornali cercarono di scusare le sue

colpe, e ne rimpiansero la sorte. Molte donne poi, in pub-

blico, e molte piu in privato, gettarono un velo pietoso sopra
i suoi amori e lessero con piacere le pagine che sopra il

libero amore ella lascio scritto nella sua autobiografia.

E con cio il giudice si tacque e tutti si levarono per far

ritorno all'albergo.

XIII.

II sole cadeva al tramonto. A poco a poco e con estrema

lentezza le ombre purpuree, uscenti dal mare, invadevano il

parco e salivano verso la cittk che, assisa mollemente in

alto, fra le piante e i fiori, riceveva 1' ultimo saluto del di

morente.

Dai flutti dell'oceano in calma perfetta, rompentisi contro

gli scogli del Golden Park, usciva una musica tranquilla che

andava al cuore. Uno dopo 1'altro i fanali del gas e le lam-

pade elettriche della citta si accendevano e splendevano di

pallida luce contro il verde oscuro degli alberi o 1'aria bruna

dell'ora che volgeva a sera. All'agitazione strepitosa, ma
uniforme del giorno, succedeva quel rumore tutto speciale

della prima parte della notte, quando, anche iielle grand!

citta, i suoni diventano piii acuti, il rumore delle carrozze

e dei tramvia piu spiccato, il frastuono delle favelle e del
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passi umani piu sentito, perch6 sempre maggiore 6 allora

il silenzio e la tranquillita della notte che non il fracasso

generale del pieno meriggio.

Clara e i suoi amici salirono col tramvia elettrico la citta

alta e si avviarono verso Falbergo.

Stavano essi per entrare dentro 1'ascensore che doveva

portarli alle loro camere, quando Clara vide una signora

che stretta al braccio di un uomo alto e nerboruto usciva

dal clerk's room, o amministrazione dell' Hotel. La signora

era velata e solo per meta volta verso Clara
;
ma quella

vista produsse a questa ultima uno strano balzo di cuore.

Quella intanto scompariva fra la folia che entrava ed usciva

ad ogni momento dal Palace Hotel.

Signor Barrows, grido la signora Hood, chi e quella

donna che 6 uscita in questo momento dair ufficio del-

1'albergo ?

Non T ho osservata, rispose 1'altro. Ma perch6 tanta

agitazione? Via, su, entrate nell'ascensore.

No ! no ! Voglio sapere chi sia colei. Conducetemi

all' ufficio dell'amministrazione.

II Barrows, non imaginando punto di che si trattasse, di

presente la contento, conducendola al clerk's room.

Era arrivato a San Francisco una mezz'ora prima il treno

di Chicago e un gran numero di forestieri stavano in piedi

nella sala dell'amministrazione per segnare il loro nome nel

registro dell'albergo e ricevere dal clerk il numero delle

camere loro assegnate. II tintinno dei campanelli elettrici e

dei telefoni, il chiacchierio dei viaggiatori, le domande e

risposte dei servi che recavano o portavano via i bagagli

degli ospiti, la voce stridula e potente deH'impiegato che

chiamava i nomi accompagnandoli col numero delle camere,

riempivano 1'aria di strani ed assordanti rumori.

Clara non bado punto ai forestieri, al frastuono, alia stra-

nezza della cosa. Si spinse innanzi fra la folia e giunse di-

nanzi allo sportello dove i viaggiatori segnavano i loro nomi,
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e guardando sulla spalla di im signore, che, curvo, scriveva

sul registro, vi lesse i nomi di Roberto e di Alice Cuff.

Aveva visto abbastanza. La poverina, pallida come un

cencio lavato, ritorn6 al Barrows che era rimasto indietro,

e prendendolo pel braccio lo trasse fuori deiramministrazione.

Intendetemi bene, ella disse. Questa notte non posso e

non voglio dormire nel Palace Hotel. Fra i viaggiatori ve-

nuti or ora da Chicago e che han preso alloggio in questo

albergo vi e anche 1'Alice Muirhead col suo nuovo marito

signer Robert Cuff.

Al Barrows spiacque assai questa subita determinazione

di Clara : 1'Ofelia invece ne la commendo altamente ed egli

vi si dovette acconciare. Usci dunque, e trovato un nuovo

albergo per le due signore, ve le condusse immediatamente.

Due giornidopo s'imbarcarono tutte e tre sul vapore San Fran-

cisco del Pacific Mail e fecero vela verso il Giappone.

Alice Muirhead rimase in citta a passare la luna di miele

col suo nuovo marito Robert Cuff.



RIViSTA BELLA STAMPA

i.

Pu6 UN LIBRO DEL N. TESTAMENTO ESSERE STATO SCRITTO,

MORTI TUTTI GLI APOSTOLI?

Risposta ad un lettore.

Un associate all'egregia Rivista delle riviste di Macerata, no-

minato 0. S., dopo aver letto quel che noi scrivemmo nella Civilta

Cattolica sopra un punto dogmatico, richiede di schiarimento uno

scrittore dalla detta Rivista l
. II dubbio e cosi formulate : Come

si potra rispondere alia Civilta Cattolica, la quale nel quaderno-

1284, p. 659, afferma che, chi ritiene che il Vangelo di 8. Gio-

vanni sia stato scritto dopo morti tutti gli Apostoli, dice un'eresia

o almeno un errore contro la fede, chiamisi come si voglia ?

L'associato, come si scorge, e impensierito di quella nostra as-

serzione; e dal modo onde egli scrive non sembra tanto sollecito

di luce per meglio istruirsi sulla questione, quasi non avesse

ben afferrato il senso della proposizione o la verita di essa, quanta

premuroso di avere in pronto un'arma di difesa. Pud essere pero"

anche che quel come si potra rispondere , egli 1'abbia inteso

in senso benevolo. Sia come si voglia, la Rivista per la penna di

C. F. L. da una risposta al quesito dell'associato.

Non dispiacera al richiedente, e non la credera presunzione, se

noi stessi che scrivemmo quelle parole gli diamo gli schiarimenti

richiesti.

Quel che e contenuto in quella proposizione e verita non contra-

stata da nessun teologo. E verita ammessa da tutti, cioe, che un

libro del N. Testamento (posto tutto quel che c'insegna la teologia

in materia d'ispirazione) non pud essere stato scritto dopo la morte

di tutti gli Apostoli. La ragione e manifesta per noi cattolici. In-

1 Rivista delle riviste per il clero, marzo 1904, p. 185.
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fatti, o veritti dogmatica che i libri del N". Testamento sono libri

ispirati da Dio; ed e altresl verita dogmatica che Fispirazione e

verita rivelata. Ma ogni verita rivelata (intendiamo la cattolica,

pubblica ed officiate) finl con gli Apostoli. Dunque un libro del

N. Testamento non pu6 essere stato scritto dopo morti tutti gii

Apostoli. perche mai? Perche in tale ipotesi, da chi avrebb

saputo la Chiesa che quel libro e ispirato? Da una rivelazione im-

mediata estrapostolica ? No
; poiche e inaudito in teologia che Dio^

dopo morti gii Apostoli, riveli alia Chiesa nuove verita, verita noa

contenute (sia pure oscuramente) nel deposito lasciato a lei dagE.

Apostoli e dai Profeti. Lo Spirito Santo aiuta si ed assiste la Chiesa

neH'intelligenza delle verita gia rivelate e contenute nelle Scritturo

o nella Tradizione; ma non rivela verita nuove. Quindi, come di-

cemmo nell'articolo della Cimlta, rimasto per6 oscuro per 0. S.,

1'unico compito della Chiesa dopo la morte degli Apostoli e inse-

gnare ai fedeli che tale e tale dottrina e stata rivelata da Dio o,

il che e 1'istesso, che essa si trova nel deposito della rivelazione, de-

posito trasmesso alia Chiesa dagli Apostoli con i mezzi gia noli.

Questo discorso, come si vede, e un discorso teologico che si

puo e si deve fare da chi e gia cattolico e che ammette 1'istituzion

della Chiesa e 1'ispirazione della S. Seritfcura. Lo chiamiamo teolo-

gico, non per contrapporlo a vero, storico e reale, come pensa
scrive spesso il Loisy ;

rna per contrapporlo ad apologetico, il quale

si adopera da chi non ancora conosce la Chiesa e i suoi dogmi,

ed e sul fabbricare i fondamenti stessi della fede. Anzi, come

anche dicemmo nello stesso articolo, chi asserisse che un libro del

N. Testamento sia ispirato (e ogni cattolico deve asserirlo) e all'istesso

tempo affermasse essere stato scritto dopo morti tutti gli Apostoli,

direbbe cosa contradittoria, affermando e negando all'istesso temp
la stessa cosa.

L'unico effugio per evitare la contraddizione sarebbe il trovare

un altro canale fuori degli Apostoli, onde Dio avrebbe notifioato alia

Chiesa la ispirazione di quel supposto libro. Ma tal canale e inaudito

e del tutto ignoto, e Tunico ammesso e conosciuto da tutti i teologt,

et quidem esclusivarnente, e la bocca o la penna degli Apostoli.

Dunque non si pud evitare la contraddizione. Notisi che qui par-
liamo del fatto; non gia di quel che Dio avrebbe potato fare, sa

avesse voluto. Senza dubbio, egli avrebbe potuto non solo assistera

la Chiesa nell'insegnare le verita trasmessele dagli Apostoli, ma
anche rivelarle verita nuove, come le riveld ai profeti e agli Apo-
stoli stessi; ma storicaniente consta che non 1'ha fatto.

1904, vol. 2, fasc. 1293. 21 30 aprile 1904,
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*
* *

II discorso finora tenuto, come 6 manifesto, prova solo una tesi

generate, cioe che niun libro del N. Testamento fu scritto, morti

tutti gli Apostoli. E questo vale indistintamente per il Yangelo di

S. Marco, come per quello di S. Luca, per i'Apocalissi, come per

la lettera di S. Giuda, per il primo Yangelo, come per il quarto.

Inoltre il medesimo discorso non approda a nulla per conoscere

1'autore de' detti libri: poiche 1'argomentazione ha valore solo quanto

al tempo e, quel che e piu, ha valore negativo, cioe che un libro

ispirato non pote essere scritto dopo un data tempo, e non riguarda

affatto la conoscenza dell'autore. Questo dipende da altri argomenti.

Si dira : L'affermare che un libro del N. T. non possa es-

sere stato scritto, morti tutti gli Apostoli e un discorrere de' fatti

aprioristicamente. Rispondiamo: d un discorrere de' fatti logi-

camente, dopo messi alcuni principii. Che se questo si vuol chia-

mare un ragionare a priori, diamo ampia liberta; ma rigettiamo

il vocabolo aprioristicamente, che indica un abuso di quel nobile

argomento. In fatti, chi dira aprioristico questo discorso, che pure

riguarda un fatto, p. es., Svolgendosi da un camino una nube di

fumo, conchiudo che sotto vi arde il fuoco ? Cosi, posti i principii

teologici e dogmatic! sull'ispirazione, si pub e si deve logicamente

conchiudere che 1'asserire che un libro ispirato del N. T. sia stato

scritto, morti tutti gli apostoli, e un errore contro la fede. Poiche,

chi nega che gli Apostoli abbiano iusegnato 1'ispirazione d'un Yan-

gelo o d'una parte del N. Testamento, nega la rivelazione divina

su tale ispirazione (non essendovene altra). Ma chi dice che un

Yangelo od una parte del N. Testamento sia stato scritto dopo la

morte di tutti gli Apostoii, nega 1'insegnamento apostolico sull'ispi-

razione di quel Yangelo o di quella parte del N. Testamento. Duuque

nega in cid la rivelazione divina su quell'ispirazione. Or chi nega

la rivelazione divina d'un dogma, nega il dogma; come p. es., chi

dicesse che Dio non ha rivelato il dogma dell'Eucaristia, percib stesso

negherebbe questo dogma.

*

Ecco la risposta che noi diamo al quesito del cortese e studioso

lettore della Civilta. Yediamo ora la risposta di C. F. L.

La risposta data dall'erudito scrittore, nella Rivista delle riviste,

concorda e discorda all'istesso tempo con la nostra. Concorda quando
dice: II quesito e molto grave e delicato. Ma, prima di tutto,

dal raziocinio del p. Polidori si potrebbe conchiudere soltanto questo,
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ciod che il quarto Evangelo sia stato scritto prima della morte di

tutti gli Apostoli; non gia che un Apostolo, Giovanni per esernpio,

ne sia 1'autore (p. 189).

Egregiamente. Qui 1'autore va pienamente d'accordo con noi. II

nostro raziocinio non ha, PO aveva altro scopo ;
e ripetiamo espli-

citaniente che, il supporre che il detto raziocinio tendesse a pro-

vare la persona delFautore di quel Yangelo, e contrario, sia alia

nostra mente, sia alle nostre parole.

Per6, subito dopo, lo scrittore medesimo discorda pienamente
da noi, in quanto asserisce tutto 1'opposto di quel che noi dicemmo

e di quel che egli stesso or ora ha detto. Poiche soggiunge : Ad

ogni modo per6, il metodo seguito dal ch. p. Gesuita mi sembra troppo

aprioristico, in quanto che egli proceda da una data spiegazione di

un dogma e di una dottrina cristiana per inferirne la natura o il

tempo di un fatto (pag. 189). E qui 1'autore reca due esempii che

non senibrano fare a proposito. Ecco qael che non intendiamo

affatto, e non deve avere inteso neppure lo studioso associate che

chiedeva schiarimenti. Come? Poco fa si diceva che dal nostro ra-

ziocinio si poteva conchiudere che il quarto Evangelo sia stato

scritto prima della morte di tutti gli Apostoli ,
e poche righe

sotto si afferma che lo stesso raziocinio gli sembra troppo aprio-

ristico... per inferirne... il tempo d'un fatto . Ma osserviamo la

ragione che lo scrittore da dell'accusa di aprlorismo. La ragione

e, egli dice, che si precede da una data spiegazione d'un dogma,

per inferirne la natura o il tempo d'un fatto.

Lasciauio per poco in disparte la questione della natura dello

scritto giovanneo, ossia il genere di composizione, storico o idea-

listico
;
e veniamo alia questione del tempo. Noi procedemmo : a) da

un assioma teologico certo, che non ammette spiegazioni varie e

disputabili, qual'e questo che, morti tutti gli Apostoli, fini la ri-

velazione divina pubblica officiale; b) dalla verita dogmatica pur

semplicissima che 1'ispirazione de' libri del N. Testamento e verita

rivelata dagli Apostoli. Da questi due dati, che non ci sembra am-

mettano spiegaziuni differenti, deducemmo che il dire che un libro

e stato scritto, morti tutti gli Apostoli, e 1'istesso che negare la ri-

velazione dell'ispirazione di quel libro, per la buona ragione che

non vi sarebbe alcun'altra rivelazione. Or questo non e affatto un

procedere aprioristico, ma semplicemente logico.

Questo e quel lato della questione mossa dall'associato, riguardo

al tempo>
in cni non pote essere scritto il quarto Yangelo. Ora spe-

riamo che egli sia pienamente soddisfatto.
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Quanto all'altro lato, ciod sulla natura dello scritto giovanneo,
se esso sia storico o idealistico, noi non lo trattammo direttamento

;

poiehe tutta la trattazione riguardava Vautore dello scritto. Se par-

lammo del tempo, egli fu solo perche il tempo e connesso (ion 1'esi-

steflza dell'autore. Infatti chi dicesse che il quarto Yangelo e scritto

Bel seoolo II, sarebbe bell'e spacciata la persona di S. Giovanni, che

Hiori alia fine del secolo I.

Nulladimeno, anche per quel che riguarda la natura dello scritto,

se questa fu toccata da noi solo di passaggio, notarnmo pero due forti

srgomenti in favore della storicita di esso: a) il difetto assoluto

di prove convincenti e sufficient! in coloro che asseriscono, corne

il Loisy, che il quarto Vangelo sia uno scritto idealistico
; b) la ve-

lita di fede, o prossima alia fede, che il quarto Yangelo narri ve-

ramente fatti storici accaduti *. Un terzo argomento i] lettore lo pote

titedurre da se. Perche, posto che S. Giovanni e lo scrittore del libro,

ehi pu6 pensare che un Apostolo, un uditore di Cristo, si metta ad

inventare quel che Cristo avrebbe potato dire e fare ? E cio un

S. Giovanni? il quale ad ogni passo scrive: che la sua testimo-

nianm e vera (XXI, 24) ;
che narra quelle cose afflnche crediate

ehe Gesu e il Messia (XX, 31) ;
che sa di dire il vero (XIX,

35); che vide con gli altri la gloria di lid (Gesu) (I, 14); che

attesta ed annunzia quel che avvenne, quel che vide co' suoi occhi,

quel che osservd e quel che le sue mani toccarono (1 Epist. I, 1).

Obi cosi scrive non ha punto 1'aria di visionario, e il suo racconto

BOB e idealistico. Se per idealistico, per6, s'intendesse un racconto

fetto con vivacita, con piena persuasione, con ispirito riflesso, col

tradurre in parole 1' intimo pensiero di Gesii, talche il racconto

giovanneo stesse al semplice racconto de' Sinottici come la proiezione

fan oggetto sta alia sua immagine in carta, non per questo esso

sarebbe meno storico; anzi la storicita risplenderebbe in tutta la

saa ampiezza
2

.

1 Tra i libri del Loisy, condannati dal S. Officio nel decembre dello

acorso anno 1903, v'era anche il grosso volume Le quatribme Evangile,

ael quale quello scrittore fa appunto del quarto Evangelo un romanzo

ffeligioso. Ne parlammo negli arfcicoli, L' autore del quarto Evangelo ri-

tsendicato, noti ai lettori della Civilta (quad, del sett.-dec. 1903) poscia

sistampati in un opuscolo a parte.
2 Nella Revue biblique (apr. 1904, p. 274) in una recensione del

Fopera Theologie du N. T. di GIULIO BOVON (Lausanne, Bridel, 1902)

cco, secondo il critico, il concetto del Bovon sullo scrittore del quarto
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Quanto a quel che scrive 1'erudito scrittore C. F. L., citando un

nostro detto, che dai fatti si pud risalire aU'intelligenza del dogma,

e vero. Ma nel caso nostro quali sono i fatti che mostrano lo scritto

giovanneo essere veramente Hi natura immaginaria e non istorica?

I razionalisti che hanno inventata questa tesi, assai commoda alia

loro incredulita, non hanno ancora trovati gli argomenti per dimo-

strarla.

II.

MORALE NUOVA E MORALE VECCHIA.

Ricordera forse il lettore che nel primo quaderno del rnarzo pros-

simo scorso abbiamo pubblicato un articolo intitolato La Filosofia

nelle scuole pubbliche, nel quale facevamo toccar con mano quanta

merce appestata ne' nostri licei si spaccia sotto quel nobile nome.

Ma rvi noi parlavamo principalmente di filosofia specuktiva o ra-

tionale. Intorno perd a quel tempo 1'egregia nostra consorella La
Scuola Cattolica di Milano pubbiicava alcuni molto stimabili arti-

coli del prof. Bonetti S. I. sulla filosofia morale che propone il

prof. De Dominicis per le scuole normali e pei maestri; e poiche

ora li vediamo stampati in un opuscolo a parte
J

,
crediamo oppor-

tune il dime qualche parola. Cosi i nostri lettori che ebbero gia

contezza della Filosofia rationale che s'insegna nelle scuole pub-

bliche, avranno altresi un saggio della morale.

II prof. De Dominicis ha pubblicato il suo libro principalmente

Vangelo: A ses yeux, le redacteur du quatrieme Evangile est un di-

sciple de Jesus, un temoin de sa vie, un ami qui a lu dans Tame de

son maitre, et dont on ne saurait en consequence assez apprecier les

renseignements. Les discours, il est vrai, n'ont pas etes prononces tels

quels par Jesus; mais 1'idee centrale qui s'en degage remonte bien a

lui; et si le narrateur a modifiele langage, il nV a pas eu d'alteration

portant serieusement atteinte au fond didactique primitif. II critico,

pure approvando tal concetto, chiamandolo profondamente vero,
nulladimeno crede vedere nello scrittore del quarto Vangelo qualche
cosa propria di lui che non sia di Gesu, cioe uno sviluppo che

Fiiisegnamento di Gesu ha subito nel discepolo . Or se per questo svi-

luppo s'intende cosa discordante dalla mente di Gesu quanto all'idea

stessa, e del tutto arbitrario e teologicamente inammissibile; e ci6 molto

piu se tale sviluppo si volesse estendere ai fatti miracolosi narrati nel-

1'istesso quarto Vangelo. Sareinmo in pieno loisysmo condannato dal

S. Officio.
1 Sac. Prof. GIUSTINTANO BONETTI S. I. Morale nuova e morale vec-

chia, ossia appunti critici sul libro del prof. Saverio De Dominicis Prin-

cipii di morale sociale per le scuole normali e pei maestri . Monza,
tip. degli Artigianelli, 1903.
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pel maestri : o quest! gli hanno fatto una calorosa accoglienza, cmne

pu6 vedersi dal Periodico dei Maestri, dal Rinnovamento scolastico,

dalla Ga%%etta scolastica, dalla Scuola naxionale, dalla Rivista

delle Signorine e da altre somiglianti effemeridi, ]e quali hanno ap-

plaudito a quella sua morale nuova. Ma il prof. Bonetti, presolo an-

ch'egli ad esarne, con molta competenza, con sana dottrina, con animo

sereno e spassionato, in questo opuscolo ne da giudizio, e senza

punto dissimulare quello che v' ha di baono, vi nota ben sedici

errori, piu o meno gravi e perniciosi. Noi ci contenteremo d'addi-

tarne alcuni, ma proprio di quelli da pigliarsi con le molle.

I. Far mutabile la morale. Non mufa 1'nomo e la societa?

Dunque mutano anch'esse le idee morali. Cosi il De Dominicis,

coerente all'altro suo principio, che la societa sia creatrice della

morale e della coscienza umana. Ma no: risponde giustamente il

Bonetti, che Fuomo e da se stesso essere morale e cosciente, in

forza della sua stessa natura di animale ragionevole. E la ragione,

che intuisce la legge naturale, almeno nelle sue nozioni fonda-

nientali. che gli detta il dovere di fare il bene e di schivare il male.

E tal principio, il quale e come il nocciolo che contiene in gernie

tutto il fascio de' suoi doveri e diritti, e cosl presente al suo spi-

rito da costituirne come la guida e la stregua di tutti i suoi atti

morali, senza differenza di tempi e di luoghi, e di gradi di civilta

e di cultura (p. 12). Come bene insegna S. Tommaso, la legge

naturale e essenzialoiente una presso tutti gli uomini, quanto a cid

che riguarda i primi precetti : sebbene, quanto alle conseguenze

non prossime, ossia ai precetti secondarii, i dettami morali possano

variare tra gli uomini, per causa della pubblica corruttela o per

altre cagioni. Questa e la morale vecchia.

II. Dar poca important alia religione. Infatti egli non parla

delle relazioni dell'uomo con Dio, ne del dovere di culto che al corpo

sociale incombn di rondere a Dio stesso, autore della societa come

dell'uomo. Se parla di religione, lo fa al mods degli scettici mo-

derui, che pongono in un fas do tutte le diverse forme di culto, e

lascia ai maestri e alle niaestre italiane piena liberta di credere cid

che sentano vero e paia loro vero
,
fosse anche il buddismo, o

lo stesso fetlcisino, giacche, a suo dire, tutte le religioni sono be-

nemerite deH'umana probita. Anche dunque il maomettismo, chia-

mato dallo stesso Averroe la religione dei porci.

III. Tacciare d' immoralita la mortifications e la penitenza

cristiana. La volutta dei dolori volontarii o e malattia o depra-

vazione d'animo. L'ascetismo e attentato alia vita. Cosi egli dice.-

Dunque eiro Dio nel comandare le pratiche della penitenza nell'an-
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tiro Testament*), erro Gesu Cristo raccoraandandole nel suo Yangelo,

erra la Chiesa prescrivendo a' suoi figli i digiuni, le astinenze, la

mortificazione del sensi. E i Santi che in questo si segnalarono fu -

rono o poveri inferrni o animi depravati.

IY. Del suicidio e del duello toccar solo la reiia minore, cioe

1'attentare che fanno al benessere sociale. Ma percho non procedere

piii oltre e dimostrar con Platone che sono anche una ingiuria atroce

inflitta a quel Dio die e il padrone della vita dell'uomo? II nome

di Dio in questo iibro non compa?'isce mai o quasi mai.

V. Attribuire all'uomo una liberta smisur&ta, cioe di pensiero,

di parola, di stampa, di coscienza. Dunque egli viene a dare uguale

importanza e uguali diritti di manifestarsi alia verita e all'orrore,

al bene ed al male. Liberta di coscienza? Ma 1'uomo ha dovere di

praticare la religione; e posto che Dio 1'abbia rivelata, ha dovere

di praticarla a quel modo e non altrimenti.

VI. Patrocinare il divorx.io in certi casi, principalmente se

venga a mancare 1'amore. Eppure anche il Gladstone diceva : II

divorzio e il primo passo sopra una via, della quale non sappiamo

nulla, se non che e diversa da quella dei nostri antenati, e parte

dal pnnto a cui il cristianesimo ci ha condotti, per rimenarci allo

stato in cui esso trovo 1'uomo pagano.

YII. 'Parlare della Chiesa poco rispettosamente. Cosi p. e. egli

dice : SQ i Yescovi intendessero di fare eseguire qualche ordine

del Papa contrario alle istituzioni, cadrebbero nel dominio della legge

comune: e cio e giusto : altrimenti lo Stato e la pace pubblica sa-

rebbero in balia della Chiesa, che potrebbe a suo talento seonvol-

gere la vita della nazione.

Quest! ed altri iino a diciotto sono gli appunti che fa il Bonetti

al Iibro del De Dominicis, ordinato, dice questi, ad csporre la mo-

rale del (jalantuomo. Ma tali appunti, che noi abbiamo appena

appena accennati, bello e il vedere con quanto senno e dottrina il

Bonetti sa svolgerli e sostenerli, mostrando ad evidenza tutto il ve-

leno che si nasconde in questa Morale del galantuomo.

Dopo il quale esarne egli ha tutto il diritto di conchiudere che

il Iibro contiene error! scientific! e religiosi ne pochi no leggeri.

Soprattutto esso erra nello stesso fondamento della scienza mo-

rale, perche non tien conto ne della legge eterna, ne della legge

naturale, ne da la necessaria importanza e il debito sviluppo al do-

vere religiose, che, a detta dello stesso Machiavelli, e la chiave di

volta della privata e della pubblica moralita.

Non dice verbo della sanzione oltreniondana della legge na-

turale e della vita eterna, in cui 1'ordine morale si compie e si
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consuma, raentre questo niondo e si pieno d' imperfezioni e d'an-

tilogie, giacche la giustizia sociale, dice il De Maistre, est man-
chote, cioe non punisce il reato e non guiderdona la virtu che troppo

inadeguatamente.

Ivi tutto e ridotto alia vita presente, che non ha ragione di

preparazione purificatrice, di lotta meritorm, d'esiglio consolato dalle

speranze della patria celeste
;
ma e fine a se stessa, e preparazione

e compimento insierae, e lotta e corona, e solo esiglio pei non vir-

tuosi e per gPinfelici, e solamente patria pei fortunati, i quali non

hanno altro grido sulle labbra, come nessuno piu alto ideale nel-

1'anima, che Yhic manebimus optime.

Ivi la societa, la patria, lo stato e tutto : 1' individuo e poco

piu che nulla, $ un atomo nelPordine morale che riceve moto e

vita dalla societa...

Ivi il Cristianesimo, che ha deificato la castita e la carita, e

posto in mezzo al buddismo, che permette 1'abbandono dei figli e

il suicidio, e al maomettismo, la religione della carne.

Ivi la famiglia e scossa nel suo fondamento, mentre ai co-

niugi si augura una legge che sciolga, in certe condizioni facili ad

avvenire, il loro connubio e li licenzii a costituire altre famiglie...

Ivi la Chiesa e presentata alia gioventu italiana come una isti-

tuzione un di daunosa, ora pericolosa alia patria, e percid merite-

vole che lo Stato la guardi con diffidenza...

II galantuomo del prof. De Dominicis non e n 1'eroe di Plu-

tarco, ne il giusto del Vangelo; e semplicemente 1'ibrida creatura

della moderna morale laica e indipendente...

Ma non e da questa schiera che la virtu possa reclutare i

suoi generosi e costanti cultori
;
non e da essa che la patria possa

attendersi i suoi eroi magnae animae procUgos nei di del suo pe-

ricolo (p. 45).

Abbiamo voluto dare un saggio di questo bell'opuscolo ed anche

trascriverne qualche parte per invogliare altri a leggerlo tutto, e

per pigliarne occasione di dire al bravo P. Bonetti : Tenga d'occhio

i libri che si vengono oggi stampando o sopra la filosofia morale o

sopra materie affini, e poi, se sara il caso, o su qualche buon pe-

riodico o in opuscolo a parte, ne faccia quella giustizia, che ora ha

fatto con si buon successo di questa Morale del galantuomo
l

.

1 In fondo all'opuscolo del Bonetti si legge un'Appendice intitolata:

Note sul libro Linee di pedagogia elementare del prof. Saverio De Do-

minicis. Queste Note sono come tante stille di contravveleno : tenui ma

efficaci, brevi ma sufficient! all'uopo di smascherare 1'errore a pro degli

incauti.
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ANGELINI NICOLA, S. I. II mese di maggio del P. Alfonso Muz-

zarelli d. C. d. G. adattato all'uso della quotidiana meditazione

per i Seminar! ecclesiastic!. Roma, Artigianelli, 1904, 24, 248 p.

L. 0,75.

leg-iali si confanno. Ogni meditazione

e divisa in quattro punti. Gli esempii

sono nuovi.

prima parte le teoriche del raziona-

lista, e in una secoada la confuta-

zione, cosi: 1. 11 Cristo di Renan e

di Harnack ; II. 11 Cristo della storia

(sezione critica, e sezione storica).

E il famoso mese di mag-g-io del

P. Muzzarelli, adattato a' Seminani e

Collegi, ossia con quelle applicazioni

pratiche che a' seminaristi ed a' col-

BATTA1NI DOMENICO, sac. La pretesa essenza del Cristianesimo

dell' Harnack. Contribute di apologia storico-critica. Roma, Desclee,

1903, 16, 380 p.

Anche questa, benche scritta in

tono popolare, e una buona confuta-

zione del noto libro dell' Harnack

suH'esseoza del Cristianesimo. L'Au-

tore segue 1' Harnack in tutti i piu

minuti particolari, esponendo in una

BERTHIER P. G. La giovinetta e la vergine cristiana alia scuola

dei Santi. Trad, del P. GIOVANNI LONA stimatino sulla decima edi-

zione francese. Pavia, Artigianelli, 1903 16, XYL430 p. L. 1.30.

Yeudibile anche pres&o il traduttore, Yia Luigi Porta, 4, Pavia.

Questo libro porta in fronte Tap- gue, si presenta in bella veste, e ac-

provazione di molti Vescovi, conta concissimo per regalo alia g-ioventu

dieci edizicni nell'orig-inale francese, femminile, costa poco; dunque
e stato tradotto nelle principali lin-

BOLLETTING (II) dei Parroci. Anno YIII-1904. Direxione, Via Me-

rulana, 257, Eoma. Amministraxiom, Piazza Fontana, 12, Milano.

Casa Editrice Benedetto Baccnini.

Si pubblica in 24 fascicoli di 64 384 pagine ciascuno. Due d'essi (Ru-

pag-ine ciascuno, oltre la copertina, BRICHE VARIE) coatengono : Atti delta

d esce due volte al mese. Un'an- Santa Sede, Casistica, Studii reli-

nata forma quattro grossi volumi di gios^ e seientifici, Parte legale, ec-

1 ftiota. I libri e gli opnscoli, anaanziati aeila Bibliogra&a (o nelle .Ftiviste

delia Stamps.) della Ciyilta Cattolica
,
nou pud rAanaieistrazione assamere in nessana

maniera 1'incarico di proTvederli, salvo che i detti libri non sieno iudicati come vendibili

presso la stessa Amministrazione. Cid Tale aoche per gli annanzi delle opere pervenate alia

Direzione e di quelle indicate sulla Copertina. del periodico.

L'AMMINISTRAZIONE.
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como Prof. Pastori) :... Approve in

tutto il modo semplice, chiaro istrut-

tivo da voi prescelto per ispiegare

veramente il Vangelo... Sottoscrivo

la bella prefazione che avete stam-

pata pel lettore, augurando che tutti

isacerdoti faccfanotesoro delle giuste

osservazioni, e imitino il vostro esem-

pio pel vero bene delle anime.

cetera. Gli altri due (PREDICAZIONE)

contengono : Omelie per la spiega-
zione del Vangelo, Lezioni di cate-

chismo, panegirtci, eccetera. L'asso-

ciazione fer un anno in Italia costa

L. 10, per un semestre L 5.

A commendazione del periodico ci

basti accennare che ilCardinaleSarto

(oggi Pio X gloricsamente regnante)
scriveva al Direttore (il ch. D. Gia-

BOSIO DA. TROBASO A. Storia universale della Chiesa Cattolica

da Gesu Cristo a Pio X ad uso del Seminarii e del giovane Clero.

Novara, Salesiana, 1903, vol. I e II di pp. YII-449, 486 8. L. 5 per
volume.

Sebbene abbia compoato un ma-

nuale ad uso degli studenti ne' semi-

narii, il ch. Autore abbraccia in que-

sta storia universale della Chiesa,

quante altre cose si collegano collo

avolgimento degli avvenimenti sto-

rici : diritto, sociologia, scienza, arti...

Egli conosce quanto intorno allo

stesso argomento abbiano scritto i

piu receati storici forestieri e no-

strali: ci displace perd di non vederne

a pie di pagina le citazioni passo

passo. E vero a ogni rnodo ch'egli

ha seguito in cio un sistema, e ci

accumulato note e riflessiont ed ap-

pendici, potra essere, per alcuni,

considerate come nocivo alia serenita

del raccorito storico, e co:r.e vestitura

dal colore apertamente apolo^etico:
ma di ci6 noi non sapremmo far

carico allo storico. Desideriamo in-

tanto a questo corso di storia un

pronto smercio. L'Autore sapra poi

in un'altra edizione correggere egli

stesso qua e cola alcune piccole

mende di date, (per es. fa morire

Vitt. Emmanuele agli ofto di gen-
naio 1878) e sfrondare eziandio il

suo lavoro di qualche raggua^lio, la

cui mancanza rispondera meglio al-

1'indole di un inanuale di storia eccle-

siastica. Cosl questa sua opera riuscira

veramente omnibus numeris absolu 'a.

promette in un'appendice la serie

degli autori consultati. Le cono-

sceoze dell' egregio scrittore sono

innegabilmente vaste, il criterio e

sano e giusto, le vedute larghe, lo

stile poi facile e chiaro. Forse 1'aver

CALMBS TH. L'E^angile selon Saint Jeaa. Traduction critique,

introduction et commeutaire. Paris, Lecoffre, 1904, 8, XVI-488 p.

E un dotto commentario, prece- cato da lui si bene da altri dopo la

duto da una pur dotta e critica in-

troduzione, del Vangelo di S. Gio-

vanni. Quaato nlVautore del Vangelo,
il Calmes, dupo lunghi giri e osser-

vazioni critiche, sta poi definitiva-

mente per S. Giovanni. Quanto alia

composizione, egli opina essere si

il Vangelo stato scritto da S. Gio-

Tanni, ma non essere stato pubbli-

sua morte, con qualche leggero ri-

tocco e cucitura. Non intendiamo qui

internarci nella discussione e net

merito interno della cosa
;

ci basti

averla accennata. Ad ogni modo chi

dovra scrivere di tal materia, deve

tener conto dell'opera del Calmes;
come di opera dotta e posta all'al-

tezza della critica.
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OANEVARI ENRICO, sac. dott. Le feste della Madre di Dio. Let-

ture. Pavia, Artigianelli, 1904, 16, XYI 330 p.

Non erano stampate che poche derne un saggio. E il eaggio ha

pagice di questo libro, quando 1'au- corrisposto alia espettazione in noi

tore, tra il piu largo rimpianto, chiu- destata. Si procurino pure con con-

deva per sempre gli occhi alia luce . fidenza questo volume i devoti della

Ccsl incomincia il sacerdote Romeo Vergine, e vi troveranno letture sode,

Bassi la bella prefazione che manda pie, amabilissime. Maegli medesimo*

innanzi a questo libro, nella quale il bravo sac. Bassi non tardi a det-

ne dice tauto bene (mentre pur si tare ancor egli qualche volume (se

professa di contentatura difficile, in- pure non 1'ha gia fatto) giacch6 ci ha

torno ai libri che trattano di Maria) mostrato di conoscere si bene come
che ci ha tosto invogliati di pren- va scritto.

CAPPUCC1NI P. BERNARDO d. M. II mese di maggio consacrato

a Maria Vergine. Castelplanio, Komagnoli, 16, IV- 144 p. L. 0,60.

Rivolgersi al P. Dionisio Cappuccini in Pollenza (il Trebbio) (Ma-

cerata).

Ls nota caratteristica di questo divoti tornera dunque accettissimo,

mese mariano 6 che tutto si aggira tanto piu che e scritto con vera pieta

sulla SS. Vergine. A' suoi speciali ei unzione di spirito.

CONTEMPORAINS (Les).
-

Viog-troisieme serie. Paris, Bonne

Presse, 8, Fr. 2,85.

Quest'opera cosl istruttiva, cosl seppina L'imperatrice Maria Luisa

piacevole anche all'occhio pe' suoi II cardinale Fesch II cardinale

tanti ritratti ed altre incisioui, non Wjseman II B. Perboyre Listz

ha piu bisogno di raccomandazione : Luigi XVI Stephenson Bernar-

basta annunziarla. Ecco i principal! din de Saint Pierre, eccetera. Ogni
fra i 2o contemporanei illustrati in volume si vende separatamente.

questo volume. L' imperatrice Giu-

DIEKMAN P. La Mere de misericorde. Hois de Marie. Lille, Desclee,

1904, 16, 224 p. Fr. 1,50.
Basti il sapere che questo libro dere che e un libro pieno di dottrina

e un estratto delle opere di S. Al- e stillante di sacra unzione.

fonso Liguori, per doverne conchiu-

FINCO GAETANO, parr. Yirga Jesse. Mese Mariano, seeondo i

temi del Muzzarelli ad uso dei Predicated, con nuovi esempi. Na-

poli, Rondinella, 1904, 8, 528 p. L. 3.

E una vera consolazione il veder del discorso 6 dedicata alia Vergine*
-tanto moltiplicarsi questi Mesi Ma- applicando a lei 1'argomento svolto

riant. II presente svolge i temi del nella prima. E I'esempio ? L'esempio

Muzzarelli, che pud dirsi (cosi il non manca per chi Jo vuole. In fine

Finco) Vautore classico della, predi- del volume ve ne sono trentadue,
eazione mariana. Ha pero la sua tutti estratti dal bellissimo libro del

specialita, la sua nota caratteristica, D.r Boissarie medico primario della
ed 6 questa, che la seconda parte clinica di Lourdes, intitolato : Le
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grandi guarigioni di Lourdes. Ed offerto all'Immacolata nell'anno cin-

ecco un'altra specialita di questo quantesimo della sua Definizione

nuovo Mese di Maggio: sara il Mese dogmatica.
Mariano della Madonna di Lourdes,

FREMONT G., abbe. Lettres a 1'abbe Loisy sur quelques points
de I'E'.'riture-Samte. Paris, Blond, 1904, 16, 168 p.

Queste lettere dell'ab. Fremont con quello sfoggio di erudizione, che
sono un'eccellente confutazione degli

errori del Loisy, errori : 1) sul nesso

tra storia e dog-ma ; 2) sulla divinita

di Gesu Cristo; 3) sulla fondazione

della Chiesa ; 4) sul fatto della ri-

surrezione di Gesu Cristo
; 5) e sul-

1'autenticita del Vangelo di S. Gio-

vanni.

Le dette lettere sono scritte non

GIBIP]R, ab. Le obbiezioni contemporanee coutro la Keligione.

(Conference agliuomini).Parigi, Lethielleux, 1904, 16, Y1II-372 p.

L. 4.

Un altro libro di polemica popo-
lare. E proprio quel che ci vuole.

Ai tanti spropositi popolari contro

la religions opporre piu che si puo

popolari risposte. E queste che an-

nunziamo son veramente popolari

talora ritarda 1'intento finale e la

persuasione dell' intelletto, ma con

quella vivezza e quel brio di chi e per-
suaso del vero e lo trasfonde in altri.

L'ab. Fremont confuta il Loisy con

erudizione parca si, ma che un ta al

buon senso cristiano riesce vittoriosa

e trionfante.

taglia che ce le ha recate in lingua

toscana, prestando cos} un ottimo

servizio specialmente alia classe del

minuto popolo. Ma Dio volesse che

se ne giovasse anche il popolo alto,

nel quale in fatto di religione si

trova non di rado un'ignoranza an-

che maggiore. Quanto troverebbe

qui da imparare!

I doveri cristiani esposti alia stu-

diosa gioventu italiana. 12a edizione ampliata e arricchita di un

copioso indice analitico. Bologna, Mareggiani, 1904, 16, XXXII-

nella forma, quanto sostanziose nella

materia, e piene di brio, di vivezza,

di forza. Grazie dunque al ch. Bat-

GIOYANNINI ENRICO, inons. -

284 p. L. 2,50.
Di un'opera che si presenta al

pubblico per la dodicesima volta,

che ha gia riportato il favore uni-

versale ed anche il nostro suff'ragio,

espresso piu volte, non occorre dav-

vero tessere 1'elogio. Faremo sol-

tanto notare che il ch. Autore 1' e

venuta sempre piu ampliando, e che

le clue parti che formano la presente

opera, si vendono anche separata-

mente :

Parte catechistica . . . . L. 1, 60

Splendori del vero . . . 1, 80

Questa seconda parte egli ha

intitolata Splendori del vero per-

che nel prendersi di mira che si fa

in essa gli errori contro la religione

e la morale, si riportano, in con-

ferma di un sodo ragionamento scien-

tifico, parecchi tratti tolti da autori

anche nemici del cristianesimo, i

quali dall'evidenza dei fatti e dalla

bellezza della religione che pur com-

battono, sono stati costretti loro mal-

grado a rendera testimonianza alia

verita. E un libro d'oro.
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MARIN1 NICCOLO, mons. - S. Qregorio Magno. Discorso tenufe

nella basilica vaticana. Roma, tip. della Pane, 1904, 8, 34 p.

sua ai festeggiamenti con cui si ce-

lebra la tredicesima secolare rieor-

renza della morte del suo gloriosa

concittadino. Noi confidiamo che il

suo egregio lavoro, atteso i pregt
di cui rifulge, sara letto con quell*

generate soddisfazione con la qual

sappiamo che fu gi ascoltato.

Questo bellissimo panegirico fu

recitato in Vaticaiio in mezzo al-

1'augusto senato de' Cardinali e di

mo.ltissimi Prelati, nel 1890, nella

solenne e splendida commemorazione

dell' esaltamento di quel grand' uo-

mo al seggio apostolico ;
ed ora il

ch. Autore lo licenzia alia stampa,

per contribuire anch'egli 1' opera

MATULEWICZ GEORGID8 B. Doctrina russorutn de statu justi-

tiae originalis. Cracoviae, Anczyc, 1903, 16, 238 p.

Alcuni falsamente credono che, le distinaloni tra il merito de co*-

se si eccettui il primato di giurfsdi-

zione del romano Pontefice e la pro-

cessione dello Spirito S. dal Padre e

dal Figliuolo, appeoa trovisi alcuna

altra differenza tra la Chiesa catto-

lica e la Chiesa Russa.

Nulia di piu falso. II libro che

abbiamo tra mani lo prova. L'Autore

in questa trattazione, la quale con-

tiene la tesi di laurea da lui scritta

con molta diligenza per Tesame di

dottorato alTunivtrsita di Friburgo,

ecumora una lunga serie di errori,

professati dai Teologi russi, errori

che contaminano tutta quanta la

Teologia cristiana: come p. es., che

i 1 bri deuterocanonici non sieno ispi-

rati
;
che i Latini non abbiano il con-

cetto vero del peccato originale; che

la Vergine SS. a non sia stata con-

cet f a senza peccato ;
che sieno false

MORICONI FIL1PPO. Fede e scienza. Dialoghi. Roma, Tata Gio-

vanni, 1904, 16, 148 p. L. 1.50. Kivolgersi al Sig. Giuseppe Bla-

setti, Raiano (Aquila).

dialogizzare poche pagine d'alcna

sue Conferenze, perche questi dia-

loghi sono scritti specialmente per

giovani colti, i quali, dice egli, dif-

ficile e che leggano Conferenze re-

e quello de congruo, tra i pre-

cetti e i consigli; che i Sacrameati

non operino ex opere operate ; che ia,

cresima non imprima il carattereia*

delebile; che il matrimonio non sia

del tutto indissoluble, eccetera, ec-

cetera.

Dopo tale e^umerazione somma-

ria, 1'Autore si trattiene a parlar

esc projesso degli errori sulla giu-
stizia originale. Egli attinge tutto da

teologi russi; ed osserva che gli errori

anzidetti non sono solamente opi-

nioui di privati teologi, ma essi sono

sanzionati dal Santo Sinodo e dalla

fede comune e pubblica de' Russi.

Quindi quest'operetta, per quel ehe

riguarda la dottrina russa sulla gia-

stizia originale, pu6 essere all'uopo

un libro di grande importauza.

Ecco un nuovo libro del ch. Mon-

signor Moriconi. Sebbene del tutto

nuovo propriamente non e, che dieci

di questi dialcghi li abbiamo gia gu-
stati nella Palestra del Clero : ma in

questo libro sono stati raccolti in-

sieme con altri otto inediti. II rino

mato Autore ha poi voluto in esso

ligiose. Speriamo dunque che legge-

ranno piu facilmente religiosi dia-

logbi. E per invogliarneli, noi qui
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ne annunzieremo alcuni, che sono

appetitosi anche nel titolo: Evolu-

tions - Vita vecchia e vita nuova o

il Positivismo - II miracolo - ll li-

bero pensiero Religione e Medicina

II digiuno e I'igiene
- Increduli i piu

creduli, eccetera. Non sono quest!

forse soggetti meritevoli di richiamar

1'attenzione d'ogni persona colta an-

cor che giovine? Tanto piu poi che

la forma n' e anche attraente come

soglion esser gli scritti del Moriconi,

e forse piu ancora del solito, atteso

il genereparticolare di tali scritture.

NANNELLI A. GILARDI A. Antologia period ca di letteratura e

d'arte. Fasc. 1-4, di pp. 32 ciascuno. Firenze, tip. Salesiaca, 1904, 8,
32 p. Associazione annua per 1' Italia prezzo L. 5 : per 1'estero L. 7.

dovrebbero sentire 1'obbligo di coo-

perare ad essa mediaiite 1'associa-

zione a questa Antologia, la quale e

sotto gli auspicii delta Societa Cat-

tolica italiana per gli studii scienti-

flci e letterarii.

Ci ricorda d'aver parlato altra

volta di questa utilissima Antologia.

Qui diremo soltanto che la sua im-

portanza religiosa e morale e cosl

grande che quanti vogliono per mezzo

della letteratura e dell'arte la re-

staurazione cristiana della Societa,

PADOVAN ADOLFO. L'uomo di genio come poefca. Hilano, Hoepli,

1904, 16, YIIi-376 p. L. 4.

II Padovan, gia, noto per gli altri

suoi libri (Le creature sovrane - I fi-

gli della gloria
- Che cosa e il G-enio)

continuandosi in questo genere di

studii ch'ei predilige, ha tolto nel

presente volume a considerate il ge-
nio nella poesia, e ha trovato che si

esplica principalmente in tre forme;
la scultoria, la pittoresca, la musi-

cale. In Dante e in Carducci ei ci

segnala due poeti scultori di genio,
iiel Petrarca e nel Pascoli due poeti

pittori d' ingegno, nel Metastasio in-

fine un poeta musicista singolaris-

simo. Giuste ci sembrano per ordi-

nario le sue osservazioni letterarie,

ma non cosi le filosoflche, quando in

queste s'inoltra. E certamente non

possiamo approvare 1'idea ch'ei s
1

e

formata del genio considerandolo

come un alto fenomeno di fisiologia

nervosa, e deflnendolo: uno stato fi-

siologico di squisita ecct.zionale sen-

sibilita nervosa (p. 260). Qui non

abbiamo che nervi: e I'angelica far-

fallal Che sia un nervo ancor essa?

Stiano dunque allegro le signore, alle

quali non manca certo la squisita

sensibilita nervosa: possono quindi

sperare di diventar geaii. Per6 non

invaniscano troppo, perche, a detta

dell'Autore, ci sono dei genii anche

tra gli animali. E qual maraviglia ?

Siceome il genio dipende da una

squisita struttura del sistema nervoso,

esso non e un privilegio dell'uomo

soltanto, ma si estende a tutti gli

animali, dall'insetto aU'uccello, dal

pesce al marnmifero (p. 325). L'ar-

goaiento non fa una grinza. Chi sa

dunque che il nostro gatto di casa

non sia un genio incompreso ?

Un altro saggio di filosofia Pa-

dovana. Iddio e in cielo, in terra

e in ogni luogo comp'ta il bambino

parafrasando la profonda sentenza

panteistica; ed ecco come il Meta-

stasio ne spreme il succo nell'arietta

notissima: Dovunque il guardo io

giro, Immenso Dw, ti vedo ecc. Stia

tranquil lo il signer Padovan, chene il

cristiano Metastasio ne niun bambino

ha rnai pensato alia profonda scioc-

chezza panteistica, ma solo alia im-
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La terra, il mar, le sfere

Parian del tuo potere :

Tu sei per tutto, e noi

Tutti viviamo in te.

mensita di Dio, e ognuno di noi,tranne

forse qualche genio di gatto o di cane,

gli ripete :

Nell'opre tue t'ammiro

Ti riconosco in me.

PALMIERI DOMENICO, S, I. Esame (Tun opuscolo, il quale gira

intorno ad un piccolo libro. Roma, Artigianelli, 1904, 8, 164 p.

L. 1,50. Vendibile al deposito libri via del Seminario 120 Roma.

L'operoso teologo che e il P. Pal- materia erronea diffusa in esso, ri-

mieri pubblioa in questo Esame sul-

1'ultimo libro del Loisy un sodissimo

lavoro, nel quale fa toccar con mano
i gravissimi error! contenuti inquello.

ducendola ad alcuni punti principal!

che Bono come i sette errori capital!

del modo di pensare del Loisy sul

Cristianesimo.

In sette paragrafi condensa tutta la

PANERAI P. LUIGI. -- I Renapia, ossia una storia di

renze, libr. ed. fiorentina, 1903, 16, 424 p.

operai. Fi-

ll P. Panerai con istile franco e

spigliato e col puro linguaggio to-

scano descrive una serie di sventure,

a cui va incontro la povera, ma re-

ligiosa famiglia Renapia. II libro non

contiene esagerazioni o racconti fan-

tastici, ma come dice lo stesao au-

tore, rappresenta la vita d'un ope-

raio, qual essa e realmente, con tutte

le sue scene e vicende per lo piu

tristi e dolorose. L'autore spesso pren
de occasione di dare avvertimenti

mente agli operai ed ai padroni. I

primi vi apprenderanno a guardarsi
da certi vizi, non infrequenti nel pro-

prio stato, e a non dimenticare la

religione, che se non sampre puo

tergere, puo almeno addolcire le loro

lagrime; gli altri impareranno a non

trascurare i doveri della carita verso

coloro che, sebbene inferior! nella

condizione soc'ale, pure avanti al co-

mune padre Iddio appartengono ad

una medesima famiglia.

moral! diretti a tutti, ma special-

PESCH CHRISTIANUS S. J. Praelectiones dognntieae. I. Insti-

tutiones Propaedeuticae ad Sacram Theologiam. Friburgi i. Br.,

Herder, 1903, 8, XXVI-416 p. Fr. 7,'J5.

In questa t^rza edizione delle

orrnai celebrate Istituzioni del ch.

P. Pesch abbiamo notato che dopo
1'indice delle parti di questo tomo
sono stati aggiunti gl' indici dei con-

cilii, dei sommi ponteflci, e degli
altri scrittori, de' quali nel testo sono

stati riferiti i detti, o discusse le

PIATTI P. In Terra Santa. Milano, Artigianelli, 1903, 16 172 p.

Di Terra Santa si legge sempre d' interesse la parte sto.rica e pratiea

volentieri. Se in alcune parti di que- che in esso abbonda, e specialmente
sto libro i letter! non troveranno nulla il capitolo delle Nozioni pratiche con

di nuovo, non sara forse per loro priva cui si chiude.

sentenze; la qual cosa non e chi non

vegga di quanta utilita sia per tor-

nare agli studiosi.

Inoltre v'e 1'indice alfabetico del-

I'ereaie che sono state confutate nei

testo, con una breve spiegazione di
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PIERRE L'ERMITE. -- L' Emprise. Illustrations de H. Rousseau.

Paris, Maison de la Bonne Presse, 1903, in 4, VIII-445 p. L. 5.

L'Emprise! II vocabolo HOD e tra

i ricevuti dall'Accademia e neppure
dal Littre; ma 1'autore divenuto omai

plw ehe popolare in Francia e ben

uoto ancbe fra noi, sotto lo pseu-

donimo di Pietro 1'Eremita, puo bene

prendersi simili liberta per dare con

anove parole nuovo risalto ad an-

tiche miserie. Nal fatto il prasente

romanzo tende a mettere in mostra

ana piaga ormai inveterata nella na-

srione sorella; piaga che pur troppo
Bon rlsparmia 1'Italia e va ancora

allargandosi nei popoli di stirpe ger-

aaanica. Tale e appunto 1'abbandono

tfella campagna, e 1'attrattiva funesta

che esercitano del continue le grandi
citta nei riccbi non meno cbe presso

gli umili lavoratori, per indurli a di-

sertare dalla vita tranquilla e ripo-

sata dei campi.

Dai meriti di questo nuovo rac-

conto del fecondo e sempre vivace

scrittore accenneremo quei due che

ha voluto egregiamente toccare Til-

lustre Copp6e nella prefazione al-

1'elegante volume. Esso puo essere

messo sotto gli occhi di tutti e cor-

rere per le mani di tutti, e sa inoltre

eccltare interesse si vivo che ad ogni

voltar di pagitia ti domandi : Ed ora

che vorra egli accadere ?

PIGHI G. B. can. Dell'atto eroico di carita per le anime del Pur-

gatorio. Verona, Cinq :

ietti, 1904
y
32 p. L. 0,20.

Chiunqueha fatto quest'a^o eroi- non 1'avesse fatto, legga a piu forte

eo, legga il presente librino e com- ragione, e non tardera a sentirvisi

prendera 1'eccellenza, la facilitk e i soavemeule inclinato. E veramente

vantaggi di questa pia pratica. Chi un librino utilissimo.

PIZZI 1TALO, prof. LTslamismo Milano, Hoepii, 1903, 16, VIII-

498 p. L. 3.

Con brevitk e chiarezza sono

esposte in questo volumetto le no-

tizie che riguardano gli Arab! nella

loro vita anteriore a Maometto, e la

religione da costui propagata Di

liffato e delPislamismo in Persia de-

generate in molteplici sette. Si da

finalmente piena contezza della ci-

vilta mussulmaca sotto i suoi varii

aspetti, scientifico, letterario, corn-

merciale, industriale ed artistico.qnesta religione si dichiara 1'origine

la natura. Si tratta quindi del Ca-

Letteratura araba. Milano, Hoepii, 1903, 16, XII- 390 p. L. 3

Qiesto Manuale 6 connesso col

precedente sull' Islamismo e tratta

la storia della letteratur'ct araba dai

tempi anteriori a Maometto fino ai

piii recenti. Tocca della poesia eroica

degli eroi del deserto, delle due epo-

ehe gloriose del Califfato, a Damasco

(661 ^50 d. G. C.) e a Bigdad (750-

1258 d. G. C.), e poscia dell'eta della

decadenza. II ch. autore sparge nei

due volumi esempii nuznerosi di que-

sta letteratura, che formano, presi

insieme, una vera antologia. Le doti

d'ingegno, la serieta del sapere e

la va^ta erudizione del prof. Pizzi,

sono ne' due Manuali altrettanto co-

spicue quanto nelle maggiori sue

opere finora pubblicate.

FRAVIEUX JULES. Un vieux celibataire. Paris, Plon, 1901, 16,
XVI-296 p. Fr. 3,50.
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E un libro sano questo, pieno di terario e di esporre la necessita del

eplrito, di gaiezza, di umorismo. II celibato pei sacerdoti cattolici e di

chiaro A. racconta, sotto il nome confutare leobbiezioniche gli muore

dell'abbateBlondot, le avventure che contro una certa classe di persone.

gli accaddero per essersi egli oppo- Siamo sicuri che il lettore andra

Bto a un matrimonio fra due suoi senza fermarsi da un capo all'altro

parrocchiani. II fine che si propone del libro, e quando avra finito dovra

in questo suo bellissimo lavoro let- esclamare : affe mia, e bene scritto!

PRECES GERTRUDIANAE, sive vera et sincera medulla Precum

potissimum ex revelationibus BB. Gertrudis et Mectildis excerpta-

rum. E'litio nova accurate recognita et emendata a Honacho Or-

dinis S. Benedict! Congr. Beiiroii. Friburgi i. Br., Herder
/ 1903,

16, XVIII 276 p.

Le preghiere scritte espressa- unzione particolare. Tra queste poi

mente dai Santi, o ricavate dai loro si distinguono le qui annunziate.

ecritti, spirano sempre una pieta ed

PUGLIATTI TOM3TASO, mons. -- Secondo qnaresimale esposto in

3S dtscorai. Siena, S. Bernardino, 1904, 8, 424 p. L. 5.

Non e alle prime sue armi que- svolgerli non gli mancano momenti

sto Ministro della divina parola, giac- d'eloquenza splendida. II suo stile

che questo quaresimalecbeoraciofFre, & generalmente grave e maestoso,

e il suo secondo. I soggetti che tratta talvolta sublime, quale d'un uomo
son tolti or dalla fede ed ora dalla tutto compreso dell'altezza del suo

morale cristiana, quando dai doveri minist^ro. Non lo diremo inaccessi-

comuni a tutti 1 tempi e quando dalle bile al volgo, ma certamente e piu

circostanze dei giorni nostri, e nello acconcio alia classe colta.

PULCI FRANCESCO, can. Ball' Italia in Palestina. Caltanissetta,

tip. Arnone, 1903, 16, XVI 386 p. L.'2.

Le relazioni di viaggi riescono che, come bene osserva il ch. Au-

scmpre gradite,gradit ssime poiquel- tore, unpellegrinaggioidentico agli

le di viaggi in Oriente, nei Luoghi altri nello scopo, molto sempre si

Santi. Perci6 non dubitiamo dell' ac- differenzia, quanto alle circostanze

coglienza che sara fatta alia pre- ed agli avvenimenti, da quelli che

eente, benchd venga dopo parecchie lo precessero e lo seguiranno
altre anche recentissime

; percioc- (p. VIII).

ROBERTI GIUSEPPE MARIA, dei Minimi. II Beato Gaspare de

Bjno, sacerdote professo del melesimo Ordine. Roma, tip. Poli-

glotta, 1904, 16, 120 p.

Nel mese di luglio del corrente serlo assai: sara quinii letta con

1904 ricorre il terzo centenario della frutto e con soddisfazione la nuova

.praziosa morte di questo Beato, tanto biografia che ne ha dettato il ch.

poco conosciuto quanto degno d'es- P. Roberti.

ROGER DES FOURNIELS. Coeur de Pere. Nouvelle edition. Paris,

Boane Presse, 1903, 16, 408 p. Fr. 3,10.

1904, vol. 2, fasc. 1293. 22 30 aprile 1904.
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Ecco un nuovo romanzo che viene

ad accrescere la collezione della

Bonne Presse, ed ebbe un grande sue-

cesso quando fu pubblicato la prima

E03S1S:OTTI LUiai, conte.

344 p. L. 3
;
50.

IQ mezzo a quella bella florita

di letterati, quali il Bonazzi, \\ Coc-

chi, il Pennacchi, la Pierslli.la Bo-

nacci Brunamonti ed altri, che al-

lietavano la gentile Perugia nella

seconda raeta del secolo teste pas-

sato, non teneva 1'ultimo luog-o il

conte Luigi Rossi-Scotti, anima elet-

ta, aperta a tutti i nobili eeusi di

religione, di patria, di b-lle lettere.

Non poco scrisse in prosa ed in

verso, ina schivo di quella pompa
di cui si piacciouo tante vacuita ro-

morose, non ambi mai far mostra

del suo valore, che pur non era co-

mune e sapeva anche adattarsi a

forme svariate; cosicche nelle sue

rime tu senti spesso lo stile del

Monti, ma non di rado anche 1'anima

del Leopardi, pur sempre ammiran-

dovi una certa impronta di classica

bellezza. Noi per6 dobbiamo esser

grati alia sua degnissiina consorte,

la contessa Lucia Donini Ferretti, la

quale, quasi conforto al dolore della

perdita fatta dell'egregio uoino, ci

chiama ora ad osservare una parte

della sua opera lirica, diligentemente

raccolta in questo volume. Dal quale

ci piace trascrivere, a saggio, alcune

terzine delVArs nova, dettate nel

1877, quando il Verismo aveva ub-

briacate quasi tutte le muse italiane.

Dice egli dunque ad un amico con

ironia mal repressa:

volta nella Croix illustrde. Qualcuna
delle nostre case editrlci di romanzi

cristiani farebbe bene a pubblicarlo

tradotto.

Yersi. Torino-Roma, Roux, 1904,

Tu sai ch'io bevvi all'interdetta fonte

Del bandito Parnaso, allor che 1'arte

Giva iiiceppata e con dimessa fronte.

Al chiaror della lampa invan gran

[parte

Vigilai della notte, invan sndai

Su quelle ch'io credei maestre carte.

E quando all'ombra vostra in m'affidai r

Venerandi avi miei, oh! quanto

[invero
Dal diritto sentier m'allontanai !

Arso di sete, in cerca ogiior del vero,.

Ma del bello cangiaudo ogiior le

[forme,

E terra e cielo e mar solca il

[pensiero.

Or vedi come avvien che si trasforme

Ogni unian senso ! II turpe si le'

[bello;

Cio che agli avi fu bello, oggi e

[deforme.

Ad ogni legge, ad ogiii fren rubello,

Del Verismo il pennon lanciato ai

[venti,

D'ispidi semidei siu-se un drappello.

Sacre a Bacco e a Ciprigiia ognor le

[menti,

D'ogiii speme la fonte inaridita,

Cantan raiitoli estremi, orgie,

[tormenti.

Bandito Iddio, ch'e sol porto alia

[vita.

Un flutto veleggiam senza riviera,

E la Suburra in tempio e convertita.

Eccetera.

EUTTEN M. H. vescovo di Liegi. Le Promesse Divine della Chiesa

nel corso de }

secoli. Prima versione italiana per eura del can. BE-

NEDETTO NERI. (Biblioteca del Clero XLII) Siena, S. Bernardino^

1903, 8, XIV-328 p. L. 3.
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incremento della sua Chiesa : cosl

pure il Papato esser mai sempre
uscito vittorioso dalle persecuzioni

patite: laddove gli oppugnatori suoi,

perduta la speranza di vincerlo, fu-

rono a se stessi cagione d'irrepara-

bile rovina. Se mai in altri tempi,

oggi principalmente queste verita

capitali si debbondal clero inculcare

e ribadire coi fatti storici; e per6

non e dubbio che questa utilissima

opera incontrera largamente anche

in Italia il favore di esso.

Lo scopo propostosi dall'putore

fu quello di esporre in modo facile

e piano gl'insegnamenti principal!

che emananodalla storia della Chiesa;

e tutto il suo libro, in ambedue le

sue parti, 6 ilna dimostrazione pra-

tica dell'aurea sentenza del sommo
Pontefice Leone XIII, nella preziosa

sua lettera intorno agli Studii Sto-

rici : Tutta la storia dice alto e

<;hiaro, essere Iddio quello che con

ineffabile provvidenza governa Pan-

damento delle cose umane, e lo fa

servire, vogliano gli uomini o no, ad

SAL7ET1I RAFFAELE, sac. Yita di S. Silao vescovo irlandese.

Lucca, Landi, 1903, 8, 120 p. L. 1. Rivolgersi al Monastero delle

Rervite in Lucca.

oscuri, e di togliere di mezzo non

pochi errori in cui erano incorsi gli

scrittori precedent}. Di cbe gli sa-

pranno grado tutti gli amanti d'agio-

grafla, e in particolare i luccbesi, cbe

vedranno ai fatti principali della vita

del Santo bellamente intrecciarsi la

storia della loro illustre citta.

SANTINI LUIGH, sac. Le odi di Q. Orazio Flacco spiegate e com-

mentate. L. I. Spoleto, tip. delPUmbria, 1903, 8, 208 p.

Dopo brevi cenni su Flacco, tes- sentenza propria si manifesta sagace.

suti fedelmente di notizie da lui

stesso forniteci, il nostro interprete

entra ad esporne le odi. Strofa per

strofa, prima ne offre la cosiddetta

costruzione latina, poi la versione

volgare, poi il comaaento filologico,

storico, gramrnaticale, nel quale mo-
stra di conoscere assai bene la bi-

bliografia del soggetto, e nel dire la

SOLDATI FEDERICO, prof. II disegno morale della Divina Corn-

media. Treviso, Zoppelli, 1904, 16, 64 p. L. 1.

11 ch. Autore spiega partitamente
come la Divina Commedia e un trat-

tato di morale cattolica, adombrata

poeticamente dal velo allegorico di

SPADA LUCIA. Terra Santa. Memorie di una Pellegrina. Faenza,

Novelli, 1904, 16, 232 p. L. 1,50.

Di questo Vescovo Irlandese il

corpo, per divina disposizione, con-

servasi a Lucca; ed ecco il percbe
tin sacerdote luccbese ha tolto ad

illuetrare la vita di questo Santo

poco noto in Italia. E lo La fatto

proponendosi di mettere in chiaro

alcuni punti di essa intricati ed

II breviloquiopoi e la chiarezza, doti

s\ necessarie ad un commentatore, mai

non gli fanno difetto. Piuttosto potra

cbiedere taluno: ma se i discepoli

avranno in mano questo si minuto

commento, che restera piu da fare

al professore? E noi rispondiamo :

diffondersi maggiormente nella parte

estetica.

un viaggio nei tre regni ultramon-

dani. Questo opuecolo tornera utilis-

simo principalmente ai giovani del

Lceo pe' quali e scritto.
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Alle tante memorie di Terra San-

ta, pervenuteci in questi ultimi mesi

da parecchi pellegrini si aggiunge
ora questa, che ci viene da una pel-

legrina, e che quanto a veridicita

storica e a pia unzione cristiana non

la cede davvero a quelle che 1'banno

preceduta. Delia qual cosa abbiamo

ottimo testiruonio il M. R. P. Molini

0. F. M., Sottosegretario della Com-

missione Pontiflcia degli Studii bi-

blici, che cosi scrive, fra le altre

cose, all'autrice: II mio parere pu6
valere ben poco; ma se la mia di-

mora di piu anni in quelle regioni

e i miei poveri fitudii locali possono

dargli un bricciolo d'autorita, mi e

caro assicurarla che, in rapporto al-

1'indcle del lavoro, la verita delle

TANCREDI YITTORIO, inons. -

tip. M. De Bernardi, 1903, in

Un tal Eliseo Grossi nel dettare

un cpuscolo intitolato L'll Novem-

bre 1861 contribute alia sioria del

brigantaggio clerico-borbonico, trovo

mcdo di versar la sua bile contro il

pontefice Leone Xill e contro 41 suo

predecessore, accumulando 1'uua sul-

1'altra ingiurie e non ragioni, parole

e non fatti. Ma scrse ben presto a

rivedergli il pelo il degno Rettore

del Semiaario d'Aquino, MODS. Vit-

torio Tancredi, mettendo al nudo

1'inanita di quella sua prosa. E quanto

aPio IX, moitro che, se egli die asilo

a Francesco II, nel continuare cosi

le nobili tradizioni umanitarie della

sua corte, fece opera da doverne an-

dare altamente lodato, nonvilipeso:

ne poteva egli ad un sovrano spode-

stato impedire 1'agitarsi per difendere

e rivendicare i proprii diritti, D^ con-

venivagli opporsi ad una reazione si

pura e eemplice, sebbene questa,

senz'ombra di colpa sua, degenerasse

piu tardi in brigantaggio. Ma la parte

in cui M. r Tancredi veramente trionfa,

cose esposte non solo non lascia

niente a desfderare, ma anzi mi sera-

bra che uno dei pregi principal! delle

sue Lettere consista proprio nelVaver

saputo unire la verita precisa delle

descrJzioni, le notiz ;e storiche, i ri-

cordi biblici, e gli accecni tradizio-

nali con la semplicita affettuosa e

con la Candida intimita dello stile

epistolare cosi felicemente, che il

suo lavoro non solo servira di let-

tura molto dilettevole e spiritual-

mente ediflcante, perche quasi in

ogni pagina vi domina la nota di

una cristiana soavita squisita, ma
potra essere utile ancora come Gruida

privata ai paesi di Gesu descritt! in

quelle care Lettere.

Qaesto e parlar chiaro ! Ponteearvo,

8.

e la seconda, cioe quella in cui rim-

becca il Grossi di quella sua tanto

falsa quanto impudente asserzione

che Leone XIII ncn ha procurato alia,

Chiesa che delusioni, e per i'ltalia e

state sewpre un nemtco. Al suono di

questa ingiuria lanciata con tanta

sicurnera alia veneranda memoria di

quel gran Papa, naentre uon e aucora

del tutto spento 1'eco di quel gran
concerto di lodi, chev a celebrarne i

meriti si levarono da tutte le parti

al suo sparir dalla terra, a noi parve
d'udire il gracchiare d'un corvo in

mezzo al canto de 1

cigni. Ma ben ne

fece giustizia il Tancredi, contrappo-
nendovi tale un fascicdibenemerenze

religiose, social! e civili di quel gran
Pontefice verso la Chiesa e verso I'lta-

lia, che il povero ecrittorello dev'es-

serne rimasto oppresso. E per6 ci

tornarono in mente quei versi:

Lanciar tu tenti improvviclo
In alto il tuo veleiio,

Ma non hai forza, o misero,
E te lo sputi in seno.
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TERRIKN G. B., S. I. - La Immacolata Concezione. Estratto dai-

1'opera La Mere de Dieu et la Mere des Homines . Parigi, Le-

thielleux, 1904, 10% 82 p. L. 0,75.

Buona idea e stata quella di con-

correre alle onoranze special! che in

quest'anno si rendono alia Vergiue

Immacolata col dare tradotti in opu-

scolo separato i capitoli che il P. Ter-

rien ha scritto intorno alPeccelso

misteronella sua opera: La Mere de

YALLEGA EUGENIO, sac. Gesu. Napoli, Pierro, 1904, 16, 548 p.

L. 2,50.
Vi e un nome che basti ad in-

spirazione,

Dieu et la Mere des hommes. Di questa

bellissima opera abbiamo gia parlato

con onore a suo tempo ; ed ora ag-

giungiamo che 1'estratto che qui an-

nunziamo, ne forma una delle parti

pm important!.

sintesi e a scopo d'un

libro? Si: e quello stesso che baste

rebbe ad inspirazione, a sintesi e a

scopo d'una iiitera vita: e il nome dol-

cissimo di GESU. Con queste gravi

parole il ch. Autore apre il suo libro,

e con queste apre insieme il cuore

che I'ha dettato. Egli incomincia

con la narrazione della Vita di Gesu

Cristo, autenticamente ed armonica-

mente compendiatadai quattro evan-

geli ridotti in un solo. A questa prima

parte si connette la seconda, intito-

lata Parole di vita, la quale e una

i'edele esposizione di tutte le sentenze

di N. S. Gesu Cristo, e riuscira utile

non solo ai credenti e alle anime pie,

ma anche a quelle anime, che aves-

sero attinto dall'eta moderna il ve-

leno della miscrederiza o Talito freddo

del pessimismo; perciocche caratte-

ristica dell'Autore e una parola dolce,

viva, insinuantesi nei p u reconditi

seni dell'anima, e portante seco Ta-

more e la pace: una parola in Bomma
molto acconcia ad esporre la parola

di Gesu e farsene eco. Giovi pertanto

al secolo nostro (diremo con lui rne-

desimo) giovi in mezzo al frastuono

di tante fallici parole degli uomini

sentire, serenamente pacificatrice di

tutti e di tutto, la parcla di Dio.

Chiudesi il libro con alcuni canti

lirici, in cui risplende una immagi-
nazione vivace, un cuor fervido, una

vena sempre fluida.

YANNI PIETRO, sac. Esercizio della presenza di Dio. Milano,

S. Giuseppe, 16, XII-390 p. L. 0,50.

Non ha il pregio della novitk dell'eccellenza, e noi siamo ben lieti

questo libro, ma ha quello piu solido di vederlo ora ridato alia luce.

YEUILLOT LOUIS. Ste Germain Cousin (1579-1601). Completes

par FRANCOIS YEUILLOT. (Les Saints}. Paris, Lecoffre, 1904, 16%
IV 200 p. Fr. 2.

In un tempo in cui Germana
Cousin era solarnente Beata, il ce-

lebre Luigi Veuillot aveva dettato

intorno a lei un volumetto, scritto a

quel modo che sapeva far egli. Que-
sto e stato ora ristampato, con la

giunta di complement! e di appendici

dovuti a Francesco Veuillot, nipote

del grande polemista e noto redat-

tore deirUnivers. Questi ha trovato

particolarita nuove e preziose nel

processo della canonizzazione, nella
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serie del miracoli compiti di fresco avra rinforzo ed aumento la divo-

all'invocazione della santa, e final- zione verso la santa pastorella.

mente nella storia del suo culto. No

VIAL L. La trahison du Grand Rabbin de France. Revelations ac-

cablantes. Paris, Arthur, Savaetes. Eiiteur, 1904, 16, di pp. 120.

Fr. 0,50.

inII ch. Vial, noto principalmente

per altri lavori antisemitici, come le

Juif sectaire, le Juif Roi, ce ne re-

gala ora uno che deve assai commo-
vere 1'opinione pubblica, come si vede

dal titolo che portain fronte. Natural-

mente noi ne lasciamo ogni respon-

sabilita all'Autore; ma oltre alia sua

grande probita che ci e nota, sono

a ponderarsi le seguenti parole con

cui chiude il Preambolo di questo

libro. II fascio d'atti riguardanti

questo affare, che contiene quasi

duecento document!, firmati in re-

sei esemplari. Quattro sono in

luogo sicuro; il quinto e presso il

Bonnet; il sesto e a nostra disposi-

zione. Con queste carte sott'occhio

noi scriviamo la tragedia del rab-

bino Brauer (p. 4). E UUD stra-

scico dell'affare Dreyfus. Come finira?

Noi auguriamo all'Antore e a tutta

la Francia che, com'egli chiude il

suo libro con una veramente trion-

fale perorazione, cosl possa veder

presto il trionfo dell' innocenza e

della giustizia sopra 1' iniquita tal-

mudica.

gola con firme legalizzate, fu tirato

VIES DE SAINTS ILLUSTREES. Paris, Imp. de la Bonne Presse,

in 8.

Qaesto volume contiene una col-

lezione di parecchie vite di Santi

scelte per ciascun mese dell'anno.

E preceduta da una bellissima intro-

duzione del celebre P. D'Alzog degli

Agostiniani dell'Assunzione; e cia-

scuna vita contiene una o piu illu-

strazioni E una lettura ediftcaute e

insieme attraente; buona per tutti

ed anche per infermi convalescent!.

ZUBLENA FRANCESCO. Per la mente e pel cuore. Prose e poesia

ad uso delle scuole secondarie inferior! . Torino, Salesiana, 8
,

XVI-308; XII-344; XII-396 p.

E una buona antologia, proprio

conforme al titolo che porta in fronte,

Per la mente e pel cuore, perche ac-

concia la prima ad istruire, a formare

il secondo, facendo 1' uno e 1' altro

con diletto dei giovani. Bella anche

Tedizione. Una cosa pero abbiamo

notato, cioe che il compilatore si e

servito soltanto d' autori contempo-
ranei. Forse avra riservato i classici

ad un'altra antologia per le scuole

L. 1,60 ciascun volume.

superiori; perche non possiamo sup-

porre ch'ei trovi il bello ed il buono

solo nella letteratura contemporanea,

e che voglia laseiare la nostra gio-

ventu studiosa digiuna affatto delle

nostre glorie passate. Ma il solerte

compilatore, per paura forse di an-

noiarci con una prefazione, come

purtroppo fanno tanti, e stato si ava-

ro di parole, che non ci ha detto

nieute.



CRONACA CONTEMPORANEA

Roma, 8 - 28 apriie 1904.

I.

COSE ROMANE^

1. Le feste gregoriane. II congresso. 2. Le commemorazioni gregoriane.

3. L'esposizione. 4. La cappella papale in S. Pietro. 5. L'udienza

ai congressisti. 6. Alle catacombe di Domitilla. 7. Una eaecuzione

musicale in Vaticano. 8. Pellegrinaggi. Morte del card. Celesia.

1. Le feste gregoriane, svoltesi secondo il programma gia da noi

animnciato, ebbero il piu compito e felice suecesso ehe si potesse

desiderare ad onore del Santo Pontefice, ad incremento della pieta e

degli studii sacri. Noi ne daremo qui una relazione sommaria per

quanto ci permettono i limiti ristretti della nostra cronaca.

Parte principalissima nelle feste ebbe, com'era dovere, il Congresso

storico-liturgieo e d'arte sacra, le cui radunanze general! e particolari

furono frequentate con vivo interesse da numerosissiini congressisti

venuti da ogni parte, speciaimente nella sezione di canto gregoriano.

Le riunioni ebbero principio la sera del 6 con una funzione nella chiesa

di S. Maria in Vallicella (gia dedicata a S. Gregorio) dove, dopo il

vespro in canto gregoriano eseguito dagli alunni del Collegio pio la-

tino-americano, Mgr Bonazzi, benedettino, aroivescovo di Benevento,

terme un eloquente discorso di circostanza e il Cardinale Vicario im-

parti la benedizione. L'ufficio di presidenza fu cosi costituito : S. E.

il card. Rampolla, presidente onorario : mgr. Duchesne, presidente-

effojttivo: vicepresideuti i RR. abati D. Gasquet e D. Pothier, p. De

Santi, p. Ghignoni, prof. Pastor, prof. Wagner: segretarii rev. Pa-

gella, prof. Baumstark, prof. Moissenet, prof. Holly, march. Miscia-

telli. A presiedere le Sezioni particolari furono eletfei per 1'archeologia

Gatti, per la liturgia Bannister, per il canto gregoriano p. De Santi,

per 1'arte sacra il p. Ghignoni.

Nei tre giorni che duro il congresso, 7, 8, 9 apriie, copiose e sva-

riate relazioni furono fatte nelle tornate pubbliche tenutesi nella grande
aula del Seminario romano a sant'Apoliinare coll'intervento di E.mi

Porporati, di vescovi, prelati, rappresentanti diplomatici, ed alia pre-

1 Del Congresso cattolico de? medici, tenutosi in Roma, durante le

feste gregoriane, parleremo con piii agio in un prossimo quaderno.
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senza di numeroso e colto uditorio, nel quale giustamente primeggia-
vano i mecabri del clero secolare e regolare a cui piu particolarmente

spettano gli studii che fornivano tema al congresso.

Fin dal primo giorno il presidente Mgr. Duchesne colla sua solita

erudizione parlo del merito di San Gregorio come uomo dotto secondo

il suo tempo : in altro giorno invece illustro le chiese dedicate al culto

del gran Pontefice o conservanti qualche memoria di lui. II p. Doize S. J.

a sua volta disserto intorno all'opera politica e sociale del Santo in

mezzo alle guerre lombarde. II R. D. Guepin abate di Silos in Ispagna
ne tratteggio" le relazioni con quel paese e la fama che vi godettero i

suoi Hcrali. Era da aspettarsi che il canto gregoriano oceupasse par-

ticolarmente i dotti convenuti al congresso, e una delle piu curiose

e gastate relazioni fu quella di D. Mocquereau, direttore della scuola

di Solesmes, il quale espose il metodo seguito in essa per trarre dallo

studio comparativo dei codici di tutte le eta e di tutte le parti d'Eu-

ropa, la vera lezione di una inelodia da servire poi alle edizioni so-

lemensi. II qual immense lavoro, se sgomenta per la paziente fatica

che esige, ha il gran vantaggio di essere rigorosamente obbiettivo e

troncare ogni influenza arbitraria e persouale. II venerando D. Pothier

festeggiato da' congressisti come iniaiatore del presente movimento

di riforma, parlo con singolare elevatezza di sentimento intorno al-

1'indole musicale del canto gregoriano. II professor Wagner di Fri-

burgo ricordo assai bene il molto gia ottenuto fin qui e il piu che

si prepara dalla concordia di tutti per la ristaurazione gregoriana in

Germania. Queste relazioni per maggior facilita erano state fatte in

lingua francese : il R. D. Gasquet abate della congregazione bene-

dettina d'Inghilterra espose in iuglese 1'opera di S. Gregorio per gli

abitatori di quell' isola a lui si cari : e con grande soddisfazione assi-

sterono a tal conferenza molti membri del pellegrinaggio inglese allora

presente in Bonn. Dal rev. Argiolas furono a buon diritto ricordate

in italiano le cure paterne del Sommo Pastore per il bene civile e

spirituale della sua Sardegua. la italiano pure vennero dottarnente di-

scussi due punti di archeologia gregoriana : uno dal ch. Mgr. Wilpert

che fece uno studio intorno all'iminagine della Yergine Maria dipinta

nella casa paterna di Gregorio, illustrandola con riprcduzioni di di-

pinti coetanei : 1' altro del prof. Wuescher-Becchi il quale descrisse la

topografia del Celio al tempo del Santo, ricostruendo le maestose ro-

vine che si ergevano in quei dintorni. Anche 1'arte sacra ebbe le

sue cure dal congresso ed il p. Ghignoni nella seduta di chiusura

propose all'approvazione dell'assemblea un voto per 1' istituzione di

comitati regionali autonomi, con contribuzione di piccolissima quota,

per 1' incoraggiamento e la diffasione dell'arte cristiana, promovendo

conferenze, mostre, raccolte come gia si fa, per esempio, in Germania.
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Tanto basti aver toccato interne alle relazioni delle tornate ge-

nerali. Noi non finiremmo cosi presto se volessimo far inenzione di

quanto fu letto o toccato alle sezioni speciali.

Noa possiamo pero tralasciare almeno tin cenno deli'operato dalla

sezione di canto gregoriano sempre cosi affollata da non poter COE-

tenere tutti coloro che desideravano prendervi parte : tanta era la

simpatia incontrata e il desiderio comune di cooperare all'attuazione

del Motu proprio pontiftcio di cui appunto il presidente della sezione

p. De Santi aveva fatto il tema. Tra le molteplici eomunicazioni fatte

alia sezione dai dotti suoi membri notiamo per la sua importanza quella

di Mgr. Foucault vescovo di St. Die, esimio cultore della musica gre-

goriana (che dietro invito occupava la presidenza d'onore della se-

zioue), il quale, riferendo la determinazione comunicatagli dal Santo

Padre in particolare udienza, annunciava non essere intenzione di Sua

Santita di accordare ne privilegio ne monopolio ad alcun editore per

rispetto ai libri di canto gregoriano; un'edizione tipica di detto canto

sara allestita dalla tipografiia vaticana ed ogni editore potra ottenere

il permesso di riprodurla liberamente. La qual comunicazione fu rice-

vuta con applauso di soddisfazione come quella che troncava lunghe
ed incresciose controversie.

Sabato mattina nella seduta generale di chiusura venne letto il

eeguente telegramma ascoltato dall'assemblea in piedi e seguito da

unammi applausi e acclamazioni :

La Santita di Nostro Signore, accogliendo gli omaggi di filiale

devozione presentati dal Comitato scientifico del Congresso storico-

liturgico a nome di tutti i singoli membri che hanno preso parte alle

solenni e private adunanze in questa memoranda occasione del Cen-

tenario gregoriano, esprime la Sua particolare compiacenza per 1'in-

cremento che ne viene alia scienza ed all'arte in specie poi per cio che

riguarda il desiderate ristabilimento in tutta la Chiesa delle melodie

liturgiche che dall'illustre e Santo Pontefice Gregorio Magno, Suo

antecessore, ricevono il nome. Come pegno della Sua benevolenza e

del paterno Suo affetto, imparte a tutti 1'apostolica benedizione. >

Aderirono al Congresso oltre i Cardinali residenti a Koma gli E mi

Bacilieri, Callegari, Capecelatro, Celesia, Francica-Nava, Laboure,

Prisco, Vaszary e Svampa, nonche numerosissimi prelati, sodalizi e

personalita scientifiche.

2. Mentre la mattina era tutta occupata dal lavoro delle riunioni.

particolari e generali, le ore del pomeriggio furono spese in ciascuno

di quei giorni ad una speciale commemorazione di S. Gregorio in

qualcuna delle chiese che ricordano la sua presenza. Si comincio na-

turalmente da quella del monte Celio nella quale i congressisti si

radunarono il giovedi : con molto dispiacere di tutti non pote aver
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hiogo 1'annunciata conferenza del prof. Lanciani che doveva illu-

strare quello storico colle, e ne fu impedito da indisposizione : dal

R. Abate di quel monastero venne impartita la benedizione col Ye-

nerabile, preceduta dall'esecuzione di alcuni motetti a quattro voci

sotto la direzione del maestro Capocci che destarono 1' ammirazione

del present! specialmente forestieri. II venerdi appresso vi fu gran
concorso nella basilica vaticana per venerare le ceneri del Santo

Dottore, che ivi riposano nella cappella per cid detta gregoriana, e

fare ]a solenne professione di fede sulla tomba del Principe degli

Apostoli. Alia funzione presero parte i pellegrini inglesi sotto la di-

rezione di Mgr. Heldey visitando dapprima processionalmente la ba-

silica. Quando furono giunti alia cappella di S. Gregorio venne ese-

guita dagli alunni dei Seminarii la sequenza Alma cohors : quindi
tutti si riunirono dinanzi 1'altare della Confessione. Mgr. Radini-Te-

deschi d;sse calde parole suggerite dalla sacra cerimonia, dopo le

quali da tutto il coro s' intono il Credo : ed a quel canto le circo-

stanze del luogo e del tempo davano una solennita commovente.

Altra simile funzione si ripete il sabato seguente a S. Maria Mag-

giore che ricorda specialmente le processioni penitenziali istituite dal

Santo Pontefice. Per tale memoria, dopo un discorso d'occasione te-

nuto da Mgr. Barone, canonico liberiano, vennero cantate le litame

de' Santi e venerata 1'insigne imagine della B. Yergine, indi impar-
tita la benedizione solenne dal card. Vincenzo Yanmitelli.

Finalmente la domenica 10 aprile nella patriarcale basilica di

S. Paolo fuori la porta Ostiense, colla quieta e maestosa semplicita

delle feste monastiche, il Rmo P. d'Hemptinne abate primate dei Be-

nedettini celebrava pontificalmente all'altare papale, per espressa con-

cessione, come gia narrammo, del Santo Padre. Assistevano al so-

lenne pontificale tutti gli Abati delle varie congregazioni ed i reli-

giosi present! in Roma per le feste centenarie
; disposti in lurigo

ordine dinanzi alia confessione accompagnavano la Messa colle piu

pure melodie gregoriane, cantate da numerosa scuola di monaci sotto

la direzione del R. P. Janssens, rettore della Badia di S. Anselmo.

e seguite dalla folia ool piu profondo raccoglimento. Dopo il pontifi-

cale, il p. D. Ildefonso Schuster tenne una conferenza intorno alle

memorie del Santo annesse alia basilica steasa.

3. A compiere la cronaca del congresso ci resta ancora da ricor-

dare la preziosissima Esposizione gregoriana dei codici dalla Biblio-

teca Yaticana in cosi ristretto spazio di tempo ordinata e cosi stupen-

damente riuscita per 1' impulse del p. Ehrle e le attive cure de' suoi

egregi collaborator!. La mostra fu disposta nel gran corridoio che va

dalla Sala centrale al Museo cristiano. Quivi in eleganti scaffali a

modo di doppio leggio, protetti con lastre di vetro da ogni parte si
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vedevano raccolti circa duecento codici component! la piu rara colle-

zione di Yite ed Opere di S. Gregorio Magno, i piu antichi Messali

e Sacramentarii d'Occidente, colla notazione musicale occidentale dal

secolo decimo al decimoquarto, ed altre curiosita librarie del medioevo.

Ognuno puo immaginare qual tesoro ivi fosse per gli studiosi di pa-

leografia e di critica musicale, non essendo per certo sperabile di tro-

vare riuniti, coordinati e corredati anche di preziose note illustrative

tanti codici da poterne fare uno studio comparative come in questa
mostra gregoriana. Ivi si vedevano esposti nelle aperte pagine del

manoscritti tutti i sistemi di notazione per neumi, per accenti di uso

tedesco e di uso francese, la notazione aquitanica, la mista di punti
ed accenti adoperata a Metz, la inglese, la italiana sia della regione

settentrionale, sia della centrale e meridionale. Quale varieta nelle

scritture dei secoli di mezzo di cui ammiravansi cosi ricchi modelli

su quelle pergamene dalla litera Carolina fino al gotico, e quale
utile criterio dalle loro caratteristiche a discernere 1'eta e la prove-

nienza di un testo ! Qualche volta e un povero foglio di guardia, o

la copertura d'un volume, unico avanzo scampato alia distruzione e

su di esso pochi segni di una notazione straniera, o pochi neumi

che il copista ha tracciato per provare la penna ed ora hanno un

prezzo inestimabile.

Tra i cimelii piu curiosi della mostra vedevasi un rotolo sul quale
era trascritto YExultet, intercalando come usavasi, tra le linee del

testo le piu vistose miniature che il popolo distingueva da lontano.

II lavoro e dell' XI secolo ed aveva appartenuto a S. Pietro di Bene-

vento. Ma tutto era degno di esame e di studio in quella splendida
raccolta di cui fu distribuito un accurate catalogo a tutti i congres-

sisti, i quali degnamente apprezzando il favore loro accordato non

lasciarono di accorrervi le lunghe ore per quanto tempo fu messa a

loro disposizione.

4. II giorno principale delle feste era indubbiamente quello desti-

nato alia cappella papale nella basilica vaticana, cioe il lunedi 11 aprile.

La solennita della funzione richiamo, come sempre, una moltitudine di

fedeli d'ogni nazione, quale non si vede che in quel massimo fra i

templi cristiani, dove piu di sessantamila persone si affollavano quella
mattina per venerare la memoria di un grande Pontefice, ed inohi-

narsi sotto la destra di Colui che dopo tredici secoli succede nella

stessa cattedra del supremo pontificate. Le vaste navate erano state

scompartite secondo 1'uso in parecchie sezioni con appositi steccati,

Tra i presenti, nella tribuna dei Sovrani era S. A. R. la duchessa
Paolo di Mecklemburgo-Sohwerin ;

S. A. R. la Granduchessa di Sas-

sonia-Weimar : S. A. R. la vedova contessa di Trani colle persone
del loro seguito : il Corpo diplomatics, i Cavalieri di Malta, il Pa-
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triziato romano nelle loro tribune rispettive; in particolare recinto

sotto la loggia di Santa Veronica erano radunati i pellegrini inglesi :

i pellegrini francesi nella navata traversa de' Santi Processo e Mar-

tiniano, e di contro in quella dei Santi Simone e Giuda stavano i

membri del congresso gregoriano e di quello dei medici cattolici. Un
posto distinto era stato pure assegnato per la famig'ia di Sua Santita;
ed altri recinti riservati specialmente per signore. La guardia pala-

tina, la guardia svizzera, la gendarmeria pontificia prestavano ser-

vizio d'ordine e di parata.

Noi non descriveremo ne il corteggio ne la funzione della messa

papale che gia in recenti occasioni abbiamo riferito distesamente in

queste stesse pagiae della nostra cronaca. II Santo Padre, verso

le 9 e mezzo, disceso nella basilica, tra il suono delle trombe e il

canto del Tu es Petrus intonato dalla cappella Giulia, percorreva la

navata di mezzo, portato in sedia gestatoria tra le fitte ale di popolo

che ossequente al desiderio papaie, notato nei biglietti stessi d' iu-

gresso, si astenne dalle aeclarnazioni e dagli applausi e serbando quel

religiose silenzio, che e dovuto al luogo sacro, si contento di svea-

tolare le pezzuole bianche in segno di gioioso aceoglimento all'amato

Ponteflee che con sorriso paterno benediceva.

Giunto al piccolo trono eretto a sinistra presso il pilastro poste-

riore della cupola, dopo di aver ricevuto Pobbedienza dei Cardmali

presenti in numero di ventisette e di piu che un centinaio tra arci-

vescovi, vescovi ed abbati assistenti, il Santo Paclre intonava Pora

di terza: finita la quale cominciava la rnessa, svoltasi secondo il go-

lito cerimoniale di tali solennita. Una cosa era tutta speciale a questa
festa celebrata in onore del Santo, dal cui norne ebbe faina ii canto

gregoriano. Per espresso desiderio del Santo Padre Pio X, con pen-
siero geniale che era insieme un ricordo storico e una ristaurazione

artistica, la musica destinata ad accompagnare la sacra litureia di

quel giorno fa tutta composta dalle antiche melodie tradizionali gre-

goriane, prendendosi le parti comuni della messa cioe il Kyrie, il

Gloria, ii Credo, dalla Messa detta degli Angeli; il Sanctus e VAgnus
dalla Messa de Beata e le parti proprie come VIntroito, 1' Alleluia,

V Offertorio ed ii post- Communio dalla Messa di S. Gregorio, restituite

alia forma autentica sesondo i codici dai benedettini di Solesmes.

Milleduecento can tori scelti daprli alunni di Seminarii, Ordini, Con-

gregazioni e Collegi ecclesiastici formavano un coro quale difficilmente

si potrebbe uguagliare. Di questi, un nucleo di iorse un centinaio co-

stituiva la Schola propriamente detta, composta di inonaci benedettini,

di religiosi di varii Ordini e di chierici, ed era guidata dal E. P. Jans-

sens. La rnassa corale, che rispondeva alternando colla prima, era in-

vece diretta dal maestro D. Antonio Kella il quale col suo ardore
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ccuninunicativo seppe ottenere tale fusione di voci e coesione di mo-

vimento da meritare gli elogi di tutti gli intendenti. Quel canto po-

tente insieme e pur temperate dalla vastita del tempio si ripercoteva

sotto le volte con leggera oscillazione che non turbava punto 1'unisoao

maestoso. Fin dalla prima nota di terza, qual effetto non produceva

anche nelle piu remote parti della basilica la semplice salmodia colla

sua larga frase, colla pausa solenne per dare spazio all'oncla sonora di

spargersi senza confondersi, coll'avvicendamento della nota piu soave

della Schola cantorum colla piu piena del coro che dominava la folia

e le permetteva di seguire 1'ufficio del giorno sulle pagine diffuse a

tal fine, avverando co>i quella partecipazione del popolo alia preghiera

liturgica che & ne' voti del Santo Padre.

E cosi fu di tutte le parti della messa, eseguite con quella mi-

sura e quelFaccento che danno alia melodia sacra un' impronta tutta

originale. JD>?gna pero di speciale attenzione fu la sequentia in onore

del Santo Pontefice e Dottore che comincia Alma cohors, che per

benigna e speciale concession del S. Padre fu cantata al suo luogo

consueto cioe al terzo Alleluia dopo 1' Epistola. II testo del IX secolo

colla sua notazione musicale venne scoperto dall'egregio sig. H. M. Ban-

nister indefesso ricercatore dei codici vaticani, dove appunto quella

eeguenza era nascosta. Altrettanto strana nella sua letteraria strut-

tura, quanto ricca e fresca nelle frasi e nei ritmi a cui 1'obbliga la

rregolare varieta de' suoi membri, essa riesce uno dei tipi piii carat-

teristici dell'arte gregoriana in tali composizioni : e venne con piacere

riudita alia fine del pontificate, inentre il corteggio faceva ritorno alia

cappella della Pieta.

Ci fu chi trovd I'eseeuzione alquanto uniforme di colorito; difetto

forse difficile a schivarsi trattandosi di una ma?sa corale cosi nume-

rosa e di un tempio cosi vasto. Ma quel che fa sorridere e il leg-

gere nella Tribuna, per esempio, che i tecnici erano severi non

contro la musica oggi scelta, mi contro il metodo poco drammatico

nell'esegairla : manifestamente essi erano andati alia Messa in San

Pietro cogli stessi criterii che a una serata teatrale, Qaando poi la

Tribuna aggiunge che la vastita della basilica non permise special-

meate ai lontani di sentire tutte le ondulazioni melodiche del canto...

noi la consiglieremmo un'altra volta di mandare alia funzione un re-

porter che non sia sordo. Quello tieiritalie invece aveva si buone

orecchie che senti perfino gli applausi, che non vi furono, e la be-

nedizione dal podio, che non fu data... Ma si sa da un pezzo che le

orecchie deiritalie sono molto... acute !

I cantori della Sistina che in tale occasione avevano ceduto il

posto principale al coro gregoriano, seppero tuttavia trovare il tempo
di fare udire in varii punti della lunga cerimonia quattro motetti
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della polifonia palestriniana, cioe VExultzte justi del Yiadana, Filiae

Jerusalem del Gabrielli, Bealus vir del Palestrina, 1' Oremus pro Pon-

tiftce del Perosi, di studiata esecuzione, ma che pur troppo non po-
teva gustarsi che dai piu vicini.

Dalla celebrazione del XIII centenario di S. Gregorio Magno 1'animo

di Pio X non pote a meno certamente di goiere nel vedere appagati
i suoi voti e per 1'onore reso al Magno Pontefice e per la solenne

affermazione, dicemmo quasi 1'alta consecrazione data a quella riforma

della musica sacra che le ragioni di decoro nella liturgia la fedelta

alle tradizioni ecclesiastiche, il retto gusto nell'arte gli avevano fatto

intraprendere all'alba stessa del suo pontificate.

5. E tale soddisfazione il Santo Padre mostro nel ricevimento dato

ai congressisti ed al comitato gregoriano nelle ore pomeridiane del

mercoledi seguente. Esso ebbe luogo nella sala del concistoro dove a

sinistra del trono era messo in buooa luce il quadro offerto dal Co-

mitato a Pio X in memoria delle feste, rappresentante S. Gregorio in

atto di benedire, lavoro del sig. Koland, circondato da una severa

cornice di quercia intagliata ed ornata dello stemma pontificio. All'en-

trare del Papa colla sua Corte tutta la sala scoppio in prolungati ap-

plausi a cui Egli soffermatosi lieto e sorridente nel volto, rispondeva

con paterno gesto della mano. Fatto silenzio, S. E. il Cardinal Yicario,

presidente del Comitato, lesse un indirizzo nel quale, ricordata la no-

bile Enciclica intorno a San Gregorio, ringrazio Sua Santita di aver

intrapreso sulle orme del Grande Pontefice la restaurazione in Cristo

come di ogni altra cosa cosi anche di quel canto che tanto decoro

apporta alia sacra liturgia, con vantaggio della pieta e delFarte.

Sua Santita, levatosi, con parole piene di affetto e di commozione

voile dirsi riconoscente di quanto dal Comitato era stato adoperato

in onore di quella magnifica figura di cittadino di Roma, d'ltalia,

del Mondo
,
che colla sua azione pubblica provo < come il Papato e

Tunica fonte di civilta, 1'unico baluardo di giustizia . II segreto di

quella azione era la santita : innalzato alia cattedra di S. Pietro in

tempi terribili, egli chiamo intorno a se il popolo e Tinvito a pre-

gare con lui... diede un'impronta ammirabile all'educazione del clero

ben sapendo che come & il clero e il popolo e per render santo il

popolo bisogna prima santificare il clero . Si auguro di poter imitare

il suo Santo predecessore e ringraziando nuovamente tutti della loro

figliale devozione, impart! la benedizione apostolica. Indi sceso dal

trono, non potendo vedere singolarmente le centinaia di persone pre-

senti, diede la mano a baciare ai membri del Comitato che lo cir-

condavano, e dato uno sguardo al quadro benedisse il pittore e tra

nuovi applausi si ritiro.

6. Di commovente ed incancellabile effetto per la viva scena dei
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monumenti local! riusci la festa celebrata nella basilica del Santi

Nereo eel Achilleo alle catacombe cli Domitilla sulla via Ardeatina per

cura del Comitato gregoriano e del Collegium cullorum martyrum, in

memoria di San Gregorio che in questa stessa basilica recito la sua

omelia XXVIII per la festa titolare dei due santi : e nello stesso

tempo ad onore dei Martiri della persecuzione dioclezianea di cui cade

nel corrente anno il sedicesimo centenario. Quelle sacre mura erano

state ornate a festa come doveva farsi gia nei giorni trionfali

de' Confessori di Cristo
;

alle pareti delle navate grandiosi trofei

di palme con corone di alloro
;

fasci di mirto intorno alle colonne i

cui capitelli erano incoronati di fiori
;
verdi festoni si stendevano e

s' intrecciavano in giro, ed in mezzo a loro eul fondo dell'abside al

disopra della cattedra episcopale la veneranda figura di S. Gregorio,

felicissima ricostruzione, secondo la descrizione di Giovanni diacono,

del prof. Wuescher-Becchi. A compiere la decorazione sopra 1'altare

scendeva dall'alto la riproduzione di un'antica sospensione votiva rap-

presentante il monogramma costantiniano da cui pendeva una targa

cohe parole vincit, imperat, regnat, e sotto uaa corona gemmata con

croce bizantina, disegno del barone Kanzler.

Alle 10 si die principio al rito col canto di Nona dopo la quale

pontifico il card. Rampolla del Tindaro, patrono del Collegium, assi-

stito da Mgr de Waal presidente dello stesso collegio, da Mgr Riggi

prefetto delle Sacre Cerimonie e da Mgr. Wilpert, il chiaro illustratore

delle catacombe, servendo all'altare il Seminario Romano. II coro della

chiesa dell'Jimma diretto da Mgr Miiller esegui i proprii gregoriani e

le parti della Messa tratte dal Yittoria e dal Palestrina. Al vangelo
fu letta dal diacono 1'omelia da noi sopra ricordata nella quale in tono

cosi patetico il Santo Pontefice lamenta i mali da cui Roma era circon-

data ed oppressa. Dopo il pontifioale il barone Kanzler tenne in

francese una conferenza sopra le memorie di S. Gregorio e le feste

centenarie dei martiri, di cui parlo pure Mgr. Cascioli in altre riu-

nione nel pomeriggio.

Numerosissima ed eletta radunanza riernpieva la basilica dove in

posto riservato notavasi anche la principessa di Meklemburgo Scirwerin

col suo seguito. La mattina ad evitar confusione si era dovuto escht-

dere le persone non munite di tessera : che poterono poi prender parte

alia cerimonia pomeridiana.

Finalmente la sera dello stesso giorno si pose fine alle feste con

una funzione di ringraziamento nella basilica di S. Giovanni laterano.

7. Erano appena chiuse le solenni commemorazioni gregonane,

quando una nuova festa dell'arte riapriva le sale del Yaticano che

omai da quattro secoli non avevano veduto la pari. Nei primi giorni
di aprile il pubblico romano aveva applaudito due nuovi lavori del
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ch. D. Lorenzo Perosi, lo Stdbat Mater ed il Qiudizio Universale.

Era desiderio ben legittimo per il dire' tore della Cappella Sistina di

coronare gli applansi con quelli del pontefice il quale, continuando

la benevolenza del Patriarca verso il giovane Maestro di S. Marco,

segui sempre con favore i progressivi trionfi di lui nel campo di

quell'arte musicaie di cui anche in mezzo alle cure piu gravi Pio X
conserva un gusto squisito. E quel desiderio venne adempiuto. Con

ottimo provvedimento fu adattata a tal fine la Sala Regia, ove alia

parete rispondente alia cappella Paolina fu eretto uno spazioso palco

a gradmata coperto di panno verde, il cui primo rialzo piu ampio
serviva per 1' orchestra. Alia parete opposta fu pure innalzata una

nobile tribuna ornata di veiluto cremisi con galloni d'oro
;
nel cen-

tro di essa il trono papale e ai suoi fianchi tre ordini di sedie pel

Cardinali.

Perpendicolarmente alia tribuna erano state disposte lunghe file

di sedie per gli invitati, con una stretta corsia in mezzo, in modo

che tutti vedessero da un lato il trono papale dall' altro i cantori.

Sotto la tribuna stessa, in ricinto separate, stavano le sorelle e la

nipote di Sua Santita. Nella sala assistevano i signori e le signore

del Corpo diplomatico e della nobilta romana, ed un certo numero

di prelati, inembri della Corte pontificia, ed invitati con tessera per-

sonale, quanti ne poteva ammettere lo spazio disponibile.

Alle 10 la sala era gremita : gli artisti al loro posto, tutti in abito

nero : (le signore col velo in capo, gli uomini con cravatta bianca).

Principali esecutori erano le signore Karola, soprano, e Bruno, con-

tralto: ed i signori Marconi, tenore, e GHroni, baritono: con essi un

coro di circa duecento sessanta voei, ammaestrato dal barone Kanzler,

e 1'orchestra massima di Roma concorrevano a dare alle nuove composi-

Kioni pe-'osiane la piu splendida interpretazione che si potesse desi-

derare. Aile 10 e mezza precise il Santo Padre entro nella sala in

mezzo al silenzio rispettoso dell'adunanza sorta in piedi a riceverlo.

Salito alia tribuna, appena egli si fu seduto, ossequiato dai Cardinali,

circondato dal Nobile suo seguito e dagli ufficiali di servizio, il maestro

Perosi diede il segno d'attacco e le prime note dello Siabat Mater

si d ffusero soavemente tra la piu vi?a attenzione dell'eletto uditorio.

La brevita di questa relazione non ci permette di analizzare i pregi

che danno un' impronta cosi personale alia composizione: diremo solo

che la musica omogenea nella forma e pur sempre varia e ricca di ef-

fetto, sempre espressiva ma castigata, assorbe 1'animo nella mestizia

del ttsto che si svolge con non interotta ispirazione fino all'ultima

strofa Quando corpus chiusa con un beliissimo concertato ed una feli-

cissirna frase sulle parole Paradisi gloriam di mirabile dolcezza. L'ap-

plauso che avrebbe voluto scoppiare fu trattenuto dalla preserza del
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Pontefice : ei appena 1'uditorio ebbe tempo di riaversi dalla profonda

impressione del magnifico lavoro, che subito altra e piu profonda

impressione si prepara colle pagine seguenti dell' Oratorio sempre

ispirate alia stessa spontaneita ed efficacia melodica, ma di disegno

piu largo e di effetto piu vibrato ed intense. L'azione si apre col

soave canto di due anime, seguite poi dal coro, sulle parole Eecor-

dare Jesu pie, ad invocare la pieta divina neli'ora tremenda dell'uni-

versale giudizio : quindi in una lunga pagina orchestrale di forza

sempre crescente e descritto il dramma della valle di Giosafat. Un

doppio gruppo di trombe il cui squillo alternato, insistente, scoppia

infine con potenza irresistibile, era stato collocate per 1'effetto acustico

sull'alto cornicione della volta della Sala. L'apparir della croce in

cielo, e annunziato dall'orchestra col noto tema della Passione,

uno dei piu indovinati. Lo Spirito della Giustizia ammncia il Giu-

dizio: gli angeli cantano le beatitudini con un coro a dialogo di squi-

sita bellezza : dopo di che la voce del Redentore con una larga me-

lodia pronuncia la prima sentenza Venite benedicti: esurivi enim etc.

alia quale segue un'altra deliziosa frase interrogativa : Domine quando
te vidimus esurientem etc. chiusa poi con un tema di carattere ambro-

siar.o sopra le parole In te Domine speravi. L'orchestra descrive la

pienezza della beatitudine e 1'angelo intona 1' Inno della pace, un

gioiello di melodia per soprano accompagnato da tutto il coro : e il

punto culminante dell' intiero lavoro.

A questo punto tutti gli sguardi si voltarono al Santo Padre il

quale con lie to sorriso fece atto di plauso subito imitato a gara dai

presenti, e mostro desiderio di riudire quell' Inno veramente angelico:

nel che fu subito obbedito con piacere di tutti e con uguale successo.

Dopo breve pausa 1'attenzione & richiamata alia seconda parte del-

1' Oratorio che rappresenta il quadro della Giustizia. Essa corre piu

rapida, spigliata, diremmo quasi piu omogenea ed efflcace della prima.

La condanna dei reprobi, il coro dialogato sulle parole Domine quando
te vidimus, come nella prima parte, ma con espressione pieoa di so-

spensione e di terrore, poi la voce tonante di Cristo discedite a me,

maledicti, a cui succede lo straziante Nos insensati dei dannati pro-

rompente in altissime grida incalzate dalle trombe che riprendono il

tema iniziale, formano una scena tragicamente sublime che soggioga

gli uditori coll' Inno della Giustizia maestrevolmente intrecciato tra

il contralto e il coro. Maestoso epilogo di tutto il poema sorge un
coro finale che scioglie un inno di trionfo dove si riaffaccia il tema

della Eisurrezione e lascia I'animo rapito nel piii sincere entusiasmo,
che anche qui scoppio in generale applauso.

Un altro applauso altrettanto caloroso saluto il Santo Padre al

suo levarsi : ed Egli benedicendo amorevolmente 1'assemblea si ritiro

1904, vol. 2, fasc. 1293. 23 30 aprile 1904.
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nelle sue stanze dove ricevuti in particolare udienza i principal! ese-

cutori presentatigli dal maestro Perosi, a ciascuno donava come ricordo

una grande medaglia d'ore, congratulandosi con loro della bella ese-

cuzione che certo non poteva avere quadro piu solenne ne successo

piu onorato.

7. Riferiamo brevemente le udienze concesse dal S. Padre a nu-

merosi pellegrinaggi, ad istituti cattolici e ad important! personaggi

giunti in Roma nel mese di aprile.

Nel di 5 una larga rappresentanza del Convitto di Strada nel

Casentino, presentata dal Rettore il Revndo P. DeH'Olio d. C. d. GK,

ofBriva in dono al S. Padre dodici caiici insieme con una elegante

pergamena, in cui si leggevano bei versi sciolti dettati dallo stesso

P. Rettore del Convitto. II S. Padre lesse la pergamena e prendendo
occasione da un bel pensiero, espresso in quei versi, rivolse acconce

parole agli alunni, coi quali si trattenne paternamente.

Nel giorno 12 il Sommo Pontefice riceveva un gruppo di pelle-

grini francesi di Montpellier, guidato dal proprio vescovo. Devono

essere anche ricordate le udienze concesse alia signora Contessa Ma-

ria Carolina Hay de Bouteville di Parigi, nipote di Mons. De Merode,
che presentava a Sua Santita un grandiose ed artistico astuccio in

forma di gondola veneziana contenente trecento medaglie in argento,

alluminio e bronzo, rappresentanti la Concezione da un lato e Pio X
dall' altro

;
a una deputazione delP Unione Cattolica inglese con a

capo Lord Denbigh, e a un gruppo di pellegrini francesi della dio-

cesi di Amiens. Nel di 15 aprile piu di duecento pellegrini spa-

gnuoli della diocesi di Paleneia condotti dal vescovo Mons. Enrico

Almaraz y Santos furono presentati al S. Padre da Sua Eminenza il

card. Yives y Tuto.

Nel pomeriggio del giorno 18 ammise in particolare udienza un

numeroso pellegrinaggio belga, indetto dall'Associazione della stampa

cattolica di quella nazione. I signori Giov. Huyghe, presidente del-

1'Associazione, il signor Leone Mallid, segretario, i signori Augusto

Van Nylen, Camillo Cauchie e Leone Mallie figlio, quali rappresen-

tanti della predetta Associazione, rimisero al Santo Padre un gene-

roso obolo.

Infine di particoiare importanza furono le udienze che il S. Padre

concesse nel giorno 20 di aprile. Nel mattino ricevette in udienza i

component! dei diversi istituti storici stranieri resident! in Roma, pre-

sentati da Mons. Fraknoy, Presidente dell' Istituto Storico Ungherese,

il quale rivolse un interessante discorso alia Santita Sua, che degna-

vasi rispondere, esprimendo il Suo compiacimento per 1'attivita di-

mostrata dagli stranieri per gli studi storici riguardanti le varie

nazioni.
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All' udienza erano present! per 1' Istituto storico di Francia :

Monsignor Duchesne, Signori Constant, Dubois, Maynial, Perinel,

Zeiller, Albertini, Bourgin, Martin, Hazard, Nonaillac
; per 1' Istituto

storico inglese : signori Bliss e Twimlow : per 1' Istituto storico au-

striaco : signori prof. Pastor, Pogatscher, Dengel, Watzl, Trautmann,

Novack, Ptasnik, Kuntz, Horna, Singer, Sehmidlin : per 1' Istituto

svedese : Signori Yon Toine, Biaudect, Bergstrand : per 1'Istituto sto-

rico ungherese : Monsignor Fraknoy, dottor Luksics, signori Hadzsegn
e Czaich : per la Societa di Gorres per gli studi sociali di Germania :

Monsignor Ehses e signori Schaefer, Van Gulik e Baumstark, e final-

mente per 1' Istituto storico prussiano il prof. Kehr, Goller, Schell-

hass, Meyer, Wittichen, Priesark.

Nel pomeriggio poi Sua Santita, accompagnata dalla sua corte

e dai cardinali Andrea Ferrari e Alessandro Saminiatelli, discendeva

nella Basilica Yaticana, ove si erano radunati circa seimila pelle-

grini delle regioni della Lombardia, del Yeneto, dell'Emilia, della

Komagna, della Toscana, delle Marche, deH'Umbria, facenti parte del

grande pellegrinaggio italiano, indetto dall'Apostolato della preghiera,

ed organizzato dal Emo P. Giovanni Battista Yitale, dei Barnabiti,

Parroco di S. Carlo ai Catinari in Koma. Questi presento a Sua San-

tita i varii capi-gruppi del pellegrinaggio e 1'obolo dei pellegrini. Al-

Pudienza assistevano anche i Yescovi di Fiesole, di S. Miniato, di

Borgo S. Donnino, di Yolterra, di Colle Yal d' Elsa e Monsignor

Fontana, Yescovo di Crema. I pellegrini si schierarono lungo la na-

vata centrale della Basilica ed intorno alia Confessione ed all'Abside,

e tutti poterono baciare la mano al Santo Padre, che a piedi, percor-

rendo le lunghe loro file, soffermavasi avendo per tutti parole di so-

vrana benevolenza.

In Palermo il di 14 aprile alle 1,25 pom., dopo aver ricevuto i

Sacranienti della Chiesa, passava a miglior vita il Cardinal Pietro

Celesia, Arcivescovo di quella stessa citta, in cui sorti i natali il 13 gen-
naio 1814. Di lui si occupd gia recentemente in piu lieta circostanza

il nostro periodic, mostrando quanto i suoi meriti e le sue singolari

virtu fossero apprezzate dal Sommo Pontefioe Pio X, alia cui elezione

pero non pote concorrere, essendo stato per malferma salute iinpedito

d' intervenire al Conclave. Ancor fresco di eta, vesti 1'abito di S. Be-

nedetto, e dopo avere sostenute con onore le piu alte cariche dell'or-

dine fu da Pio IX prima eletto vescovo di Patti, quindi promosso al-

1'arcivescovado di Palermo, e infine da Leone XIII fu create Cardinal

ai 10 di novembre 1884. Quanto fosse amato nella sua diocesi^ che

ricordava la singolare carita da lui mostrata specialmente in occa-

sione del colera che funesto Palermo nel 1885, apparve in piu cir-

costanze e per ultimo nei funerali che riuscirono imponenti, e ai



356 CRONACA

quali presero parte tutte le autorita politiche, civili e militari. L'im-

peratore di Germania, udita la notizia della morte, invio ai parent!

dell'esimio porporato un telegramma di condoglianza.

II.

COSE ITALIANS

1. Congresso generale socialista di Bologna. 2. Circolari del nuovo gran
Maestro della massoneria. 3. Procedimento dell'inchiesta gull'on. Nasi.

4. Crociera e ritorno dell' imperatore a Berlino. 5. L'arrivo e il

soggiorno del Sig. Loubet a Roma.

1. I nostri lettori ricorderanno le due diverse tendenze o fazioni,

sorte nel seno del partito socialista fin dall'ultimo congresso generale

d'Imola, e chiaramente manifestatesi nella riunione regionale tenuta in

Brescia dalle sezioni lombarde nel febbraio di quest'anno. In Brescia i

rivoluzionari o intransigent! si trovarono di fronte ai riformisti e vin-

sero. Allo sciogliersi di quella riunione, il Soldi, compiacendosi del-

1'esito, si augurava che con essa si fosse tracciata la via al prossimo

congresso generale, per la cui sede fin d'allora si accennava Bologna.

Infatti in questa citta il giorno 7 cominciavano ad arrivare dalle

diverse region! d' Italia i rappresentanti del Congresso. II municipio

popolare di Bologna largheggid di ogni sorta di gentilezze. Concesse

ai congressisti la magnifica sala del Teatro comunale per tenervi le

adunanze, e il sindaco repubblicano Goiinelli invid anche una lettera

di saluto al presidente. Sono atti di ospitalita, che meriterebbero mag-

gior lode, se si fossero praticati anche coi rappresentanti del partito cat-

tolico, quando si adunarono nella medesima citta, perche la vera

cortesia e universale. Nei mattino del giorno 8 poi circa mille con-

gressisti del partito socialista erano raccolti nella sala insieme coi

rappresentanti e inviati della stampa italiana. Anche qui, come a

Brescia, il punto principale da chiarire era la condotta del partito

socialista rispetto al governo, alle istituzioni vigenti e alia classe bor-

ghese. Inoltre molte gravi questioni si proponevano alia boluzione dei

congressisti, tra le quali ne ricordiamo una sulla massoneria e un'altra

sulla calata in Italia delle Congregazioni francesi. Fu acclamato presi-

dente Andrea Costa che rivolse a tutti un invito alia unione e concordia

del partito. Ma erano parole vane. Fin dalle riunioni preparatorie si

pote capire agevolmente che invece della desiderata concordia sarebbe

cresciuta la confusione, specialmente per i meriti dell'on. Ferri. Quest!

atteggiaiidosi a pacificatore, ai due antichi partiti seppe aggiungere un

terzo, che pure ammettendo la lotta di classe, sostenera doversi con-

servare 1'unita d'azione tra le diverse fazioni del socialismo, e che si
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disse partito del Centro, il quale a sua volta si suddivise in Centre

destro e Centre sinistro. II primo sostenuto dall'on. Kigola non esclu-

<deva 1'appoggio al governo, mantre 1'altro sostenuto dal redattore capo

deirAvantif (perche 1'on. Ferri nelle riunioni preparatorie, forse per

prudenza, non comparve mai) negava assolutamente qualunque appog-

,gio. Coma si possa poi congiungere 1'unita d'azione positiva con idee

e fazioni tanto diverse e cosa che non pote intendere neppure lo stesso

Andrea Costa, il quale per questo motive ricuso di dare il suo voto.

La discordia domino in tutti i giorni in cui stette adunato il

congresso e nei seguenti, e comincio subito dopo la nomina del pre-

sidente. Essendosi fatto il nome di Costantino Lazzari, che presiedette

alia riunione di Brescia, per 1'ufficio di uno del 4 vicepresidenti, in

mezzo alle invettive dei partiti si levarono si gravi ingiurie e insulti

contro di lui che, non ostante la difesa fattane dal Labriola, bisogno

pansare ad altri. Si tennero due sedute al giorno ;
ma le ciarle furono

molte, e la discussione dell'atteggiamento del partito rispetto al go-

verno e alle istituzioni, la quale comincio nella seduta pomeridiana
del primo giorno, oscupo quasi tutto il tempo. A variare la mo-

notonia dei discorsi venivano opportune le grida, gli urli, i rumori,

le ingiurie improvvisate, e quando nel terzo giorno non basto piu la

lingua si aloperarono le mani e i bastoni. L'on. Ferri, nel suo di-

scorso, combattfc 1'ordine del giorno del Bissolati, riformista, perche
induceva a partecipare al governo, quello del Labriola, rivoluzionario,

perche induceva alia estrema violenza, e sostenne la lotta di classe,

Tunita del partito, il rispetto delle minoranze alia maggioranza e la

necessita di opere dirette alia educazione morale e civile del partito.

Ecco 1'ordine del giorno da lui presentato :

II Congresso, ritenuto che il metodo della lotta di classe non

ammette 1'appoggio a nessun indirizzo di Governo, ne la partecipa-

zione dei socialisti al potere politico, afferma che per 1'opera complessa
del partito socialista, sono necessarie molteplici forme di azione quo-

tidiana, intesa all'educazione delle coscienze socialiste, alia demoli-

zione critica dei sistemi di sfruttamento e di parassitismo e alia con-

quista proletaria di riforme economiche, politiche, amministrative

col rispetto delle minoranze, per cui il deliberate della maggioranza
afferma nell'opera solidale di tutti i socialisti Punita del partito. >

Finalmente il giorno 11 si venne ai voti. Quattro erano gli ordini

del giorno. Si stabili di votare contemporanearnente prima i due estremi,

cioe quello dei riformisti presentato dagli onorevoli Bissolati e Tu-

rati, e quello dei rivoluzionari presentato dal sig. Labriola
; poi, se

questi due fossero respinti, si doveano votare i due ordini del centre.

Si stabili inoltre che la votazione non si facesse per capo ma per rap-
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presentanza ;
vale a dire che ciascun congressista non desse soltanto

il proprio voto, ma tanti voti quanti sono gli iscritti che ciascun de-

legate rappresentava. Dope il mezzodi del giorno 11 comincid la vo-

tazione dei due ordini del giorno dei riformisti e dei rivoluzionari e

continue nel pomeriggio. Diamo qui i due ordini del giorno. Quello
del Bissolati diceva : II Congresso riaffermando che il Partito in

rapporto a qualunque forma e indirizzo di governo borghese deve

conservare sempre il carattere autonomo di parkito della classe pro-

letaria, il cui fine e la redenzione del proletariate dallo sfrutta-

mento capitalistic, dichiara che, pur conservando questo carattere,

esso pud dare il suo appoggio a indirizzi di governo i quali offrano

sufficiente affidamento di favorire la conquista per parte del proleta-

riate di quelle riforme ond'esso, in un determinate periodo, ha piu

urgente bisogno ; e, riguardo alle vigenti istituzioni, dichiara il pro-

posito di continuare a valersene, salvo convergere i suoi sforzi a ot-

tenerne il mutamento dove e quando esse si presentino come ostacolo

immediato alle rivendicazioni proletarie.

L'ordine del giorno del Labriola, quasi uguale a quello di Brescia,

cosi conclude :

II Congresso, mentre riconferma di non avere alcuna pregiudiziale,

e d'avviso che i propagandist debbano rivolgere la loro azione pure
nel sense di diffondere e generalizzare la coscienza della inconcilia-

bilita evidente fra il proletariate e la monarchia. Considerando infine

che mentre Pazione parlamentare del partito culmina nell'opera di

agitazione, nella abilitazione del proletariate alia gestione dei pub-
blici affari e nel controllo sopra gli atti del governo, il partito stesso

ritiene che non sara nei parlamenti risoluta non pure 1'abolizione

della proprieta capitalistica, ma neanche realizzate tutte quelle an-

teriori conquiste politiche ed economiche, che sono all' infuori della

costituzione italiana. II Congresso riafferma di non rinunziare ad al-

cuno dei mezzi di attacco e difesa centre il governo e di riservarsi

anche 1'uso della violenza nei casi in cui fosse necessario.

Ci piace di riportare 1'esito della vetazione. Tutti i congressisti

che avevano diritto al voto rappresentavano circa 32 mila iscritti.

Yotarono per Bissolati 316 congressisti che rappresentavano 12,255

iscritti nelle sezioni del partito; votarono per Labriola 198 congres-

sisti che rappresentavano 7410 iscritti
;

si astennero 305 che rap-

presentavano 12,560 iscritti. Quantunque Fordine del giorno dei rifor-

misti ottenesse una grande vittoria rispetto agli avversari, pure non

avendo raggiunto la maggioranza assoluta, per la quale si richiede-

vano piu 16 mila iscritti, si passe alia votazione dei due ordini del

centre. In questa seconda votazione i riformisti votarono per il centre
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e i rivoluzionari votarono in favore del centro sinistro, sicche

-si ebbero le seguenti cifre ufficiali :

Delegati che potevano dare il voto 804. Iscritti rappresentati 31,340.

Delegati che votarono per il centro sinistrp (on. Ferri) 424. Iscritti

rappresentati 16,304.

Delegati che votarono per il centro sinistro (on. Rigola) 377. Iscritti

rappresentati 14,844.

Delegati che si astennero dal votare 3. Iscritti rappresentati 200.

Acclamazioni e grida diverse accolsero la vittoria dell'on. Ferri,

che riusci a trionfare a danno della chiarezza delle idee necessaria a

qualunque partito. Se 1'on. Ferri non si fosse abilmente frapposto fra

il Labriola e Bissolati la vittoria avrebbe arriso al Turati, suo an-

tico avversario politico.

Tralasciamo le ingiurie e i clamori che si sollevarono durante la

votazione. Quello che ebbe la peggio fu il famoso Parpagnoli, dive-

nuto noto per lo sciopero generale accaduto a Koma. Tal cumulo

d'invettive piovve sopra di lui da qualunque partito, allorquando

diede il suo voto, che venne sospesa la seduta per dieci minuti. La

votazione duro fino alle ore 21. Nella riunione, che si tenne nello stesso

giorno immediatamente dopo la votazione, si decise che la direzione

del partito fosse composta di 9 membri dei quaii 7 eletti dal congresso e

presi dal partito della maggioranza, del direttore dell' Avanti, Ton. Ferri,

e finalmente di un deputato del gruppo parlamentare da eleggersi

dai colleghi.

I sette membri eletti dal congresso furono i signori Q-uarino, Soldi,

Fabi, Marangoni, Lerda, Croce e Longobardi. L'on. Ferri ebbe anche

molte lodi e acclamazioni come direttore del giornale Avanti! Si do-

veano ora cominciare a discutere le proposte presentate al Congresso ;

ma quando il sig. Berti presento la sua proposta
'

contro la massone-

ria, quasi tutti donaandarono la chiusura, e cosi in quella sera il

Congresso si chiuse al grido di Viva Ferri. Notiamo alcune cose. II

ongresso che fu detto il trionfo dell'equivoco, lungi dal chiarire le

idee, ha cresciuto la confusione. Inoltre nel giorno dopo il congresso

circa 200 dei congressisti che aderirono alPordine del giorno Bissolati,

raccolti nella sala della societa operaia di Bologna, votarono un ordiae

del giorno in ctii confermavano le proprie idee e nominavano una speciale

commissione, perche in modo conforme a queste idee iniirizzasse e pro-

niovesse i lavori, le associazioni della propria fazione e la tuteiasse dalla

sopraffazione della maggioranza. In secondo luogo non si concluse nulla

su importanti question!. Quella sulla massoneria biasimava la con-

dotta di alcuni deputati socialist! i quali per essere ascritti alia setta,

danno il proprio voto non secondo gli interessi del proletariate, ma
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secondo gli obblighi massonici; il che si e visto anche recentemente

nella legge sul riposo festive e nelPinchiesta sull'on. Na^i.

Questo congresso fa vedere sempre megJio che il partito socialista

italiano va soggetto ad una crisi, dalla quale il tempo mostrera come

potra uscire.

Frattanto il^giorno 13 aprile, mentre 1'on. Ferri assaporava i

trionfi di Bologna, la corte di Appello di Roma, quasi per ricordargli

di essere uomo, respingendo il suo ricorso, confermava la nota sen-

tenza del Tribunale sulla querela dell' ammiraglio Bettolo, e in-

sieme col gerente dell
1Avanti ! lo condannava ai maggiori danni e

alle maggiori spese.

2. II nuovo gran maestro della massoneria, Ettore Ferrari, sul

principio di aprile indirizzo alle logge due circolari. Nella prima,
tracciando il programma delle opere a cui la ruassoneria deve atten-

dere, raccomanda primieramente di promuovere la legislazione sociale,

di combattere quei conservatori che per le elezioni amministrative o

per qualunque altro fine si uniscono ai clericali, fa la solita tirata

contro i'invasione delle congregazioni religiose, e propone la laiciz-

zazione delle scuole e 1' istituzione di scuole popolari atee. Staremo
a vedere con quale zelo la massoneria si occupera di legisla/ione so-

ciale, essendo stata la principal causa per cui fece naufragio la be-

nefica legge sul riposo festive.

Piii interessante e la seconda circolare in cui la massoneria, at-

teggiandosi a patrona della giustizia, espone abilmente il modo, onde

potrebbe salvarsi la reputazione delPon. Nasi. Ettore Ferrari per giu-

dicare la condotta di costui, ha ordinato una inchiesta interna dei

fratelli massoni. Riproduciamo la circolare, importante anche per gli

encomi tnbutati all'on. Nasi. Un uomo che milito onorevolmente nelle

nostre file e che ebbe meritate siinpatie fra noi, come le ha avute fra i

proprii concittadini, in Parlamento e nel Paese, per il nobile iugegno,

per vita specchiata, per sensi sinceramente democratici, e sotto il peso

di gravi accuse. Avversari vecchi e nuovi ne traggono argomento per

una irosa campagna a danno della massoneria, invisa agli uni per la

secolare lotta contro i nemici del progresso, rea agli occhi degli altri di

non servire gli interessi particolari di scuole politiche, ma di proseguire

serenamente il programma per il quale ha combattuto e combatte in

tutto il mondo, forte, piu fortunata nell'azione sua, pill rispettata la

dove piu profonda ed evoluta e la coscienza civile. E costoro vanno-

favoleggiando di tentati salvataggi, di inconfessabili complicita e, con

abusato metodo di polemica, la colpa imputata ad uno solo tentano

di gettare ad una intera istituzione. Non curiamo il clamore e cam-

miniamo diritti per le vie che ci segnano le leggi massoniche levando
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11 pensiero a quelle cime a cui non giungono ne le suggestioni del

entimento, ne gli influssi delle passioni partigiane. Nessuna bene-

merenza, nessuna altezz* di grado e d'ufficio, puo trattenere 1'austera

giustizia che & fondamento dell'ordine costro. Se il fratello Nunzio

jNasi ha mancato a principii della morale pubblica e privata avra la

sorte che si merita. II Goverao dell'ordine procede ad una inchiesta

per assodare tutte le responsabilita morali che daU'esame rigoroso e

ereno dei fatti potranno emergere e provvedera poi in conseguenza.

Attendano duaque, i fratelli, calmi e fiduciosi, e, pur fra gli attacchi

di quest'ora crucciosa, ritemprino le energie a nuove battaglie. Fare

e patire sono forti cose e degne di noi. Gradite il mio fraterno saluto. >

Kicordiamo in questa occasione che lo scisma tra il Grande Oriente

di Milano e il gran Maestro di Roma non solo non e stato sanato colla

elezione del Ferrari, ma in questo ultimo tempo per lo scambio di

reciproche ingiurie si e anche inacerbito. Dopo che cominciarono le

.accuse contro il sig. Nathan, che fini col dare le dimissioni dalla oarica

di gran Maestro, Ton. Malachia de Cristoforis, Grande Oriente di Mi-

lano, scriveva in una lettera che la massoneria milanese non voile

aver nulla di comnne con quella immorale dei Lemmi e dei Nathan.

Pero a mostrare la verita di questa dichiarazione, il sig. Nathan invid

al Tempo di Milano una lettera, in data del di 8 aprile, in cui si

narrava che nella scorsa estate tra lui e 1'on. de Cristoforis era stata

concordata una formola, per cui la massoneria milanese si riuniva alia

massoneria immorale di Roma. II nuovo gran Maestro Ettore Ferrari,

per confermare questa notizia e respingere le accuse dei dissident!

di Milano contro la massoneria di Roma, fece pubblicare nei giornali

la seguente deliberazione :

La giunta del grande Oriente d' Italia... constatato che i mas-

soni dissidenti di Milano non essendo riusciti in quasi dieci anni a

distogliere veruna forza della grande famiglia massonica nazionale

(tanto che il loro capo fece pratiche e prese accordi per la fusione)

tentano ora traendo triste partito dalle accuse a un uomo (I'on. Nasi)
di gittare il vituperio su tutta un' istituzione e di richiamare colle

insinuazioni quella adesione che non poterono guadagnarsi colle

opere ; deplora la forma, il contenuto e gli obbietti di quella pub-
blicazione e ne abbandona gli autori al giudizio della legge e di tutti

gli onesti .

Tali ingiurie reciproche giovano a mostrare sempre piu chiara-

mente che una massoneria vale 1'altra, o, secondo un'espressione po-

polare, sono ambedue farina di uno stesso sacco.

3. Nonostante le difese massoniche, non passa di che non si re-

chino nuovi documenti o accuse sulla condotta dell'illustre exmini-

stro della pubblica istruzione. II comm. Lombardo e sempre irrepe-
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ribile, anzi poiche da cosa nasce cosa, un altro mandate di cattura?

e stato spiccato contro di lui per un fatto in cui 1' on. Nasi non

avrebbe nulla che vedere. Si tratta che egli con molti raggiri riusci

a farsi nominare curatore del fallimento della forte ditta industriale

Salvo. L' affare era lucrosissimo, perche il fallimento ascendeva a

parecchi milioni. II prof. Lombardo (che non era ancora ne cava-

liere ne commendatore) in sette anni non rese mai definitivamente i

conti del fallimento, prolungandone la gestione a suo beneficio, e

maneggiando in questo tempo grandi somme di danaro. Negli ultimi

mesi aveva riscosso come curatore del fallimento L. 15,000, le quali,

secondo che riferiscono i giornali, neppure sembra che siano state

unite alia massa spettante ai creditor!.

I due delegati Wenzel e De Clementi che furono inviati a Napoli
si recarono per mandate dell'autorita. giudiziaria anche a Trapani, e

fecero un ispezione in casa del comm. Lombardo e del sig. Piacen-

tino, gia procuratore dell'on. Nasi. E inutile il dire che non trovarono

nulla, perche se era riuscito a sparire il padrone della casa, molto

piu facilmente potevan sparire le casse e gli oggetti. Nella villa del-

Ton. Nasi, ove si dice che siano nascoste piu di cento casse venute

da Roma, non poterono penetrare, perchS trattandosi di un deputato,

1'autorita giudiziaria non si credette autorizzata a fare tale perqui-

sizione. Converra dunque aspettare che si raduni la Camera dei de-

putati ;
cosi gli amici del Nasi avranno agio e tempo per distruggere

e nascondere cid che vorranno.

Frattanto il comitato dei cinque prosegue 1'inchiesta e, dopo aver

preso in consegna dalla Corte dei conti i documenti che riguardano

le spese dell
5

on. Nasi, comincio a interrogare 1' on. Saporito che

come relatore della sotto giunta del Bilancio prosegue le sue ricer-

che indipendentemente dalP inchiesta governativa, e 1'on. Nasi che

il 12 aprile si trattenne per lucghe ore nella mattina e nel pome-

riggio presso il Comitato, e in seguito fu anche richiamato. Ha poi

interrogate 1' economo del ministero della pubblica istruzione e un

gran numero d'impiegati o sussidiati dall'exministro.

E notevole che tra le armi usate dal Nasi per sua difesa, la prin-

cipale e stata di riversare la colpa sugli irnpiegati del ministero.

Ora questi interrogati hanno precisamente mostrato (cosa del resto

gia nota) che una delle piu meritate accuse delF on. Nasi, e quella

di aver messo da parte tutti i capi di servizio e aver fatto manipolare

ogni cosa dalla sua segreteria particolare, presieduta dal comm. Lom-

bardo e composta di persone amiche estranee al ministero dell'istru-

zione pubblica. Dei risultati dell' inchiesta parleremo quando sara

resa di pubblica ragione.

4. Con buon termine della nostra marineria si da il nome di cro-
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ciera a quella navigazione, che per qualunque fine si fa in un de-

terminate tratto di mare, scorrendo e, quasi incrociando, le acque per

ogni lato. La crociera fatta dall' imperatore Guglielmo sul Mediter-

raneo per sollievo della sua salute e durata circa un mese. Le feste

^ le accoglienze colle quali nel pomeriggio del giorno 5 fu ricevuto

nel porto di Palermo e il di seguente nella citta, in cui shared per
recarsi a visitare gli splendidi monumenti di Monreale, non furono

punto inferior! a quelle di Messina. Nei giorni 7 e 8 visito il Museo

nazionale di Palermo, la cattedrale e assistette al corso del fiori nel

"Viale della Liberta, e nel pomeriggio di questo ultimo di, laacio la

Sicilia dirigendosi a Malta, sempre a bordo &Q\V Hohenzollern. A. Malta

passo circa tre giorni in mezzo ai ricevimenti e alle feste, tra le

quali e da notare 1' illuminazione delle navi inglesi, e torno in Si-

cilia, approdando a Siracusa la mattina del 13. Da questa citta, dopo
avere visitato con ispeciale diletto gli antichi monumenti che la ren-

dono famosa, parti per Catania la sera del 19. II di seguente shared

e, salito in carrozza, si diresse a Nicolosi per compiere un'escursione

sull' Etna. Da Catania abbandonando definitivamente la Sicilia, si di-

resse a Grallipoli nelle Puglie, e quindi a Bari ove giunse nel po-

meriggio del giorno 23. In questa citta in cui dovea sbarcare era gia

pronta una festosa accoglienza. Simili preparativi erano stati fatti a

Bitonto ove era atteso dopo la visita di Bari. Pero nella sera del

.giorno 24 si seppe che 1' imperatore, avendo ricevuto alcuni dispacci

da Berlino, sarebbe tomato immediatamente alia sua capitale. Infatti

con un telegramma ringrazio il prefetto di Bari delle accoglienze pre-

parategli, e si dichiaro dolentissimo di dover rinunziare per questa

volta a visitare la nobile Puglia, tanto ricca di ricordi e di monu-

inenti storici > e a bordo dell' flohenxollern salpo per Yenezia, ove

giunse al mattino del giorno 26. Finalmente, ossequiato alia stazione

dalle autorita italiane, nel pomeriggio del 27 aprile per ferrovia ri-

parti in forma privata alia volta di Berlino. L' improvviso ritorno del-

1' imperatore diede luogo a svariate osservazioni ; quale ne sia stata

la vera cagione si potra forse sapere col tempo.
5. Riferiamo per ultimo secondo 1'ordine del tempo un avvenimento

di capitale importanza nella storia della Chiesa e della Francia, cioe

la venuta del Sig. Loubet, Presidente della Repubblica Francese> a

Roma. Non ispetta a noi far notare la gravita delFavvenimento, trat-

tandosi del primo capo di uno stato cattolico che viene in Roma dopo
il 70 a restituire una visita ai sovrani d' Italia, e si mette in tali

condizioni da non poter essere ricevuto dal Sommo Pontefice. Notiamo

soltanto che le feste, i preparativi, le accoglienze hanno superato no-

tevoiinente tutto cid che in simili circostanze e stato fatto in Roma per

la venuta di sovrani di stati non cattolici. E la cagione di cio non
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d tanto per essere il Sig. Loubet capo di un paese latino, col quale
1'Italia ha avuto maggiori relazioni, o per un desiderio di riannodare

colla Francia migliori relazioni commercial}, quanto e la nota anti-

clericale sotto qualunque forma o repubblicana o socialista, o masso-

nica o liberale che dovea dominare in tutto questo fatto. A con-

vincersene basta leggere il manifesto pubblicato dalla massoneria ita-

liana e firmato dal gran Maestro, Ettore Ferrari, benche il governo
ne avesse fatto togliere alcune espressioni allusive al Vaticano. II

governo dovette pure proibire che si affiggesse in Roma il manifesto

stampato dai repubblicani, allegando che conteneva critiche alia po-

litica dinastica ed era contrario alia legge delle guarentige. Infatti

Parrivo del Sig. Loubet equivaleva secondo quel manifesto ad una

battaglia sterminatrice delle ultime riserve della reazione teocratica;
si lodava poi. la propaganda per la solidarieta delle due nazioni

contro pregiudizi ed errori comunis. Piu chiaramente parlo la mas-

sonica Palria: <I1 carattere politico delle feste, la letizia che le accom-

pagna per la rinnovata amicizia con la nazione sorella, si sono accen-

tuati dall'atto compiuto dai pochi e solitari ^aticanisti, i quali ormai

devono eseersi f ersuasi che se quell'amicizia ha trovato un cemento

solido e resistente, e quello dell'anticlericalismo, anticlericale per

eccellenza essendosi chiarita la manifestazione alta ed entusiastica di

ieri . Bisogna notare soltanto che 1'atto compiuto dai solitari vatica-

nisti, nel quale la Palria vide uca conlrodimostrazione clericale non

era altro che la sacra visita, la quale secondo le note disposizioni

del Sommo Pontefice si eseguiva dall'Emo Card. Yicario nella basilica

Vaticana e che fissata gia da molto tempo, non vi era ragione a diffe-

rire. Quindi apparisce quanto sfa vero ci6 che autorevolmente notava

P Osservaiore Romano, che la visita del Sig. Loubet e un'offesa gra-

vissima che viene recata al Papa . Venire in Roma, passare in car-

rozza avanti il palazzo del Papa e ignorare chi vi abita e un'ignoranza

cosi enorme che non sara mai dimenticata dalla storia. Bisogna ricor-

dare, a titolo di onore, che tutti i consiglieri cattolici si astennero

dal prendere parte a qualunque festa o ricevimento in onore del

Sig. Loubet. Ora narriamo brevemente i fatti.

GUi addobbi preparati per la venuta del Signor Loubet nei pressi

della Staziore, nell' Esedra di Termini, nelle vie Nazionale e del

Quirinale erano, eccetto le necessarie mutazioni nelle bandiere e

negli stemmi, piu o meno quelli adoperati nello scorso anno per

Parrivo di Edoardo Y1I e dell' imperatore Guglielmo. Assai me-

schino parve P addobbo del Corso. Grossi cerehi di zinco dorato,

ciascuno di circa 20 metri di circonferenza, forniti all'intorno di un?

numero di becchi a gas, erano sospesi orizzontalmente sulla via.,
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sorretti da nastri raccomandati a borchie affisse sul muro, donde

pendevano attorcigliati e contort!, secondo uno stile che si dice li-

berty, ma che dal popolo fu battezzato per lingue di Menelick. Sulio

sterrato di Piazza Colonna era stato piantato un giardino di funebre

aspetto, con alti abeti posti per ricoprire alia meglio le meschine ca-

supole rimaste in vista dopo la demolizione del palazzo Piombino.

Nel mezzo del giardino su un piedistallo di frammenti architettonici

si ergeva la statua di Nerone, che per una singolare circostanza vedea

trionfare sulla bella colonna Aureliana la statua dell'Apostolo delle

Genti, da lui mandate a morte. Parve a tutti sconveniente rievocare

la memoria di Nerone, e metterlo dirimpetto a S. Paolo, e non man-

carono comment! e allusioni al Sig. Combes. Con molto miglior gusto

la piazza del Popolo era stata ornata con altissime antenne, in bianco

ed oro, di buon disegno e di accurata fattura, dalle quali pendevano
stendardi dai colori delle due nazioni, e che erano sormontate da aquile.

Simili antenne adornavano la terrazza superiore del Pincio e sorreg-

gevano una specie di velario, rivolto verso la piazza del Popolo.

Alle ore 16 della domenica del 24 aprile, sacra al Patrocinio di

S. Giuseppe, entrava riella stazione di Termini il treno col Presidente

Sig. Loubet, col ministro degli affari esteri, Sig. Delcasse ed altri

del seguito e furono ricevuti dal Re Yittorio Emanuele, dal conte di

Torino, dal duca di Genova e dalle autorita politiche e militari ita-

liane. Dopo dieci minuti il Presidente col Re uscirono dalla stazione

e al suono della Marsigliese e dell' inno reale il corteo, fiancheggiato

dai cordoni militari, si avviava all' Esedra di Termini. Quivi il Sin-

daco Colonna a nome della citta rivolse un saluto al Presidente, che

rispose con brevita. II Signer Loubet alle ore 16.30 entrava nel pa-

lazzo del Quirinale, ov'erano preparati per lui gli stessi appartamenti

in cui furono ospitati il re Edoardo e 1' imperatore Guglielmo, e fa

ricevuto dalla Regina Elena accompagnata dalle dame di corte.

La sera dopo le 8 una numerosa fiaccolata rappresentante i tre

regni della natura e chiusa da un carro, su cui due donne in piedi

e abbracciate raffiguravano la Francia e 1' Italia, e una terza seduta

rappresentava la pace, percorrendo la piazza del Popolo e il Corso

giungeva al Quirinale e applaudiva il sig. Loubet, che coi sovrani

d' Italia assisteva dal balcone. II di seguente, 25 aprile, il sig. Loubet

si reed al Pantheon, e depose una palma sulla tomba del Re Umberto

e un ramo di lauro su quella di Yittorio Emanuele. Dal Pantheon si

diresse al palazzo Margherita per visitare la regina madre, e di li si

rec6 per la colazione presso I'ambasciata di Francia, che risiede al

palazzo Farnese, ove ricevette la colonia francese, il comitato dei fe-

steggiamenti ed altre rappresentanze. Fatto ritorno al Quirinale, ne

usci di nuovo in carrozza insieme col Re alle ore 17 e in un lungo
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giro percorse la citta, passando anche sulla piazza di S. Pietro in

Yaticano. La sera nel pranzo ufficiale al Quirinale furono scambiati

i seguenti brindisi. II Re disse :

Signer Presidente,

< II cuore di tutta Italia palpita col mio salutando in voi, gradito

ospite, la magnanima Nazione francese. I nostri Governi si sono tro-

vati facilmente d'accordo nel ceoperare ai mantenimento della pace,

questo bene supremo che tutti gli Stati mirano sempre piu a conso-

lidare, e sottoscrivendo il trattato di arbitrate ed il trattato di lavoro

hanno garantito la pace politica e rafforzata la pace sociale. L'ltalia

e la Francia sorte ambedue dal vecchio tronco latino conservarono

attraverso i secoli tradizioni di affinita incancellabili ed oggi riaffer-

mano la loro amicizia in questa eterna Roma, dalla quale tante ispi-

razioni ha tratto il genio nazionale dei due popoli.

c Signer Presidente,
< Stringendovi la destra 1'onda di gloriosi ricordi mi riempie 1'animo

delle piu care emozioni. Con questi pensieri, con questi sentimenti,
io levo in alto il calice alia prosperita della Francia e del suo degno
e nobile Capo. II sig. Loubet rispose col seguente brindisi, in francese :

< Sire,

Non mi e facile di esprimere 1'emozione e la gratitudine che

suscita in me il linguaggio cosi nobile e affettuoso di Yostra Maesta,
ed a questa magnifica ed indimenticabile accoglienza nella quale PItalia

intiera si e unita ai suoi augusti Sovrani per rendere onore alia Francia.

Le vostre parole, Sire, si ripercuoteranno domani, profondamente in

tutti i cuori francesi. Certo, la Francia e PItalia non hanno atteso

questo giorno per proclamare le affinita che le avvicinano e che, per
la loro felicita, le vogliono sempre unite. Tuttavia mi e d'immensa

gioia di sentire confermata la loro amicizia in questa Roma gloriosa,

ove francesi e italiani venerano una madre comune e Pispiratrice del

loro genio. I nostri Governi hanno compreso quanto importava di met-

tere d'accordo gli interessi dei rispettivi paesi con le simpatie che li

portavano uno verso Paltro. Dalla loro fortunata combinazione ne sono

scaturite la convenzione per Parbitrato ed i trattati del lavoro, nella

quale opera, mi compiaccio con voi, di vedere un pegno novello di

pace politica ed uno strumento fecondo di progresso sociale.

Sire,

E con Panima colma di grandi ricordi comuni che unisco in uno

stesso brindisi la grandezza e la prosperita delP Italia ai voti che faccio

per la felicita dei suoi nobili Sovrani. >

Dopo il banchetto il Sig. Loubet si reed coi Reali alia rappre-

sentazione di gala al Teatro Argentina. Si rappresentarono tre atti
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del Faust di Gounod, e si fini con un ballo nuovo per Roma, dal

titolo Bacco e Gambrinus .

Nel mattino del di seguente il sig. Loubet colla Regina Elena

usci in carrozza dal Quirinale alle 9.30, e preceduto gia dal Re e

dai principi reali, giungeva in Piazza d' Armi ai Prati di Castello

per assistere alia grande rivista militare. Nel pomeriggio insieme

col Re visito il monumento che si sta costruendo per Vittorio Ema-

nuele e il Foro Romano, e assistette ad uno scavo fatto eseguire dal

comm. Boni. Nella sera ebbe luogo in corte il pranzo militare. In citta

riusci di bell' effetto il concerto, eseguito al Pincio da 150 mandolinisti,

e 1' illuminazione della piazza del Popolo, del Pincio, del Corso,del ponte

Margherita e della piazza della Liberta. Una dimostrazione indetta per

questo giorno dalle associazioni repubblicane e anticlericali, che dove-

vano sfilare davanti alia statua di Giordano Bruno, fu proibita dalla

Questura. Alle ore 22 il sig. Loubet si reed in Campidoglio al ricevi-

mento d'onore dato dal Sindaco Colonna. Nella mattina del 27 aprile

accompagnato dal ministro degli affari esteri Delcasse, ando prima a

visitare 1'Accademia francese in Yilla Medici, poi al palazzo dell'Espo-

sizione di belle arti, ove erano in mostra le opere artistiche eseguite

in Roma dai pensionati francesi fin dall' istituzione dell' Accademia.

Alia sera coll' intervento dei Reali vi fu il banchetto d'onore dato

dal sig. Loubet nel palazzo Farnese. Giovedi 28 aprile alle ore 9.20

insieme col Re parti per Napoli, ove avra luogo una rivista navale.

III.

COSE STRANIERE

(NoUtie G-enerali). 1. SPAGNA. Morte della regina Isabella II. Attentato

anarchico contro il presidents Maura. 2. RUSSIA. Nuovi assalti a

Port-Arthur. Disastrosa perdita della nave russa Petropauloski e del-

rammiraglio Makarof.

1. (SPAGNA). II 9 aprile e morta a Parigi, dove si era ritirata da

trent'anni, la regina Isabella II figlia di Ferdinando VII e di Maria

Cristina. Non aveva che tre anni quando alia morte del padre fu pro-

clamata regina sotto la reggenza della madre e la sua elevazione al

trono costo sette anni di guerra civile alia Spagna tra i suoi fautori

e quelli di D. Carlos escluso dalla successione coll' abolizione della

legge salica. A sedici anni sposo il cugino Francesco d'Assisi da cui

ebbe quattro figli. Nel 1868 fu obbligata di abbandonare il regno di-

nanzi alia rivoluzione trionfante e, rifugiatasi in Francia, abdico alia

corona il 25 giugno 1870 in favore del figlio Alfonso XII padre del
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regnante Alfonso XIII. La sua morte cristiana chiude una vita di

74 anni funestata da intrighi e da sventure. II suo cadavere fu tra-

sportato all'Escuriale.

II re Alfonso XIII che si trovava, come abbiam detto nel quaderno

precedente, a Barcellona vi passd tre giorni di stretto lutto e riprese

poi la visita delle provincie per Lerida, Manresa, Tarrassa, salpando

per le isole Baleari il 20 aprile, sempre acclamato dalle popolazioni.

II martedi 12 aprile il presidente Maura nell'atto di salire in una

vettura fu colpito con un coltello da un anarchico di nome Michele

Artal che fu subito arrestato. L'arma impedita dagli ornamenti del

vestito non fe:e che una scalfittura senza gravita. II re visito il mi-

nistro. Una pubblica protesta fu sottoscritta spontaneamente : venne

cantato un Te Deum nella cattedrale di Barcellona.

2. (RUSSIA). Le ultimo settimane scorse furono gravemente funeste

alia flotta russa che tra le altre perdite ebbe quella della nave ammi-

raglia Petropauloski, dell'ammiraglio stesso e di quasi tutto lo Stato

maggiore in terribili circostanze non ancora ben chiare. La mattina

del 13, una parte della squadra giapponese si era presentata dinanzi

la fortezza impegnando un combattimento contro alcuni vascelli russi.

L'ammiraglio Makarof accorse prontamente in aiuto sul Petropauloski

accompagato dalle altre navi disponibili, ed insegui per qualche tempo
i giapponesi che si allontanavano, finche sopraggiunto il grosso della

squadra nemica, fu obbligato a retrocedere verso la rada. A poca di-

stanza dall'entrata di essa, si udi improvvisamente una doppia deto-

nazione
;

il Petropauloski fu squarciato, sollevatane la poppa in modo

che 1'elica girava nell'aria, ed in due minuti ogni cosa disparve nel-

1'onda. Nessuno dell'equipaggio sotto coperta pote scampare ;
i pochi

che furono sbalzati in acqua dalla violenza dell'esplosione furono rac-

colti dalle navi circostanti. Perirono nella catastrofe circa 600 vittime:

tra esse sommamente rimpianto dai Russi ed ammirato anche dagli

avversarii l'ammiraglio Makarof la cui energia aveva risollevate le

sorti di Port Arthur. Egli sara sostituito daU'ammiraglio Skridloff.

Sessanta persone sole furono salve, tra le quali il principe Ci-

rillo, cugino dell' imperatore, benche bruciato dallo scoppio e ferito

leggermente. Delle cagioni del disastro poco di certo si pud dire. Lo

scoppio parve dovuto a una mina sottomarina : senza potersi affermare

se essa fosse di quelle poste a difesa del porto dal Jeuissei, perito

insieme coi piani di tali operazioni, o di quelle che secondo la rela-

zione giapponese sarebbero state collocate dalla squadra la mattina

stessa : il che non e da tutti creduto. Certo e invece che nel combatti-

mento del 13 una torpedine giapponese colpi la corazzata Pobieda la

quale, bench& desse alquanto alia banda, pote tuttavia rientrare nel

porto. Non cosi una controtorpediniera russa che fu affondata.
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Profittando dei vantaggi ottenuti, 1'ammiraglio Togo ritorn6 all'as-

salto il 15 seguente, e riparando le navi dietro il capo di Lao-tse-

cian, bombardo Port-Arthur lanciando circa duecento proiettili con

danno minore della spesa.

INDIA (Nostra Corrispondenza). 1. Spedizlone contro il Tibet. 2. Go-
verno di Lord Curzon, Vicere dell' India e sua prossima partenza per
1' laghilterra. 3. La produzione aurifera dell' India comparata con

quella del Transvaal e del mondo. 4. Cose varie.

1. Si sperava a Calcutta che la spedizione intrapresa contro il

Tibet sarebbe finita senza spargimento di sangue. Infatti i Tibetani,

male armati e non punto abituati alia guerra, avevano lasciato avan-

zare gl' Inglesi fino a Tuna senza difendere i passi delle montagne e

non opponendo la menoma resistenza. Ma la tragedia del 31 marzo

ha smentite le speranze dei piu, e resa probabile 1'opinione di quelli

<}he credono questa piccola guerra non dovere finire cosi presto, che

anzi costringerebbe Plnghilterra ad inoltrarsi nel cuore del Tibet e

ad occupare Llassa, la misteriosa sua capitale. Ed ecco come anda-

rono le cose.

Occupata, come raccontai nella mia passata corrispondenza, la valle

Chumbi, gl' Inglesi si spinsero senza colpo ferire fino al villaggio Tuna,
sulla strada mulattiera, la quale costeggiando prima i laghi Bam Tso

6 Kala Tso, poi il fiume Nyang, conduce alia citta di Gyangtse Jong,
ultimo termine, per il presente, della spedizione inglese. Le forze

britanniche, in numero di non piu che trecento, rimasero accampate
a Tuna per quasi un mese, soffrendo incredibili patimenti a cagione
del freddo intensissimo, del vento che su quel tetto del mondo soffia

quasi tutto il giorno violentemente, e della mancanza di tutti quegli

agi della vita ai quali i soldati inglesi sono usi nelle caserme.

II 29 marzo era stata stabilita la partenza da Tuna per Guru, altro

villaggio piu in su verso Gyangtse Joog, quando gP Inglesi si accor-

sero che i soldati tibetani fabbricavano fuori di quel villaggio un lungo
muro attra verso la strada e la pianura che gli europei avrebbero do-

vuto attraversare. I soldati tibetani, comandati da un Depon o gene-

rale, erano intorno a 1500 o 1700. II giorno dopo, 30 marzo, gl' In-

glesi cominciarono la loro marcia verso Guru. Erano essi in cammino
da appena una mezz'ora, quando dal campo tibetano arrive un amba-

sciatore, il quale a nome di Llassa ingiungeva al colonnello Younghus-
band di voltare indietro. Alcuni minuti dopo lo stesso Depon di Llassa

raggiunse il suo ambasciatore. II colonnello inglese rispose che la ri-

tirata era impossible. Da quindici anni P Inghilterra negoziare col

Tibet, e sempre dnvano
;

lui stesso essere da ben otto mesi nel loro

1904, vol. 2, fasc. 1293. 24 30 aprile 1904.
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paese per aspettarvi gli agenti del Governo di Llassa, il quale pro-

metteva, prometteva, senza mai mantenere la data promessa. Aver
lui ordine di avanzarsi verso Gyangtse Jong: consigliarlo quindi di

ritirare le sue truppe, altrimenti sarebbe costretto di venire a bat-

taglia. II generale tibetano rispose che egli desiderava di evitare un

conflitto, ma se gl' Inglesi persistevano nel loro disegno, non sapeva
che cosa sarebbe accaduto. Cio detto, cavalco verso il campo trince-

rato di Guru.

Le truppe inglesi continuarono la marcia verso il villaggio e ben

presto si trovarono di fronte ai soldati tibetani che stavano in atto

minaccioso e serrati insieme ai piedi del muro da loro fabbricato. Al-

cuni pochi di loro erano armati di fucili martini o di fabbrica russa;
altri maneggiavano vecchi fucili a pietra focaia. I piu non avevano

per armi altro che la lancia o la spada.

II terreno in quel punto si andava elevando ed ogni tratto piano
era difeso dal muro, terminante in una specie di fortino, tenuto da

duecento tibetani. I pochi Inglesi, spiegandosi a cerchio, circondarono

i soldati tibetani ed intimarono loro di deporre le armi. Quelli del

fortino ubbidirono e si lasciarono disarmare
;
ma gli altri che si am-

massavano davanti e dietro il muro cominciarono a minacciare col

gesto e colla voce. Tuttavia gli ufficiali inglesi erano cosi lontani dal

credere ad una lotta imminente che alcuni di loro discesero da ca-

vallo e seduti per terra si misero a mangiare ;
altri cavarono le mac-

chiiiette fotograflche per ritrarre le strane figure e i piu strani abbi-

gliamenti dei soldati tibetani. Intanto, verso il lato nord-est del circolo

che serrava i tibetani si udi lo scoppio di un'arma da fuoco, seguita

da un clamore di guerra, da urli e fucilate. La mischia era incominciata.

Lo stesso generale tibetano aveva sparato il primo colpo, ferendo alia

mascella un soldato Sikho. Poi un gruppo di nemici si slancio furio

samente contro ii generale Macdonald e un piccolo gruppo di ufficiali,

i quali, disarmati, davano opra a persuadere ai tibetani di deporre le armi.

AI maggiore Dunlop furono tagiiate due dita della inano. II sig. Candler

corrispondente del Daily Mail fu ferito in dodici parti del corpo ed

ebbe salva la vita pel valore del generale Macdonald il quale, dato

di piglio a un fucile, uccise il tibetano che stava per finirlo. Tutto

questo accadde in un istante.

Gli ufficiali inglesi saltarono a cavallo, e veduto il pericolo, ordi-

narono il fuoco. Ne segui un rnacello spaventoso. I tibetani, pazzi per

1' ira e per la disperazione, si avventarono ai soldati inglesi che li

ricevettero con un terribile fuoco di moschetti e li fecero retrocedere

ben presto in fuga fino ai piedi del muro. Molti furono uccisi quando
stavano per valicarlo. Altri, veduto impossibile lo scampo, cercarono di

vendere cara la vita, slanciandosi contro il nemico. Ma le palle e le
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baionette inglesi presto li stesero morti al suolo. Dopo dieci minuti,
i superstiti del piccolo esercito tibetano erano in piena fuga al di la

del muro. Allora si apersero le fila dei pochi soldati inglesi e la mi-

traglia insegui i fuggiaschi, seminando il terreno di cadaveri. Due-

cento tibetani si chiusero nel villaggio di Guru e lo difesero brava-

mente
;
ma i Sicki e i Gurkas, esasperati dalla resistenza, lo presero

a punta di baionetta, e i piu de' suoi difeasori vennero passati a fil

di spada. I pochi superstiti fuggirono alle colline o si nascosero nelle

valli profonde. Caddero nella mischia oltre mille tibetani, il generale
in capo con tutto il suo stato maggiore e cinque ufficiali civili di

Llassa. Dopo questo fdtto d'arme, gl' inglesi continuarono il viaggio

verso Gyantse Jong, dove arrivarono senza perdere un sol uomo. II

combattimento di Tuna del 31 marzo non costo agli inglesi che alcuni

pochi feriti.

Si venne a sapere dopo la rotta, che era disegno dei tibetani di

trucidare a tradimento la piccola colonna inglese ;
che se non riusci

il colpo, si dovette alia pazienza dei Sikhi e Gurkas in sostenere le

ingiurie e i colpi di pietra dei tibetani, e al loro valore in far fronte

al primo impeto. Bisogna di piu riconoscere che i tibetani non ave-

vano una chiara idea della forza tremenda dei fucili e delle mitra-

gliatrici inglesi, altrimenti convien credere non si sarebbero esposti

a tanta sciagura.

Le forze inglesi sono ora, come si disse, a Gyantse Jong, citta bene

popolata, ricca e provvista di pascoli, di alberi e di messi. Quella re-

gione, messa a confronto con altre parti del Tibet, pud dirsi un giar-

dino. Da Gyantse Jong, la strada si biforca, andando verso oriente alia

capitale Llassa, distante 120 miglia, e verso occidente, a Shigatse,
Fantica capitale, ed anche al presente, citta rivale di Llassa. Quivi
abita in istato quasi regale il Tashi Lama che in tempi antichi era

il vero Gran Lama del paese. E intenzione degli Inglesi di eccitare

di bel nuovo le antiche rivalita di Shigatse contro Llassa, seguendo il

noto principio divide et impera. Intanto essi resteranno a Gyangtse Jong
e non mancheranno di fortificarvisi, tenendo sempre aperte, per ogni

ventara, le loro comunicazioni con 1' India. Llassa cedera alle do-

mande del Governo di Lord Curzon e allora gl' inglesi lascieranno il

paese, ovvero resistera e in quel caso essi entreranno in Llassa dove

mai potenza europea ha posto piede. E difficile per ora prevedere gli

avvenimenti
;
ma sono piu vicini al vero quelli che credono dover

1' Inghilterra, spinta dai proprii destini, mettere stanza definitiva

nella citta misteriosa della regione piu alta del mondo, nella sede

madre del buddismo orientale.

2. II vicere Lord Curzon, dopo cinque anni spesi senza risparmio
di se nel Governo dell'India, sta per ritornare in Inghilterra a godervi
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alcuni mesi di un ben meritato riposo. Dopo, se la ProvvicleBza non
lo chiama a posto anche maggiore, egli ritornera fra noi a compire
molte di quelle opere che in cinque anni non pote condurre a ter-

mine. Intanto, nel consiglio dei ministri, tenutosi di recente a Cal-

cutta, 1'eloquente Vicere, nel prendere commiato da' suoi consiglieri,

enumero con un certo non ingiusto orgoglio le molte riforme e i non

pochi miglioramenti da lui introdotti nel governo pratico dell'India.

Eccone i principal!. Si sono diminuite e si diminuiranno ancora le

tariffe telegrafiche; gli studii superior* ed univeraitarii sono stati

meglio ordinati
;

si fondo un Istituto per le ricerehe scientifiche ;

vennero emanati decreti per la conservazione dei monument! nazio-

nali
;

si provvide a migliorare in varii modi la sorte dei contadini

oollo stabilire banche agricole, col diminuire in alcuni luoghi la tassa

del catasto e permettendo od ampliando il diritto dei contadini ai

pascoli governativi ;
si cercd di migliorare il commercio e le industrie

nazionali; furono introdotti metodi migliori nella spedizione dei ne-

gozii governativi ;
venne migliorata la cosi detta politica delta frontiera

ossia il modo di trattare i popoli semibarbari dei confini
;

si rafforzo

T influsBO politico dell' Inghilterra nella Persia e nel Belucistan
;

si

riformo 1'amministrazione delle ferrovie; venne esteso di molto il pro-

gramma dell' irrigazione artificiale: fu corretto il corso monetario,
introducendo il tipo aureo nella sterlina e fissando il prezzo legale
della rupia a un

/15 di sterlina, cioe a lire italiane 1.66; si pose mano
a riformare la polizia; fu ordinato meglio 1'esercito imperiale; si fondo

un collegio militare pei figli dei principi indiani; si provvide a togliere

molte attribuzioni al governo centrale di Calcutta e ripartirle fra i

varii ufficii locali
; poi vengono i non pochi provvedimenti contro la

peste, e la fame avvenire, due o tre guerricciuole ai confini, il celebre

Durbar di Delhi, la spedizione attuale al Tibet, ed altre cure di non
minor conto.

Un vicer& che in cinque anni di Governo ha messo mano a tutte

le cose fin qui enumerate, puo ben restare contento di se. Lord Curzon

ne e in verita soddisfatto, e si promette, al suo ritorno, di condurre

a termine le imprese cominciate e non ancora finite, e di intrapren-
derne parecchie altre che apporteranno non piccolo utile al paese.
Intanto a governare interinalmente 1'India durante 1'assenza del Yicere
d stato scelto dal Governo di Londra Lord Arnpthill, Governatore di

Madras, il quale, nei tre anni dacche occupa quell' importantissimo

posto, ha dato tali prove di senno, di bonta e di capacita da ben
meritarsi un tale onore. Che se, come vogliono alcuni, 1'andata di

Lord Curzon a Londra fosse un passo per lui verso il potere supremo
nel gabinetto imperiale, la sua eredita sara raccolfca probabilmente
dallo stesso Lord Ampthill.



CONTEMPORANEA 373

Posta P incertezza del ritorno di Lord Curzon, non e ancora il

tempo di far la critica del suo governo. Questo si puo intanto asserire

con sicurezza che egli e uomo di singolare valore, lavoratore esimio,

eloquente parlatore, colto, anzi dotto per molti capi ;
buono e cortese

verso gl' inferior!, tenace della sua opinione, e costantissimo nel con-

durre a termine, in faccia a mille opposizioni, i suoi disegni. Di re-

cente, diede origine, per alcuni suoi atti, a parecchi malumori. Offese

specialmente gl' indigeni per aver voluto fare una nuova divisione

della provincia del Bengala, e gli europei per un bill contro i divul-

gatori dei segreti governativi, e, ia altri provvedimenti dispregid,

forse con troppa alterezza, la pubblica opinione. Ma posto che egli

piu non ritorni in India, la storia dovra prtbabilmente asserire essere

lui stato uno dei piu grandi Yicere dell' India.

3. Ho trattato piu volte nelle mie Corrispondenze alia Civilld delle

miniere d'oro dell'India, le quali sono una ragione non piccola della

sua crescente prosperita finanziaria. Mi piace ora di compararne i

prodotti con quelli delle miniere aurifere del Transvaal, le quali

vennero aperte, come le indiane, venti anni fa, ossia nel 1884. In

vent'anni di produzione aurifera il Transvaal ci ha prccurato oro pel

valore di lire sterline 111,746,000, mentre 1' India meridionale ne

diede pel valore di lire sterline 19,353,000. Nell'anno 1884, quando
le due miniere furono aperte, il Transvaal produsse oro del valore

di lire sterline 10,000, e P India di 4000; nel 1903, il prezzo del-

1'oro del primo sail a lire sterline 14,424,000; quello della seconda

a lire sterline 2,400,000.

Fra le miniere aurifere del Transvaal e dell'India meridionale vi

hanno molti punti di rassomiglianza, ma pift sono i capi di diffe-

renza. Fra questi ultimi il principale consiste in cio che laddove i

campi auriferi del Transvaal sono molti e vasti, quelli dell'India in-

vece che producouo bece sono appena due, e anche di questi si teme

che in tempi forse non molto lontani siano per esaurirsi. Intanto

ingegneri inglesi, americani ed australiani stanno forando in tutti i

sensi la regione aurifera del Kolar nella speranza di trovare vene

aurifere produttive. I risultati, per 6, almeno finora, non solo quali

si desiderano.

Due question! sono state mosse piu volte dagli economist!, pen-
sierosi del tempo avvenire

;
che cosa, cioe, farebbe il mondo, se 1'oro

veniese a finire
; ovvero, se, per contrario, crescendo esso a dismi-

sura, scemasse di valore, come e il caso ora dell'argento. Al primo dub-

bio risponde un dotto economista del New York Cronicle dando nello

specchietto, che qui riproduciamo, la produzione mondiale dell' oro,

dall'anno 1888 al 1903, donde si fa manifesto che 1'oro, nonche ac-

cenni a mancare, continua a crescere, non a pass! ma a sbalzi :
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tero al morbo fatale il primo aprile ed ora che scrivo parecchie altre

religiose lottano tra la vita e la morte. Ohe il Signore le assista e

le conservi a bene della societa e della Chiesa.

Un altro fatto ingrato che il mio dovere di corrispondente mi co-

stringe a riferire e la comparsa nelle province del Canara di uno

sciame immenso di locuste che hanno divorato quanto di verde in-

contrarono sul loro passaggio. Chi le vide testified che a volte oscu-

ravano il sole, proiettando la densa nuvola viva di quelle terribili

best.iole un'ombra immensa sul terreno. Da un calcolo approssima-

tivo, cavato appunto dall'ombra proiettata in terra, si voile dedurre

che quegli alati divoratori siano passati, in quindici giorni, a milioni

di bilioni sulle belle e fertili province del Canara. Dove si posarono

le locuste, resto la desolazione, la morte, il deserto. I rami degli al-

beri, gli stessi tronchi annosi, si spezzarono sotto 1'enorme peso di

quei grappoli vivi. Era una cosa meravigliosa insieme e terribile.

Le forze misteriose della natura combattevano in mortale pugna le

une contro le altre, e 1' uomo si senti impotente a difendere gli

alberi ed i campi contro 1'inesorabile nemico. Per fortuna, le messi

erano per lo piu state raccolte, e pero andarono salve. I manghi tut-

tavia e molti altri alberi da frutto furono letteralmente divorati vivi.

Perderono le foglie, i rami minori e talvolta anche la corteccia a tal

segno che molti ne moriranno
;
tutti poi richiederanno due o tre anni

per riaversi. I poveri indigeni, oltre 1'enorme danno patito, dovettero

anche sobbarcarsi alia fatica di seppellire milioni di locuste, morte

durante il tragitto, per non respirare 1'aria infetta dal fetore dei loro

cadaveri. Mentre scrivo, lo sciame delle locuste passa, divorando ogni

cosa, sopra i verdi giardini di Belgaum.
Com'era da aspettarsi, nella presente guerra fra la Russia e il

GKappone, la stampa indigena, ed in generale questi nostri indiani,

parteggiano pel GHappone. E incredibile 1'entusiasmo che le prime
vittorie dei giapponesi suscitarono in alcune citta. Si fecero proces-

sioni pubbliche, fu suonata la marcia giapponese in teatro, e persino

si sparsero fra il popolo, a migliaia di esemplari, preghiere agli di

per la finale vittoria del piccolo popolo che ardisce venire a cozzo

col grande impero russo.

Alcuni europei veggono in questo entusiasmo un cattivo prono-
stico per la potenza inglese nell' India : ma cotali vedute di colore

oscuro non hanno fondamento. Gl 1

indiani si rallegrano delle vittorie

giapponesi per quella specie di piacere che prova ogni nano quando
ne scorge un altro simile a se affrontare bravamente e tener testa a

un gigante. Ma fra questa idea, naturalissima al popolo indiano nelle

sue presenti condizioni politiche e sociali, ed il proposito d' imitare

contro 1'Inghilterra quello che il Giappone ora fa contro la Russia,
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corre un abisso. II popolo giapponese e una nazione
; gl'Indiani non

lo sono, e dovranno passare forse due o tre secoli prima che, auspice
la civilta e la cultura, possano conseguire una certa unita. Ora, la

ragione e la storia ci mostrano che le vittorie guerresche apparten-

gono alle naz ;oni e ai popoli, stretti insieme in una forte compagine,
non agl'individui, separati fra loro da stirpe, religione ed usi sociali.

Per ora dunque, e per molti anni avvenire gP indiani rimarranno

soggetti all'Inghilterra, e ringrazino Iddio che loro ha dato un Go-

verno, q^ale nei giorni della loro indipendenza essi non videro mai.

Dono la meta di marzo, parti da Calcutta per recarsi a Eoma ad
limina Sua Eccellenza Illma e Revma Mons. Brizio Meuleman, Arci-

vescovo di quella citta, e alia meta di aprile partira ugualmente per
Roma il Yescovo di Mangalore Mons. Abondio Cavadini, appartenenti
entrambi alia Compagnia di Gesu.

IV.

COSE VARIE

1. La distillazione dei resfdui d'uliva. 2. Congregazioni mariane dal 1854

al 1904. 8. Nuove ricerche sulla fatica .

1. La distillazione dei residui d'uliva. Ha particolare interesse per
1' Italia grande produttrice d'ulive, il nuovo proeedimento trovato

recentemente da due scienziati industriali francesi per utilizzare i

residui delle olive.

E noto che dopo avere estratto da esse Polio vergine verdognolo,

Polio ordinario giallo e infine Polio per P illuminazione o la fabbri-

cazione del sapone, non si sa piu che fare dei resti : in Sicilia, per

esempio, questi residui servono come combustibile, in altre province
d' Italia come ingrasso artificiale.

Ora i due scienziati francesi hanno dimostrato che sottomettendo

alia distillazione secca, in apparecchi speciali, i residui d'oliva si

ottengono successivamente spirito di legno, acido acetico, acetone, ca-

trame di legno ed altre sostanze aromatiche che possono servire all' in-

dustria. II residue dei residui costituisce infine un eccellente carbone

per famiglia ;
con altre parole, la distillazione dei residui d'oliva da

i medesimi prodotti della distillazione del legno.

Si noti inoltre che la distillazione dei residui d'oliva offre condi-

zioni particolarmente vantaggiose. Infatti, senza parlare degli incon-

venienti del diboscamento, richiesto dalla distillazione del legno e

contro il quale tutti insorgono, bisogna anche tener conto che in

quest'ultima distillazione la materia prima e d'un prezzo relativamente

alto, il che aumenta il prezzo dei prodotti, mentre colla distillazione

dei residui d'oliva si ha un sottoprodotto di valor minimo, che in

certe contrade non e neppure utilizzato. Secondo i calcoli dei sud-
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detti scienziati il suo prezzo sarebbe di 5 lire la tonnellata. Quanto
alia quantita di materie prime, di cui potrebbe disporre questa nuova

industria distillazione dei reaidui d'oliva esse sono rappresentate
da piu di 800,000 tonn. di cui 200,000 sarebbero fornite dalla Spagna,

150,000 dall' Italia, altrettanto dalla Tunisia e dall'Algeria e 100,000
dalla Francia, dalla Grecia e da altri paesi.

2. Congregazioni mariane dal 1854 al 1904. La fondaz T"one della

prima Oongregazione mariana rimonta all'anno 1563, fatta in Koma
dal P. Giovanni Leonio fiammingo d. C. d. G. Un'antica cappella

dell'Annunziata, prima che si erigesse il tempio di S. Ignazio, ac-

colse i primi congregati, cappella che S. Luigi Gonzaga, ne' quattro
anni che visse in collegio romano, visitava spesse volte al giorno,

Ci piace pubblicare qui un elenco esatto di tutte le Congregazioni
mariane diffuse in tutto il mondo e distinte per nazioni, le quali fu-

rono aggregate alia Prima Primaria dal 1854 sino a noi. II che sara

anche un tenue omaggio alia Concezione immacolata di Maria, di cui

in quest'anno il mondo cattolico &i prepara a celebrare il 50 an-

niversario dalla promulgazioiie del domma, avvenuta precisamente
1'8 decembre 1854.

Elenco delle Congregazioni Mariane

aggregate alia Prima Primaria di Roma dal 1854 8 die. al 1 gennaio 1904.
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In continuazione degli studi dello scienziato italiano, il dott. Bloch,
dell'Accademia francese delle scienze ha fatto recentemente un' in-

chiesta sullo stesso tema ed ha dimostrato che la fatica non risiede

nei muscoli che lavorano, ma in quelli che sono inattivi e che, per

conseguenza, concorrono soltanto indirettamente al lavoro.

L' inchiesta che ha dato questo risultato a prima vista paradossale,

e stata condotta in una maniera semplicissima. A diversi gruppi di

operai, che esercitavano un lavoro manuale determinato, il dott. Bloch

ha domandato d'indicare i muscoli nei quali provavano un senso di

fatica dopo aver lavorato tutta la giornata : le loro risposte hanno for-

nito allo scienziato gli elementi delle sue conclusions

Cosi il fabbro ferraio non accusa fatica nelle braccia e nelle spalle,

ma nei dorso e nelle reni : parimente il calzolaio si sente stance alle

reni ed ai muscoli dell'addome : il facchino risente la stanchezza nelle

gainbe, cosi pure il fornaio. Un pianista poco allenato si lamenta di

stanchezza al petto e al dorso, ma punto alle mani e alle dita; ana-

logamente il violinista non e mai stance alia mano destra che tiene

1'arco, ma bensi alia sinistra che posa sul manico dell
5

istrumento.

E inutile moltiplicare gli esempi che dimostrano tutti questo

fatto sorprendente, che la fatica si manifesta nei muscoli immobiliz-

zati e che in apparenza non fanno nulla. Forse che la teoria scien-

tifica stabilita dal prof. Mosso sarebbe falsa ? Per nulla affatto
;

sol-

tanto bisogna interpretare bene i fatti. II muscolo immobilizzato,

quello che in apparenza non fa nulla, S appunto quello che forni-

sce la maggior somma di lavoro. Prendiamo, per esempio, il fabbro

ferraio che tutta la giornata solleva e lascia cadere il martello
;
e

vero che i muscoli delle sue braccia e delle sue spalle lavorano, ma

questo lavoro e intermittente. Se si osserva lavorare un fabbro fer-

raio, si vede infatti che i muscoli, il cui lavoro, la cui contrazione

e necessaria per lasciar cadere il pesante martello, si riposano du-

rante il lavoro di altri muscoli che si contraggono per sollevare lo

stesso martello. Nelle braccia del fabbro ferraio vi sono adunque, ad

ogni momento, muscoli che si riposano ed altri che lavorano. Ma,

per iavorare, le braccia del fabbro ferraio devono avere un punto

d'appoggio e questo appoggio e appunto fornito dalla contrazione del

muscoli del dorso che immobilizzano il tronco. Questi muscoli re-

stano contratfci sempre, senza intermittenza, senza alternative di riposo

ed e appunto per questo che il fabbro ferraio risente la fatica meno

alle braccia che alle reni.

Cosi il cuore che e un muscolo cavo, potrebbe forse lavorare

tutta la vita, giorno e notte, senza un istante di riposo se non ripo-

sasse tra due battiti lo spazio d'un secondo, durante il quale la fibra

cardiaca si rilascia?
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Garriguet L. Le salaire 2eme ed. (Science et Religion, 264). Paris,

Blond, 1903, 16, 64 p. Fr. 0,60.
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Civ. Catt. 18, 9 (1903) 605.

Paulus A. Les juifs et le Messie. (Science et Religion, 274-277).

Paris, Bloud, 1904, 16, 4 op. di pp. 64 ciascuno Fr. 0,60.
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Poussielgue, 1904, 24, 20 p. GINISTY CH. abbd. Echo* gregoriens des deux
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studio del gregoriano sidle edizioni di canto yenuino tradizionale. Eoma, Desclee,
1904, 16, 112 p. MAPELLI L. Norma Sanctorum. Coral e a cinque voci reaJi.
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IL MOTVPROPRfO PONTMCIO
PER L'EDIZIONE VATICANA DEI LlBRl LITURGICI .GREGORIANI

TESTO E COMM EX TO

L' Osservatore Romano del 30 aprile recava al consueto

posto d'onore il seguente importantissimo documento :

MOTV PROPiUO
EDIZIONE VATICANA DEI LIBRI LITURGICI

CONTENENTI LE MELODIE GREGORIANE

PiVS PP. X.

Col Nostro Motu pr^oprio del 22 Novembre 1903 e col

susseguente Dscreto, pubblicato per Nostro ordine dalla Con-

gregazione del Sacri Riti 1' 8 Gennaio 1904, abbiamo resti-

tuito alia Chiesa Romana 1'antico suo canto gregoriano, quel

canto che essa ha ereditato dai padri, clie ha custodito ge-

losamente nei suoi codici liturgici e che gli stud! piu recent!

hanno assai felicemente ricondotto alia sua primitiva purezza.

A fine pero di compiere, come e conveniente, Topera inco-

minciata e di fornire alia Nostra Chiesa Romana ed alle

Chiese tutte del medesimo rito il testo comune delle melodie

liturgiche gregoriane, abbiamo decretato d' imprendere coi

tipi della Nostra Tipografia Vaticana la pubblicazione del

libri liturgici contenenti il canto della Sacrosanta Chiesa

Romana da Noi restituito.

E perche ogni cosa proceda con piena intelligenza di tutti

coloro che sono o saranno chiamati da Noi ad offerire il tri-

buto dei loro stud! ad un'opera di tanta importanza, e il la-

voro proceda con la debita diligenza ed alacrita, stabiliamo

le norme seguenti :

1904, vol. 2, fasc. 1294. 25 11 maggio 1904.
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a) Le melodie della Chiesa, cosl dette gregoriane, sa-

ranno ristabilite nella loro integrita e purezza secondo la fede

del codici piti antichi, cosi pero che si tenga particolare conto

eziandio della legittima tradizione, contenuta nei codici lungo

i secoli, e dell'uso pratico della odierna liturgia.

&) Per la speciale Nostra predilezione verso TOrdine di

S. Benedetto, riconoscendo ropera prestata dai monaci be-

nedettini nella restaurazione delle genuine melodie della

Chiesa Romana, particolarmente poi da quelli della Congre-

gazione di Francia e del Monastero di Solesmes, vogliamo

che per questa edizione, la redazione delle parti che con-

tengono il canto, sia affidata in modo particolare ai monaci

della Congregazione di Francia ed al Monastero di Solesmes.

c) I lavori cosi preparati saranno sottomessi aU'esame

ed alia revisione della speciale Commissione romana, da Noi

recentemente a questo fine istituita. Essa ha Tobbligo del

segreto giurato per tutto ci6 che riguarda la compilazione

dei testi ed il corso della stampa; il quale obbligo dovra

estendersi anche alle altre persone fuori della Commissione,

che fossero chiamate a prestare al medesimo fine Topera loro.

Dovra inoltre prooedere nel suo esame con la massima dili-

genza, non permettendo che nulla sia pubblicato, di cui non

si possa dare ragione conveniente e sufficiente e, nei casi

clubbi, chiedendo il parere di altre persone, fuori della Com-

missione e della Redazione, che siano riconosciute valenti in

questo genere di stud! e capaci di pronunciare un giudizio

autorevole. Che se nella revisione delle melodie occorressero

difficolta per ragione del testo liturgico, la Commissione dovra

consultare Taltra Cemmissione storico-liturgica, giapreceden-

temente istituita presso la Nostra Congregazione dei Sacri

Rlti, in guisa che ambedue procedano concordi in quelle parti

dei libri che formano oggetto ad ambedue comune.

d) L'approvazione da darsi da Noi e dalla Nostra Con-

gregazione dei Sacri Riti ai libri di canto cosl composti e

pubblicati sara di tal natura, che a niuno sara piu lecito di

approvare libri liturgici, se questi, eziandio nelle parti che
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contengono il canto, o non siano del tutto conform! all'edi-

zione pubblicata dalla Tipografia Vaticana sotto i Nostri

auspict, o per lo meno, a giudizio della Commissione, non

siano per tal modo conform!, che le variant! introdotte si

dimostrino provenire dall'autorita di altri buoni codici gre-

goriani.

e) La proprieta letteraria dell'edizione Vaticana e riser-

vata alia Santa Sede. Agli editor! e tipografi di ogni nazione,

,che ne faranno dimanda e che sotto determinate condizioni

offriranno sicura guarentigia di saper ben condurre il lavoro,

accorderemo la grazia di poterla riprodurre liberamente come

loro meglio aggrada, di fame estratti e di spargerne ovunque
le copie.

Cosl, con 1'aiuto di Dio, confidiamo di potere restituire

alia Chiesa Tunita del suo canto tradizionale in modo rispon-

dente alia scienza, alia storia, all'arte e alia dignita del culto

liturgico, per quanto almeno consentono gli stud! odierni e

riservando a Noi ed ai Nostri Successori la facolta di altri-

menti disporre.

Dato in Roma presso S. Pietro, il 25 Aprile 1904, festa

di S. Marco Evangelista, del Nostro Pontificate 1'anno primo.
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Ci sia concesso di aggiungere poche parole ad illustra-

zione di questo nuovo documento, degna corona del Motu

proprio del 22 novembre 1903 sulla restaurazione della mu-
sica sacra e delle rnelodie gregoriane tradizionali. Queste
melodie erano gia designate in genere nel memorando docu-

mento pontificio e nella Lettera aU'Emo Card. Vicario dell'8 de-

cembre, ed a niuno poteva tornare difficile riscontrarle nei

libri che le contengono in ispecie e che gia da molt'anni sono

sparsi ed adoperati in luoghi moltissimi. Pure era desiderio co-

mune che Sua Santita si degnasse manifestare piu determina-

tamente le auguste Sue intenzioni, innanzi le quali sareb-

bonsi senza dubbio dileguate certe diffidenze verso questo

e quell'editore e diremo anche certe gelosie piu o meno le-

gittime tra nazione e nazione. Ora la Santita Sua nell'alta

Sua saggezza ha disposto di cosi fare, e fin dal 9 aprile aveva

dato Tonorevole incarico aU'Eccmo mons. Foucault, vescovo

di St-Die, di darne pubblico annuncio neiraffollatissima Se-

zione gregoriana del Congresso storico liturgico, celebrato in

oncre di S. Gregorio : cesserebbe ogni monopolio di stampa,

ogni privilegio di editore
;
I'edizione delle melodie liturgiche

sarebbe uscita dalla tipografia vaticana sotto gli auspicii



PER L'EDIZIONE VATICANA DEI LIBRI LITURGICI GREGORIANI 389

della Santa Sede
; ogni editore, die ne facesse richiesta, po-

trebbe poi ristamparla liberamente.

Chi per poco conosca la condizione deplorabilissima in cui

da secoli si trovavano nelle stampe le melodie della Chiesa,
e le gare infinite degli editori onde si fabbricavano a capriccio

le edizioni di canto, pur di mantenere in confronto dei rivali

la proprieta letteraria, fonte sempre di lucro, ed i tentativi

_mal riusciti di provvedere all'unita del medesimo canto con

edizioni privilegiate contrarie ai principii dell'arte e della

tradizione, non puo non applaudire al proposito veramente

grandiose, che solo dalla Santa Sede poteva essere efficace-

mente concepito e solo dalla medesima messo in opera con

sicura speranza di riuscimento. II canto liturgico viene cosi

redento dalle mani private e restituito alia Chiesa a cui sempre

appartenne.

Delia prontezza volonterosa di tutti nel secondare le mire

del S. Padre non ha dubbio alcuno, e come sono gia nume-
rosissime le adesioni pervenute da ogni parte, cosl si mostro

subito degno di lode lo zelo degli editori piu valenti delle

varie nazioni nel chiedere, appena divulgatasene la notizia

e priina ancora che uscisse il presente Motu proprio, la fa-

colta di ristampare e di spargere la futura edizione vaticana.

Pero una difficolta non piccola si opponeva a quest'impresa,

poste le odierne leggi internazionali sulla proprieta letteraria.

Esistevano diritti di autore per i monaci di Solesmes, che da

anni assai avevano lavorato indefessamente e con grave loro

dispendio, a fine di restituire nella loro integrita e purezza
le melodie gregoriane secondo la fede dei codici e di com-

piere con nuove composizioni o con ben condotti adattamenti

quelle parti del repertorio liturgico che contengono le nuove

officiature : diritti che dai compilatori e dagli autori si esten-

devano agli editori, che in via di legale contratto ne avevano

intrapresa la stampa. E quando pure tali diritti si fossero

potuti mettere in dubbio, rimanevano doverosi riguardi verso

persone assai benemerite della Chiesa e dell'arte, e niuno,
molto meno poi il S. Padre, delicatissimo di sentire, avrebbe
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permesso di fare cosa che potesse tornare altrui di dispiacere

o di danno. Non aveva dunque altra uscita : o rifare da capo
a fondo I'immane lavoro della trascrizione e collazione del

codici e rifare altresi le parti melodiche delle nuove officia-

ture, sulle quali il diritto di proprieta era assolutamente senza

contrasto, ovvero ottenere una spontanea cessione di quei

particolari diritti in favore dell' edizione romana, cosi che

fosse libero di adoperare, secondo che si giudicasse o con-

veniente o necessario, i lavori gia fatti. La qual cessione in-

contrava speciale difficolta dal fatto che T edizione romana

doveva lasciarsi nelle mani della S. Sede senza alcun vincolo,

cosi che ad ogni editore fosse poi libero di riprodurla, salvo

solo il permesso della rnedesima Santa Sede, e questo soltanto

a titolo di prudenza e di guarentigia, perche la notazione

gregoriana non venisse a cadere in mano di. editori pocoesperti

dell'arte tipografica specialissima ed accuratissima ch' essa

richiede.

Ora e bastata Tespressione di un semplice desiderio a tal

fine da parte del S. Padre e tosto i Benedettini di Solesmes

hanno messo nelle Sue auguste mani i loro studii ed i loro

lavori, perch6 Sua Santita ne disponesse a piacimento come

1'onore di Dio e della Chiesa richiedevano : atto veramente

generoso e degno del pubblico encomio, che anche da solo di-

mostra quanto sia profondo nel cuore di questi illustri figliuoli

di S. Benedetto 1'ossequio verso la Santa Chiesa Romana e

Tamore disinteressato pel Vicario di Gesii Cristo, che ere-

ditarono dal veneratissirno fondatore del loro monastero e

della loro Congregazione, Don Prospero Gueranger. Ed il pa-

terno animo di Pio X ne ando veramente commosso, come

apparve dalle parole piene di augusta benevolenza che loro

rivolse, accogliendo ai Suoi piedi il 29 aprile la novella Coin-

missione pontificia da Lui istituita per Tallestimento e la re-

visione dell'edizione vaticana. Vi ringrazio
--

diceva, ri-

volgendosi piu particolarmente al revmo D. Giuseppe Pothier,

abate di St Wandrille, e al rev. D. Andrea Mocquereau, priore

di Solesmes vi ringrazio della carita, della vera carita che
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voi fate alia Santa Sede ed a Me, poiche senza tale carita,

nelle condizioui Nostre present! ,
non Ci sarebbe stato pos-

sibile mettere mano ad un' impresa di questa natura, si dif-

ficile e si costosa. Ed i medesimi sentimenti il S. Padre

aveva gia fatti e sprimere alia benemerita Casa Desclee, Le-

febvre e C., editrice del lavori solesmensi, per quella parte

cjie anch'essa aveva nella cessione dei suoi proprii diritti.

Pareva quindi assai equo che il S. Padre chiamasse i

medesimi Benedettini di Solesmes a prendere larga parte ai

lavori dell a nuova ediz'ione vaticana. Ma Sua Santita and6

piu oltre, e voile affidato in modo particolare alia loro Con-

gregazione ed al loro monastero Tallestiraento del manoscritto

delle melodie gregoriane che dovrarmo essere accolte in quel-

redizione. La scelta, quanto mai onorevole, non poteva essere

insieme piu appropriata 7
e vi faranno plauso, ne siamo certi,

quanti conoscono il vero stato degli studii odierni gregoriani.

E ben vero che parecchi dotti uomini si applicarono e con-

tribuirono assai con le loro ricerche e coi frutti del loro in-

gegno alia restaurazione delle melodie della Chiesa
;
ma alcuni

rimasero a mezzo il cammino, altri si restrinsero allo studio

di qualche genere particolare di manoscritti, altri si segna-

larono o si segnalano tuttavia nello studio di qualche ramo

particolare del repertorio gregoriano, altri fuorviarono per

qualche opiriione preconcetta, pure contribuendo qua e cola

buoni e talvolta ottimi element! agli studiosi piti. serii. Ma
non si fa torto a nessuno col dire che dai monaci di Solesmes

sono vinti tutti, cosi per 1'ampiezza dei loro studii che ab-

bracciano tutta intera la collezione gregoriana, come per la

severita e sicurezza del loro metodo critico, e per la tradi-

zione, diciam cosi
;

di famiglia, innestatasi tra quei monaci

da piu di cinquant'anni, onde lo studio delle melodie grego-

riane divenne una loro applicazione speciale; infine per gli

strumenti di lavoro raccolti da tutte le principal! biblioteche

di Europa, e sono codici manoscritti e copie e fotografie di

documenti di ogni eta e di ogni specie, e studii particolari

comparativi e numerose tavole di raffronto che su ogni mi-
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nutezza della notazione e della melodia gregoriana danno

conto immediato e sicuro. Tale guarentigia oggi non si sa-

rebbe trovata altrove, e per giunta, essa e offerta non da un

uomo solo, ma da un corpo intero di studiosi, sindacante

Fopra del singoli senza alcun riguardo od interesse perso-

nale e solo tenerido in mira 1'oggettiva bonta e perfezione

della medesima.

S'aggiunga che i frutti non sono da maturare, ne sara

quindi bisogno di attendere lunga pezza ancora per sapere

di che cosa siano capaci quei monaci. Fin dal 1883 1'illustre

D. Giuseppe Pothier divulgo il Liber Gradualis iuxta codi-

curti fidem, e sebbene in quei primi decennii lo studio so-

lesmense fosse ristretto a minor numero di manoscritti e

talvolta procedesse piuttosto con felice intuizione del buono

e del bello, anziche con rigorosa dimostrazione del vero, tratta

dai document!, quei lavoro si mantenne anche in seguito,

quando il non meno illustre priore del monastero, D. Andrea

Mocquereau, arricchendo lo studio di maggior copia di ma-

noscritti e proceclendo con criterio scientifico piu severe an-

cora, si fece a sindacare 1'opera del maestro venerato. Cio

era necessario, sia per tener conto doveroso del progresso

degli studii, che quando trattasi di manoscritti non ha quasi

mai termine, sia per rispondere vittoriosamente e con cri-

terio strettamente scientifico alle obbiezioni niosse da alcuni

dotti contro la lezione melodica prescelta da D. Pothier. Sono

state senza dubbio necessarie parecchie correzioni, ma esse

si ridussero in sostanza a pure varianti di testo, come ognuno

potra di leggeri persuadersene, eonfrontando le prime edi-

zioni solesmensi con le piu recenti.

Certi cultori piu anziani delle melodic gregoriane, che

avevano assuefatto Torecchio alia lezione del primo Litter

Gradualis, non accolsero forse di buona voglia queste nuove

varianti e ne mossero qualche lamento. Cosi pure non furono

dai piu approvati negii ultimi manuali benedettini certi segni

ritmici aggiunti alia consueta notazione, i quali agevolano

bensi Tesecuzione del canto, ma la riducono troppo schiava
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.ad un metodo determinate d'interpretazione, sebbene per se

medesimo non inutile, come quello die rappresenta nelle

sue piu minute particolarita 1'odierna scuola di Solesmes.

Ma questi segni non appariranno nell'edizione vaticana; e

quanto all'altra difficolta, se nella restituzione d'un testo

antico deve ad ogni altro criterio prevalere quello dei ma-

noscritti, convien pur rinunciare al proprio gusto personale,
ed assuefare Porecchio altrimenti. Certo e clie D. Mocquereau
ha gia dato tali dimostrazioni intorno alia bonta di alcune

sue variant!, che non sembra si possano rifiutare, se pure,

come diciamo, e necessario attenersi alia riprova dei mano-

scritti *. Ci viene poi promessa la pubblicazione delPapparato
critico delle melodie del Liber Gradualis e del Liber Anti-

phonarius nel prossimo volume della PaUographie musicale

di Solesmes
;
e ad ogni modo, per cio che spetta 1'edizione

vaticana, il lavoro dei Benedettini sara sottoposto alia revi-

sione ed all'esame della Commissione, a tal fine istituita dal

S. Padre. Essa e composta di uomini conosciuti di varia na-

zione ed alcuni anche di vario sentire, valenti chi nelPuna

chi nell'altra parte di quanto puo tornare necessario alPalle-

stimento di una tale edizione e certamente compresi tutti

dell'onore della S. Sede e deir importanza dell'opera loro

affidata. Con a capo il maestro comune di tutti, il revmo

D. Pothier, fidata nello studio di Solesmes, assistita inoltre

dal consiglio e dalPesperienza di egregie persone, prese per-

flno fuori della Commissione e della Redazione
, poiche

nei casi dubbii converra ricorrere anche a queste, la

1 Si veggano i suoi articoli A travers les manuscrits, Etude sur une
cadence des traits du huitieme mode, pubblicati nella Tribune de St. Gervais

di Parigi (1903) ed editi poi in opuscolo a parte dalla Casa Desclee. Ed
in genere sullo studio di Solesmes sono di grande importanza le due
dissertazioni : D. LUCIBN DAVID 0. S. B., Comment les melodies grego-
rienne out ete retrouvees e D ANDR MOCQUBREAU 0. S. B., Ufaole

gregorienne de Solesmes, Sa methode critique, lette nelle Adunanze ple-
narie nel Congresso gregoriano di Roma, come pure 1'articolo presentato
al medesimo Congresso: D. PAUL CAGIN 0. S. B. L'oeuvre de Solesmes

dans la restauration du chant gregorien. Questi tre lavori furono pub-
blicati nella Rassegna gregoriana di Roma, aprile 1904.
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Commissione pontificia puo nutrire sicura speranza di riu-

scire nel difficile incarico, dando un'edizione tale del libri

liturgici gregoriani, clie men t re tiene conto dell'uso pra-

tico dell'odierna liturgia ,
come vuole il S. Padre, risponda

insieme alia fede dei codici di tutti i tempi, per quanto al-

meno consentono gli studii odierni .

Queste parole del Motu proprio sono sapient! assai, perche

non escludono la possibilita di una perfeziane maggiore, quale

potra ottenersi in seguito dal progresso sempre crescente

degli studii, e perche trattasi di lavoro fondato sui codici

manoscritti, quale potra forse meglio determinarsi da un'in-

vestigazione ancor piu accurata dei medesimi e dalle nuove

scoperte di document!, che per avventura si venissero a fare.

Ma cio vedranno le generazioni future, se mai la S. Sede

dopo un certo corso d'anni stimera necessario di rivedere

di nuovo la sua edizione gregoriana. Intanto non sara vie-

tato d'introdurre nelle ristampe dell' edizione vaticana qual-

che diversa lezione, purch6 le variant! si dirnostrino pro-

venire dalFautorita di altri buoni codici gregoriani e se

ne sia ottenuta 1'approvazione dalla Commissione pontificia.

Anche questa disposizione e sapiente assai e dimostra con

quale larghezza di vedute il S. Padre proceda in questa materia

e quanto conto Egli tenga di quella liberta che pure e ne-

cessaria agli studii di simil natura. Littera occidit, spiritus

autem vivificat. Ne questo potra nuocere al fatto deli'unita

del canto gregoriano tradizionale in tutta la Chiesa, che il

S. Padre, con I'aiuto di Dio si confidci di poter restituire,

poichfe quel canto rimarra pur sempre il medesimo, non

ostante qua e cola qualche lieve discrepanza di lezione nelle

edizioni approvate. Per tal modo eziandio rimane sciolto

Faltro dubbio, proposto specialmente da colo.ro, che ossequenti

alle disposizioni pontificie del primo Motu proprio avevano

gia adottate le edizioni solesmensi della Casa editrice Desclee,

Lefebvre e C. Quelle edizioni furono approvate dalla S. Con-

gregazione dei Riti come rispondenti al Motu proprio del

22 novembre 1903 e al Decreto dell' 8 gennaio 1904. Esse
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contengono dunque il canto tradizionale quale e voluto dal

S. Padre, ne potranno per conseguenza differire dalla fu-

tura edizione romana, se non tutto al piii nelle variant!

particolari, rimanendone intatta la sostanza.

Chiudendo Fimportantissimo documento, il S. Padre con-

ffda altresi che la restituzione del canto gregoriano nei libri

liturgici vaticani sara fatta in modo rispondente alia scienza,

alia storia, alFarte ed alia dignita del culto liturgico . Ma

quest! sono insieme i criterii coi quali la Commissione pon-

tificia dovra procedere nel suo lavoro, e quanto piu rigoro-

samente vi si atterra, tanto sara piu sicura del fatto suo.

Non sembra invero che debba poi incontrare ragionevole con-

trasto, ne dalla scienza, se e chiamata a concorrere con tutti

i sussidii, ond'essa in questo momento pu6 disporre ;
ne dalla

storia, se la piu legittima tradizione ecclesiastica e rimessa

in onore quale appunto si ritrae da monumenti di ogni eta

fino ai piu antichi dove pu6 giungere F investigazione dei

dotti
;
ne dalFarte, se essa ritorna purissima alle sue vere

sorgenti ;
ne dalla dignita del culto liturgico, se esso riacquista

cio che pel corso di tauti secoli si e sempre considerate come

sua proprieta ed ornamento particolare.

Rimane che mentre si attendono i nuovi libri contenenti

il canto della Sacrosanta Chiesa Romana da Pio Papa X re-

stituito, tutti si dispongano ad accoglierli con prontezza di

volonta, studiandosi fin d'ora di rimuovere o certo di atte-

nuare quelle difficolta che ogni buona restaurazione incontra,

sopratutto l^i dove questa non 6 ancor bene intesa o dove

altre abitudini, quantunque buone in se stesse ma alia mede-

sima non favorevoli, si sono da lunga pezza radicate. Devonsi

ricordare anche qui le belle parole di Sua Santita, scritte

alFEino Card. Vicario a proposito della restaurazione in ge-

nere della musica sacra: Abbiano tutti fiducia in Noi e

nella Nostra parola, con la quale va congiunta la grazia e

la Benedizione celeste.
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GRAVISSIMA OF-FESA AL PONTIFICATO

I

La legge di pubblicazione del nostri quaderni c' impedi

di manifestare prima d'ora quali fossero i nostri sentiment!,

riguardo al fatto che ci toccava tanto da vicino e che diede

per molti giorni materia ai commenti di tutta la stampa.

Ma la visita resa dal Presidente della Repubblica francese, Si-

gnor Emilio Loubet, a Vittorio Emmanuele III Re d'ltalia, in

Roma, non poteva avere per noi che un signiflcato solo, non

poteva che cagionarci un solo effetto; e i nostri lettori iute-

sero gia benissimo da se, senza che noi resprimessimo con

un articolo apposito, quale il significato fosse, quale T effetto.

Nella visita del Signer Loubet e in tutto il corredo artifizioso

di rumori e di feste, che Taccompagnarono, noi ravvisammo-

un oltraggio gravissimo al Capo Supremo della Religione

Cattolica, e quindi ne provammo un dclore acerbissimo come

cattolici e come italiani.

Non e pero questo, che ora affermiamo, sentimento nostro

particolare, ma comune di quanti, essendo figli devoti della

Chiesa e del Papa, non si lasciarono traviare da considera-

zioni meschine di opportunita, o far velo al retto giudizio

dalle ipocrisie diplomatiche. Gia fin da quando, air intento di

smorzare in qualche guisa il colpo che scientemente prepa-

ravasi contro il Vicario di Cristo, si era fatto dire ufficio-

samente al Figaro, che per la visita del Presidente della

Repubblica al Re d' Italia ritenevasi tanto al Vaticano quanto

a Parigi la cosa pitt, conveniente essere d'ignorarsi a vi-

cenda, 1' Osservatore Romano molto opportunamente dichiaro,

che nessuna intesa per dimostrare d' ignorarsi a vicenda era
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corsa fra la Santa Sede e il Governo francese, soggiungendo

poi subito : Quello, che, in ogni modo, non puo essere cer-

tamente ignorato da alcuno, si 6 Toffesa gravissima che viene

recata al Papa colla yisita fatta a Roma nelle condizioni pre-

sejiti da un Capo di Stato cattolico 4
. Colle quali parole

altrettanto brevi quanto efficaci, la questione era posta nel

suo vero stato
;
n6 tergiversazioni, n6 distinzioni sottili, ne

finezze di linguaggio, nfe sdoppiamenti di persone, di cose,

di fatti, n6 avvolgimenti di cancelleria o di protocollo, ne rad-

dolcimenti di procedura, potevano piu oscurare quella cosi

semplice e patente realta: la visita del Loubet al Re e una

offesa gravissima al Papa.
I nemici del Papato in Italia non meno che in Francia

e altrove, i massoni e gli anticlerical! di tutti i paesi sa-

pevano cosi, che i loro biechi intendimenti erano stati com-

presi, e potevano andar innanzi sicuri di colpire in pieno

viso Todiata istituzione, assaporando tutta la turpe gioia del-

1'insulto e dell'amarezza, ond'esso era cagione a milioni di

anime cattoliche. Ma in compenso, diveniva impossibile a

quel liberalismo piu moderate, che ha in costume di schiaf-

feggiare coi guanti, 1'ingannare nessuna persona di senno :

tutti dovevano intendere che, per quanto preceduta da dichia-

razioni le piu oneste e accompagnata da riguardi delicati,

la visita era e rimaneva un'offesa, nient'altro che un'offesa e

gravissima, fatta al Supremo Gerarca del Cattolicismo. Quindi
i cattolici erano appieno istruiti del modo come comportarsi,

raccogiiendosi cio6 nel silenzio dignitoso di chi subisce con

vero dolore una violenza.

E a prescindere dalla moltitudine popolare, che in qua-

lunque occasione piglia quel tanto che la diverte, senza filo-

sofar sul resto, e riceve bene tout le monde, come dicono

i francesi, tale, in genere, fu realmente il contegno preso

dai cattolici che pensano. Chi, cio nonostante, fosse trascorso

a parole od atti, che pur indirettamente fossero parsi appro-

1 L' Osservatore Romano, n. 80, pel 9 aprile 1904: artic. intitolato:

La Santa Sede ed il Governo francese.
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vazione, non dovrebbe ormai incolparne che se stesso e la

propria leggerezza di spirito o debolezza di carattere.

II.

Perocche, anche non volendo soverahiamente insistere

sull'autorita di quel communicate dell' Osservatore Romano,
che passo in tutti i fogli cattolici, Pessenza medesima del

fatto della visita parlava chiaramente da se, n6 bisognava
molto acume ad intendere, ciaseuno con un po' di riflessione,

quel che il giornale vaticano proclamo per tutti con un breve

periodo di stampa. Solo volevasi il buon senso di presupporre,
che fatti pubblici e solenni, come questo della visita del Pre-

sidente Loubet al Quirinale, non si giudicano colla casistica

minuta e piccina dei fatti personal! di cronaca quotidiana.

II vagliare tutti gli aggiunti aneor piu accidental!, quanto
conviene a questi ultimi, tanto disconviene a quei primi, i

quali vanno considerati nella loro sostanziale ed oggettiva

entita, secondo cui passano alia storia, posto da banda tutto

il resto.

Dovemmo quindi stupire altamente che uomini pur rispet-

tabilissimi per ingegno ed acutezza dipiomatica e politica

paressero, in questa occasione, dar peso a particolarita di

poco o niun conto, anziche alia question e capitale, che era

essenzialmente questa e questa sola, impossibile a preterirsi,

a staccarsi comechessia dal fatto del viaggio presidenziale

a Roma, a mettersi neH'ombra o ancor solo a passarsi in

seconda linea: poteva il Presidente della Repubblica fran-

cese venire ufflcialmente in Roma a rendere omaggio al Re
d' Italia nel Quirinale, senza oltraggiare il Pontefice Capo
del Gattolicismo? II poteva egli, cattolico e rappresentante

supremo di una nazione cattolica, nelle condizioni present!

del Pontificato rispetto all' Italia ufficiale? II poteva egli,

Capo della nazione chiamata fin qui la cristianissima e la

primogenita della Chiesa Cattolica, stante soprattutto il ri-

serbo di tutti i Capi di Stato cattolici riguardo alia posizione
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fatta al Pontefice dal Governo italiano, onde nessuno, dopo
il 1870, pose piu piede in Roma, nemmeno per restituzione

di visita, come 6 notorio di Francesco Giuseppe Imperatore
d'Austria e re di Ungheria?

Qui era tutto il nerbo della cosa, e ogni altra conside-

razione cadeva necessariamente innanzi ad esso, riducendosi

a sottigliezza e sofisma, in ogni modo, ad una inutilita. Inutile

tornava il discutere se il Presidente Loubet dovesse o no

chiedere al Papa d'essere ricevuto in Vaticano, colle cautele

usate pei Principi non cattolici o con altre
;
se al Papa con-

venisse o no di aderire a tale domanda; se trattative in pro-

posito sono o non sono corse tra la Santa Sede ed il Governo

francese, e se 1'augusto Pontefice avrebbe, in grazia del

Signer Loubet addolciti i rigori del protocollo, cio6 della

massima stabilita e mantenuta per tutti i Capi di Stato cat-

tolici, ove presentemente in Francia non fosse al Governo un

ministero cosi violentemente anticristiano. Confessiamo in-

genuamente esserci sempre siffatte piccolezze parute un mero

sciuplo di tempo ed ingegno
4

.

Meschinissima poi fu la figura fatta dal Signer Delcasse,

al Senate francese, poich6 non seppe altrimenti purgare la

visita presidenziale dalla giustissima accusa di offeusiva pel

Vicario di Cristo, salvo che affermando, non -peter egli lasciar

dire essere il viaggio del Presidente Loubet in Italia un'offesa

per chicchessia, laddove 1' intenzione era soltanto di com-

piere un evidente dovere, restituire cio6 la visita ricevuta,

pertare all 'Italia il salute della Francia e stringere i legami
di amicizia con essa .

Pur troppo 1'artifizio del diplomatico ministro francese

degli esteri non ando a vuoto del tutto, giacch6 trovossi chi

vi si lasciasse gabbare e nel Parlamento francese e nella

stampa italiana
; persuadendosi in quello non pochi deputati

1

Uguale irnpressione avemmo anche da un articolo del Journal des

Debats, di solito piu grave e considerate, che, reso oinaggio alia riso-

luzione del Papa di non ricevere il Loubet, soggiungeva : nous ne pou-
vons pas modifier noire politique generate pour ceia (27 marzo 1904).
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e senator! che si poteva, pel due innocentissimi fini messi
innanzi dal Delcasse, votare in tutta coscienza il credito asse-

gnato al viaggio presidenziale e in questa arguendone alcuni

giornalistidi facile contentatura, che, fattaunariservainfavore
del Papa, si fosse poi pienamente liberi d'inebriar le fantasiecoi

beneficii futuri della visita presidenziale e d'inneggiare alia

riconciliazione dei due paesi, insierne col popolino che qui

per le vie di Roma, nella famosa fiaccolata, andava in visi-

bilio innanzi alle due modelle, turrita Tuna il capo, Faltra

coperta del berretto frigio e abbracciate, sopra un carro di

trionfo, a rappresentare 1'amplesso delle duo sorelle latine.

Ma Fartifizio era puerile,

III.

Era questo (del signer Delcasse) un meschino artifizio

che i fatti naturalmente non avrebbero tardato a sfatare,

giacch6 non v'e intenzione al mondo, qualunque essa sia e

comunque asserita da parte di chi compie un atto deter-

minate, che valga a mutare F intrinseca natura delFatto

medesimo. Ora, nel fatto stesso della visita che un Sovrano

o Capo di Stato cattolico faccia a Roma nelle condizioni attuali

di essa e nello stato presente dei rapporti fra la Chiesa e lo

Stato italiano, e cosi necessariamente insito, cosi intrinseca-

rnente implicito il carattere di un'offesa gravissima recata

al Romano Pontefice, che questo carattere non poteva n6

doveva in alcuna guisa sfuggire al Governo francese, come
non era sfuggito ad altri che per cio appunto si erano lode-

volmente astenuti dal compiere atti consimili, malgrado i

motivi di personal! rapporti o di vincoli di parentela che ad

essi potessero spingerli. Cosi scriveva ancora V Osservatore

Romano in un articolo comparso dope la partenza del Loubet

da Roma e dalF Italia
*, ribadendo, alia stregua dei fatti com-

piuti, il concetto gia espresso innanzi al loro avvenimento,

1 L' Osservatore Romano, N. 98 pel 30 apr. 1904. Art. intitolato :

Dopo la Visita del Presidente. Qual'era dunque il significato?
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che la visita del Presidente della Repubblica al Quirinale

era stata im'offesa gramssima recata al Romano Pontefice,

JE drittamente, senza dubbio. Perocche, se sunt lacrymae

rerum, sono anche offese, ingiurie, villanie reali, injurlae

rerum, proprie cioe delle cose in se stesse, senza bisogno

di parole che le interpretino e ne chiariscano la significa-

zione. Si danno atti che per se medesimi sono vilipendii,

muti se vuolsi, ma non meno per cio brutali e sanguinosi.

Si danno fatti, dai quali prorompe la detestazione e Todio

di persone e di istituzioni, T intendimento di colpirle, di

umiliarle, di opprimerle, in guisa che non sia punto mestieri

manifestarlo altrimenti, perche e a tutti patente, e colpiscono,

umilianp, opprimono effettivamente quelle persone e quelle

istituzioni, anche se nessuno ne esprima la rea intenzione,

anzi anche quando, con ogni specie di proteste, quella inten-

zione per avventura si escluda.

II fatto del Capo della Francia^ nazione cattolica, anzi

cristianissima e primogenita della Chiesa, il quale pel primo

rompe la consegna, sempre religiosamente mantenuta da tutti

i Principi cattolici, di astenersi dal confermare comechessia,

pur solo apparentemente, colla propria presenza in Roma la

condizione di cose indottavi dall'Italia ufficiale, condizione che

il Sommo Pontefice giudica e proclama lesiva della sua liberta

ed indipendenza sovrana e de' suoi diritti di Capo spirituale

della cattolicita; e viene in Roma, nel Quirinale, ad ossequiare,

acclamare, festeggiare quell' Italia medesima, pretendendo

d' ignorare il Papa ed il Vaticano, e ad essere, con osten-

tazione di non pift vista allegrezza, da quell'Italia festeggiato,

appunto qual violatore della predetta consegna, non e desso

questo fatto di quelli che costituiscono un' ingiuria, e gravis-

sima ingiuria? E se esso non e
; qual altro il sarebbe mai ?

Sunt injuriae rerum!

1904, vol. 2, fasc. 1294. 26 11 maggio 1904.
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IV.

Era pertanto del tutto superfluo che si aggiungessero le

lingue del massoni d'ltalia e d'oltre Alpi ad invelenire 1'offesa,

dichiarando che offesa era, e preparata e voluta, e che vi

era per loro ogni ragione di tripudiare, appunto perche vi

era pel Papa ed il Papato ogni motive di andarne angosciati.

Pure tali dichiarazioni abbondarono
;

e poco certamente

avremmo a penare se le volessimo raccogliere. Ma che giova ?

E tanta la gravita del fatto, che ogni insulto di parole sem-

bra al paragone lieve
;
n6 piu ci stupiamo che la Patria di

Roma, organo della framassoneria, proclamasse sfacciata-

mente, uno dei caratteri piu essenziali e predominant i

clelle feste essere stato Vanticiericalismo J

,
e che il Don

Mar 210 di Napoli invitasse satanicamente i suoi a celebrare

Funione di Francia e d'ltalia nello stesso odio per il grande
nemico della liberta, della ragione e della scienza. La

qua! frenesia di livore antipapale e anticristiano, pasciuto

e soddisfatto nei baccanali per Loubet, pu6, a scan so di

lungaggini, vedersi tutta espressa e concentrata nel saluto,

che al Presidente della Repubblica rivolgeva la Tribuna, piu

autorevole, perchfc ufficiosa. Esultava essa in vedere, per la

visita del Loubet, riannodati gli ideali della Francia della

rivoluzione con gli ideali della nazione, che per le sue origini

e la sua difesa rappresenta Fantitesi e la protesta coutro Fas-

soluto e Fassolutismo della reazione clericale. E inebriandosi

1 La Patria nel suo N. 115 del 25 aprilc p. p. qual effetto dell'afFra-

tellamento avvenuto, in quelle feste, tra i due popoli, prenunziava si-

euro e vicino il trionfo di Roma e d'ltalia sul nemico stesso, di cui

ora trionfa la Francia e conehiudeva: un'altra volta, e iion sara fra

inolto, per mani italiane e francesi, sulla vecchia torre che crolla sotto

un' infamia millenaria, pianteremo i due tricolor], e da essa strapp&remo
I' ultimo cencio nero; sbattuto ormai da un troppo gagliardo vento.

Pare che ve ne sia abbastanza per dimostrare la gravissima oifesa al

Papato non solo temporale ma ancor spirituale, non solo al Vicario di

Cristo, ma allo stesso Cristo Crocefisso.
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del sogno, che la visita presidenziale segnasse una data

nella storia del pensiero civile dell'umanita, conchiudeva cosi:

E te, prima volta che la Francia noi personifichiamo oggi

la Francia in Loubet entra in Roma non per dare aiuto

e per dare forza al Papato, ma per fare atto di amicizia ed

omaggio air Italia nuova; contro la quale il Papato e sempre in

arme e in offesa : & la prima volta che la Francia della rivo-

luzione entra in Roma, in tutta T integrita de ;

suoi principii,

non piu figlia prediletta della Chiesa e non piu cristianissima

fra le nazioni cristiane, ma assoluta signora di se stessa e della

sua azione, autonoma regolatrice della sua parola e della sua

condotta, esempio ai vecchi e ai nuovi Stati del vero modo

d' intendere e di attuare il sommo comando della liberta e

della civilta dei tempi inoderni! A questa Francia cheamammo,
come dice il poeta, a questa Francia educatrice di virtu, am-

monitrice di progress! fra i popoli, a questa Francia nobile,

fiera, gloriosa, gentile, noi leviamo oggi i cuori e le ban-

diere ]

.

V.

Non vi e, ci sembra, da dir di piu per confermare,

colla testimonianza stessa degli autori e dei complici, qual

vituperazione atroce del Papa, dei principii divini che Egli

rappresenta nel mondo, della Istituzione cosmopolita che

Egli governa, della Religione infine di tanti milioni d'uo-

mini d'ogni favella i quali al Papa fanno capo, siccome a

Vicario di Cristo in terra, fu la visita del Signor Loubet al

Quirinale, furono i frastuoni festivi fatti intorno a lui, du-

rante il triduo della sua permanenza in Roma.

Veniamo a sapere da una Nota dell
7

Osservatore Romano,
che la Santa Sede faceva pervenire al Governo francese

formalc ed energica protcsta per la patita offesa e dava

in pari tempo, in termini analoghi e per mezzo de' suoi

1 La Tribuna, N. 115 pel 24 apr. 1904.
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rappresentanti all'estero, partecipazione di questo suo atto

ai Governi di tutti gli altri Stati, coi quali si trova in di-

retto rapporto
i

. Questo della S. Sede e stato indubitata-

niente un atto necessario, imposto al Supremo Gerarca dalla

coscienza stessa del suo altissimo uffizio di custode della

dignita e della liberta della Chiesa, le quali sono tesoro

inalienabile di tutto il mondo cattolico. Crediamo pero, che

la diplomazia pontificia non dovette durare gran fatica a

persuadere della patita o/fesa le Cancellerie degli Stati, a

cui quell' atto fu diretto, trattandosi di cosa per s6 mede-

sima evidente, die deve gia essere stata unanimemente ri-

conosciuta ed ammessa. Ne il Delcasse, che e fine diploma-

tico, oserebbe piu ripetere alle Cancellerie stesse la scusa

passatagli buona nel Piirlamento francese
; perocche egli sa

troppo bene, che farebbe sorridere gli uomini di Stato. Non

vediamo quindi qual . risposta ragionevole egli possa dare ai

richiami pontificii ;
e meno ancora veggiamo che possa ri-

spondere il Presidente della Repubblica, Signer Loubet, tro-

vatosi a rappresentare ima parte tanto opposta, per quel che

se ne dice, a' suoi personal! sentiment!.

Povero Loubet, che dell' improba fatica durata e forse

dei fieri rimorsi patiti in sostenere il comico personaggio,

impostogli dalla Massoneria franco italiana, non raccoglie ora

altra merce fuor quella di andar per le bocche qual Presi-

dente qu'on fouette, che si caccia da tanto tempo innanzi

in Francia a colpi di frusta, che a frustate fu mandato in-

sino a Roma a farvi applaudire la Kepubblica dell' anticle-

ricalismo sociale, della caccia a monache e religiosi e dello

sfratto ai Crocefissi, che, come senza ambagi proclama

YAction, a frustate ha camminato ed a frustate camminera

ad ogni modo ancora.

Ma povera anche piu, e sventurata e da compiangere la

Francia, condannata a vivere non piu in Repubblica ma in

Massoneria, giusta la viva e vera frase di Mons. de Ca-

1 L' Osservatore Romano, N. 102, pel 5 maggio 1904.
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brieres Vescovo di Montpellier ; ridotta, in cospetto dell'Eu-

ropa,, al triste ufficio di esportatrice d'anticlericalismo, se-

condoche non peritavasi di confessare teste anche un organo
del Combes, il Radical.

Col viaggio di Emilio Loubet, la Francia altro intento

infatti non raggiunse che di venire in Roma a consertare

trionfalmente il suo anticlericalismo con quello dell' Italia

massoneggiante o libertina, per ischiaffeggiare il Pontificate

e schiacciarne Tautorita. Chi avrebbe mai pensato che ver-

rebbe un giorno, in cui la Francia, la eustode armata della

liberta della Chiesa, ricolma da Pio IX di benefizii, acca-

rezzata da Leone XIII, la Francia dimenticherebbe le sue

tradizioni, il suo diritto, la sua fede, i suoi medesimi inte-

ressi, per venire, nella persona del suo Capo, a dire al-

T Italia, che ella approva quanto si fece, che si obbliga a

non ritornar piu sul passato, rinuncia a tutte le sue pre-

rogative, a tutti i suoi diritti, ratifica il fatto compiuto, si

separa definitivamente dal Papa; che ha cessato di essere

una nazione cattolica, e per conseguenza n6 gl'interessi del

Papa, n6 gl'interessi della Chiesa ormai la riguardano piu? ]

Eppure questo e il significato della visita di Loubet e delle

frenesie, che dal 24 al 27 aprile tanto in Roma la esalta-

rono. La Francia ha perduto piu in quei tre o quattro giorni

che non nella guerra del 1870, si 6 scoronata innanzi al

mondo cristiano e non cristiano, ha rinnegato tutta la sua

storia e tutte le sue glorie, e ha dato tale conferma del suo

disfacimento intellettuale e morale, che ben s' intende come

il Cesare di Germania colpisse giusto, allorche disse: Noi

non pensiamo ad assailre la Francia, perche la Francia si

distrugge da se stessa !

1 Vedi nella Veritt fran$aise del 26 aprile 1904 1'articolo di Arthur

Loth, intitolato : Supreme Apostasie.
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VI.

Questo sommariamente il pro derivato alia Repubblica

dalla visita rumorosa del suo Presideute alia Gorte del Qui-

rinale. E T Italia, ossia piuttosto il suo Governo e il popolo

misto del partiti e delle sette, che ne prendono il nome e ne

esercitano il potere?
--

Nessuno, crediamo anzitutto, vorr&

sostenere, che della ingiuria inflitta al Pontefice questa Italia

e innocente, sicch6 non debba punto risponderne al mondo

cattolico. Essa, questa Italia, venne preparando di lunga
mano a Parigi ed a Roma, per mezzo de' suoi diplomatic! e

con ogni sorta di accorgimenti, di concession!, di moine, quella

venuta del Presidente che era, come abbiam visto, in se

per se una gravissima offesa al Papato; essa e delle due

parti quella che piii si e, non diremo varitaggiata, ma
certo pavoneggiata e rallegrata del risultamento ottenuto,

perocche le parve realmente che fosse un immenso trionfo

per lei. Giacche, nonostante la sicurezza assoluta di s6 me-

desima, ad ogni istante rumorosamente proclamata e per cio

stesso sospetta, essa vedeva seropre un pericolo nella vicina

Repubblica, la quale per vecchie partite rimaste accese dalla

guerra franco-prussiana in poi e la seguita adesione dell
1

Italia

alia triplice, per la sua propria missione storica, per debito

di gratitudine a benefizii papali segnalatlssimi, sembrava

dover essere piu d'ogni altro Stato cattolico inclinata a chie-

dere alia nuova Italia ragione della liberta e dell' indipen-

denza sovrana del Supremo Gerarca del Cattolicismo. Or

Tottenuto solennissimo ossequio del Capo della Francia sgom-

brava alia nuova Italia dairanimo ogni timore e rassicura-

Yala vie meglio, a suo avviso, dell'acquiescenza assoluta e

perpetua del restante mondo cattolico. II suo assetto poteva

dunque dirsi ora davvero definitivamente stabilito
;
ed ella

poteva con pienezza di gaudio mandare dal cuore, a dispetto

del Potere ieratico per sempre conquiso, 1'inno del trionfo.

Tale fu infatti la nota dominante delle acclamazioni
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della starapa e del cartelli grand! e piccini, degli sbandiera-

menti, delle ebbrezze della piazza. Tutta la galloria ufficiale

parve, e vero, massime nei brindisi del Quirinale, intonarsi

ad un' estasi di pace universale e d' ineffabili tenerezze fra

le due nazioni sorelle, riabbracciate finalmente e confuse- in

un immense palpito d'eterno amore. Ma eran solleciti gli

uomini, che sono addentro alle secrete cose, di darci la chiave

di quel simbolico poema, dichiarando, col Carriere della tiera,

che, in Roma e nel Quirinale, esso voleva significare un pe-

riodo storico definitivamente chiuso : quello nel quale il Va-

ticano ostile e i parti ti avversi alia Monarchia non speravano
che nella Franeia

;
e un altro inaugurate : quello che guidera

le due nazioni sorelle per una medesima via di civilta, di

liberta e di pace.

Anche le faci deiramore eran dunque chiamate a rendere

piu splendida la celebrazione del trionfo sul Valicano ostile.

Che se il Governo dell'on. Giolitti non permise di piu, e

voile soppresse nel proclama del Grande Oriente, gia abba-

stanza anticristiano, qualche frase piu violenta e impedl 1'af-

fissione di quello repubblicano e vieto i preparati delirii di

rabbia antipapale sotto la statua di Giordano Bruno, forse il

maggior merito vorra darsene all'ospite francese
;

onde il

Delcasse si credette obbligato di ringraziarne specificatamente

Ton. Tittoni, ministro degli esteri. Comunque, e stato un

bene, ma del tutto negative e accidentale, che diminuendo

1'acerbita dell' ingiuria fatta al Papato, Iasci6 per6 intatta ed

intiera la sostanza dell'offesa gravissima, di cui a giusto di-

ritto la Santa Sede si richiama presso i Governi aventi re~

lazione con lei.

VII.

Ne reca meraviglia alcuna, che all'oltraggio, ravvisato

da uomini saviissimi per uno de ;

piu sanguiriosi patiti dal

Vicario di Cristo nell' ultimo trentennio, siasi tentato di

togliere le maggiori e piu apparent! asprezze, ed anzi, ove
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fosse appena stato possibile, di avvolgerlo in una nube ingan-

nevole quasi di gentilezza internazionale. E questo il costume

dell'eta nostra, che e tanto piu ipocrita quanto meno serba

della forza e vigoria d' altri tempi ;
ma non e per cio

nel male meno pervicace e nell'offesa meno maligna.

Forse non sarebbe piii possibile oggi, nemmeno per opera

d'un Combes, quel die avveniva ad Anagni nel settembre

del 1303, per ordine di Filippo il Bello, Re di Francia. Assal-

tato a tradimento il palazzo pontificate ed espugnatolo, il

Sciarra Colonna ed il Nogareto, due briganti in veste d'am-

basciadori, penetrano, com'e noto, sino alia Sacra Persona

del Pontefice Bonifazio VIII, lo caricano di contumelie, lo

fanno prigione, come fosse un vil malfattore. Ma Tenormita

stessa del delitto cessava ogni possibilita d'inganno ;
e 1'Ali-

ghieri, politicamente avverso a Bonifazio, trovava nel suo

petto di onesto uomo e nella sua anima di cristiano quel grido

d'indegaazione del Canto XX del Purgatorio, che sara pei

sacrileghi marchio eterno d'infamia:

Veggio in Alagna entrar lo fiordaliso

E nel Yicario suo Cristo esser catto,

con quel che segue. Ne rimase vana aspirazione di poeta la

sua preghiera

Signor mio, quando saro io lieto

A veder la vendetta che nascosa

Fa dolce 1'ira tua nel tuo seg-reto?

Noi pero siamo ben lontani dal pensiero, scolpito col tocco

del genio in questa terzina : non chiediamo vendetta sul capo

di alcuno; ma lietissimi anzi sareinmo, come teniam per

fermo che sarebbe TAugusto Pontefice regnante, di vedere

i miracoli stupendi della misericordia divina e gli effetti del

suo perdono, massime in questa Italia, che e pure la diletta

Patria nostra. Vogliam pero ammonire i cattolici a star in

suU'avviso, per non lasciarsi mai traviare, dietro al volgo

del giornalismo e della piazza, da mendaci apparenze, nei
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giudizii loro. Nel caso presente, quel che fosse la visita del

Presidente della Repubblica il Papa medesimo lo dichiaro,

rammaricandosene altamente colle Potenze del mondo civile,

come di una gravissima offesa. Or puo per avventura un po-

, polo cattolico pensar di ritrarre vantaggio vero da un'offesa

fatta al Papa, e di volgere a proprio benefizio un dolore

crudele cagionato al Vicario di Cristo?

Non daremo risposta a questa domanda. Intanto pero ri-

nettano i magnificatori delle trascorse baldorie franco-ita-

liane, quanto dubbioso benefizio sia, tuttoche ricevuto tra

lo squillare alterno della marsigliese e dell' inno reale, degli

evviva al Re ed alia Repubblica, il platonico applauso di

un paese ridotto alle condizioni miserande della Francia

odierna, interiorrnente in dissoluzione, all' esterno sorretta

soltanto dall' Impero Russo, lottante esso stesso a gran pena

per s6 nell'estremo Oriente. Chi giudico che Pesempio del Pre-

sidente della Repubblica francese sarebbe cosi autorevole da

risolvere a mettersi ben tosto sulla via del (^uirinale anche

gli altri Capi delle nazioni cattoliche, e ne esult6 per la assi-

curata eternita delia terza Roma, lasciossi guidare dal sen-

timento anziche dalla ragione. Ma gTinteressi nazionali, cli-

remo colla Gazzetta di Venezia, si trattano colla ragione

non col sentimento.

L' Italia nuova pagherebbe ben cara la soddisfazione

avuta dalla Repubblica anticristiana del Combes, se vedesse

raffreddarsi per cagione di quella, 1' amicizia della Germa-

nia (e conseguentemente deirAustria), come certi atti recenti

dell'Imperatore parvero minacciare. E sarebbe una prova di

piii aggiunta alle tante, onde ribocca la Storia, che le offese

fatte al Papato non portano fortun a.
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VI.

Da' fatti dianzi brevemente accennati, (Tuna ragione, la

quale ne' razionalisti mal si governa e da or in uno ed ora

in un altro disordine, ovvero cade in questa o quell'altra

delle fallacie condannate dalla dialettica, sorge il quesito in-

torno alle cause sia naturali ed interne, sia estrinseche volon-

tarie od involontarie, onde il fatto innegabile si possa spiegare

Non v'essendo dubbio che la facolt& d'intendere e di ragionare

e per se stessa, propria delPuomo e comune essenzialmente

alia natura umana, chiara cosa e doversi cercare esterna-

mente le cause di questo disordine mentale. II perche fa me-

stieri studiare quale sia 1'educazione dell' intelligenza nelle

scuole di filosofia e quale filosofia vi s'insegni. Se questa e

mal fondata e se i principii della nostra conoscenza non ri-

spondono alia verita, si deve inferire che la ragione nonche

esser agevolata nelle sue operazioni, viene per converse,

deviata, scompigliata e accecata. E d'altra parte, 6 un fatto

che il maggior numero di filosofi razionalisti o di protestanti-

razionalisti, e dato dalle University tedesche. N6 cio puo dar

maraviglia ;
stantech6 in virtu del Libero Esame nelle cose

divine e religiose, e della rinnegata autorita del vero Capo
della religione cristiana costituito da Gesu Cristo, non resta

alia ragione umana verun saldo principio ne di fede n6 di

scienza, onde governarsi a salute. Non principio di fede, perch6

questa, secondo i filosofi razionalisti, contraddice alia ragione,

e la stessa scienza umana non 6, da sola, sufficiente ad illu-

minare e certificar 1'uomo intorno a verity d'ordine al tutto
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superiore e fatte note a lui dalla rivelazione. Senzache, essendo

Dio Tautore d'ogni verita e di ogni conoscenza naturale e

rivelata, e percio dell'ordine naturale e soprannaturale, non

v'e ne vi puo esser errore e contraddizione fra quest! due

ordini, ma v'e in entrambi la verita, oggetto proprio e for-

temente desiderate dairariima. L'ordine superiore delle verita

rivelate ci e fatto noto dalla rivelazione per puro e grazioso

dono di Dio; e per 1'ordine naturale, la nostra conoscenza

si acquista con le forze naturali che sono parimente dono

dello stesso Dio. Ea queue ex revelations divina per fidem

tenentur, non possunt naturali cognitioni esse contraria l
.

Questo concetto di S. Tommaso merita d'essere qui svolto

un po' piu largamente. Egli, come si sa, insegna essere di-

stinti 1'uno dall'altro Tordine naturale e 1'ordine sopranna-

turale, il regno della ragione dal regno della fede. Ma sostiene

di pari, che il regno della fede 6 una continuazione del regno

della ragione e il compimento di essa. Imperocch6 dove la

scienza finisce, secorido il santo Dottore, comincia la fede,

e questa fede e un genere di conoscenza. La fede infatti e

Tassenso alia verita in riguardo deirautorita di Dio: Assentit

autem intellectus alicui dupliciter, uno modo quia ad hoc

movetur ab ipso objecto quod est per seipsum cognitum, sicut

patet in primis principiis quorum est intellectus, vel per
aliud cognitum, sicut patet in conclusionibus quorum est

scientia. Alio modo intellectus assentit alicui, non quia suf-

ficienter movetur ab objecto proprio, sed per quamdam ele-

ctionem voluntarie declinans in unam partem. . . et si quidem
hoc sit cum dubitatione et formidine alterius partis, erit

opinio, si autem sit cum certitudine, absque tali formidine,

erit fides
2

. Ed in vero, la nostra fede se si considera in

radice, e del tutto ragionevole, poichk la nostra credenza

riposa suH'autorita di Dio, e la ragione ci dice che Dio non

puo irigannarsi ne ingannare.

1 Cf. S. THOM., C. G. I, 7.

2 Sum. theol., IIa IIae
, I, 4 c; Quaest. Disput. De Veritate, XIV, I, c.
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VII.

E qui si noti un'altra dottrina importante dello stesso

Dottore, intorno alle verita della fede, le quali si possono

considerare sotto due aspetti, cio6 in un modo particolare,

in speciali, ed in un modo generate, in generali. Considerate

nel primo modo esse non possono nel tempo stesso essere

vedute e credute, visa et credita; nel secondo, cio6 dire

sotto la comune ragione di credibile, possono esser vedute

da colui che crede.Imperciocch6 egli non crederebbe se non

vedesse che sono credibili : Dicendum quod ea quae subsunt

fidei dupliciter considerari possunt: uno modo, in speciali,

et sic non possunt esse simul visa et credita; olio modo in

generally scilicet sub commune rations credibilis, et sic sunt

visa ab eo qui credit. Non enim crederet nisi videret ea

esse credenda '. Di qui 1'assioma scolastico: Credo ut intel-

ligam; intelligo ut credam. Stantech6 la scienza puo aiutare

la fede in piu modi e S. Tommaso gli ermmera: 1 sommi-

nistrando motivi di credibility stabilendo i preamboli della

fede; 2 fornendo analogie, le quali ci abilitino a rappresentarci

le verita deH'ordine soprannaturale ;
3 sciogliendo le obie-

zioni che i nemici della fede pretendono di far valere contro

la verita soprannaturale.

Chi poi consideri quanta parte di vero conoscibile sia

fuori del dominio della ragione, percioeche, secondo i razio-

nalisti e gli agnosticisti, dove termina il vero dell'ordine na-

turale, non v'6 che la inscienza, e per noi, al contrario, co-

mincia e si allarga con 1'ordine delle verita rivelate, le quali

comech6 superiori alia ragione, non sono percio ad essa con-

trarie e sono oggetto dell' intelletto, 6 manifesto che i razio-

nalisti fanno torto alia ragione restringendo Toggetto dell'in-

telletto che 6 T intelligibile, solo per cio ch'esso 6 d'un ordine

piu elevato e soprannaturale e ci e dato a conoscere dalla

' Sum. Theol., IIa !!?, I, 4, ad 2.m Qfr. Card. MAZZELLA, De virtut.

infus. Disput. II, art. VI.
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fede. Contraddice poi a questo errore il fatto storico della

rivelazione sommamente profittevole alia nostra ragione, come

e provato dalla filosofia cristiana. Questa c'insegna esserci

verita, le quali appartengono esclusivamente alia sola teo-

logia, altre alia filosofia ed altre finalmente ad entrambe. Del

primo genere sono i misteri della fede, come p. e. la Tri-

nita, non dimostrabile n6 comprensibile dalla nostra ragione,

ma conosciuta per divina rivelazione e per 1'autorita di Dio;

appartenenti esclusivamente alia filosofia sono le verita na-

turali di un ordine inferiore, cioe dire verita che non riguar-

dano i destini deiruomo e le sue relazioni con Dio. Le ve-

rita finalmente che si trovano nell'uno e nell'altro ordine di

conoscenza, il teologico e il filosofico, sono le natural! d'or-

dine superiore, quali 1'esistenza di Dio, e queste verita son

dette praeambula fidei per T importante relazione che hanno

col vero soprannaturale. Esse tuttavia ci son proposte come

oggetto della nostra credenza per la seguente ragione, che

la loro conoscenza, mentre e di somma importanza ed e pos-

sibile a tutti gli uomini, nel fatto nondimeno non si acquista

da tutti, ma soltanto da pochi, e dopo molto tempo e con la

mistura di molti errori, come dice TADgelico : a paucis, et

per longum tempus et cum admixtione multorum errorum.

Di che si par manifesta la particolare benevolenza e prov-

videnza di Dio, il quale soccorre all'uomo proponendogli

come oggetto di credenza verita della piu grande importanza

ma la cui conoscenza difficilmente si acquista
1

.

Dalle cose fin qui esposte, si potn\ di leggeri intendere

quanto scarsa e stranamente falsa sia la stima che fanno i

razionalisti della ragione umana. Eglino nonche concederle

i piu vasti campi dell' intelligibile, glieli contendono a ogni

patto, quando le contrastano la capacita d' intendere le ve-

rita rivelate da Dio e di crederle sulla sua autorita. L'av-

versione e il dispetto al principio d'ogni autorit& divina ed

umana, 6 quasi naturale nel razionalismo perche grandemente
utile anzi necessario a fin di stabilire la sua autorita propria.

1 S. THOM., C. G., I, 3, 4.
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Ne puo negarsi che questo partito sia quello de' disperati, i

quali non potendo difendersi con 1'opera dell'intelletto, cer-

cano la salvezza nella pertinace volonta di riflutare con animo

impertubabile, tutto ci6 che fa contro le loro opinion!. Ma la

retta ragione ci ammaestra che il principio di autorit& debba

rispettarsi come quello che ha tanta parte nella vita intel-

lettuale e morale dell'uomo, non escluso lo scienziato, il

quale non giunge d'ordinario, ad una intera liberta e indi-

pendenza di giudizii nella propria raateria, se non dopo di

aver seguita 1'autorita de' maestri e di altri dotti uomini ri-

guardati universalmente sommi. Giacomo Balmes, uno de' piu

nobili e potent! ingegni degli ultimi tempi, trattando di quel

che chiamasi istinto di fede nella conoscenza umana, cosi

ragiona: Quando Newton reed nel mondo scientifico il

frutto di sue profonde speculaziorii, chi mai tra' suoi disce-

poli puo essere stato si potente da persuaders! di quelle per

proprio convinciniento, anche parlando di coloro fra essi,

che dopo molta fatica fossero giunti a comprendere un poco

il grand'uomo ? Avevan seguito il raatematico ne' suoi cal-

coli, avevano penetrate nel tesoro delle osservazioni e delle

sperienze che il naturalista poneva loro davanti, avevano

ascoltato le riflessioni sulle quali fondava le sue asserzioni

e le sue conghietture il filosofo
;

si credeano percio perfet-

tamente convinti, e che 1'autorita non avesse parte nell'as-

senso loro, ma solamente la forza e 1'evidenza de' ragiona-

menti? si? fate ora che il nome di Newton sia tolto via, fate

che ranimo si sciolga dall' impression profonda che vi stampo

la parola d'un uomo il quale si presenta con una scoperta

straordinaria, e la difende con tale ricchezza di sapere che

manifesta un genio portentoso ; lasciate, ripeto, 1'ombra di

Newton, e vedrete che in mente al discepolo i principii va-

cillano, la catena de' ragionamenti si spezza e s' intrica in

piu luoghi, le osservazioni piu a' fatti non quadrano; e colui

che stimavasi un esaminatore compiutamente imparziale, un

pensatore affatto indipendente, conoscera, sentira ch'egli era

domo dalla forza dell'autorita, dall'ascendente del genio; co-
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noscera, sentira, che se in molte cose assent!va, non era pero

convinto
;

e che in vece d'essere un filosofo pienamente li-

bero, non era che un discepolo docile e che faceva profitto *.

VIII.

Quel che il Balmes dice del Newton, si puo dire con

eguale verita, di tutti i grandi ingegiri nell'ordine scientifico

e de' grandi oratori ed agitatori uell'ordine morale e politico.

La distanza che passa da costoro cio6 da 7

pochi, alia molti-

tudine che li segue, la quale 6 de' meno dotati o volgare, e

certamente la causa dell'autorita e dell'efficacia de' primi

su' secondi. La storia della filosofia ci mette sotto gli occhi

le varie e diverse scuole filosofiche, le quali fiorirono suc-

cessivamente e successivamente caddero ovvero si trasfor-

marono per 1'opera di coloro, i quali ne stavano a capo e

con la virtu dell' ingegno e del sapere, cio6 con I'autorita,

le fondavano. Non era per fermo la verita delle dottrine per

se stessa, che induceva i discepoli a seguir questa piuttosto

che quella scuola, perocch6 le dottrine erano talora sostan-

zialmente diverse e contrarie, ma il nome e Tautorita del

maestro. Ora noi domandiamo perch6 nella storia del razio-

nalismo, dall'origine del cristianesimo fino ad oggi, si con-

tinui a rinfrescare sempre la stessa guerra contro il sopran-

naturale e sempre con le stesse armi, cio6 co' supposti diritti

della ragione e della sua indipendenza dalle verita rivelate

e dalla fede? Perch6 mai questa curiosa costanza de' razio-

nalisti di somigliarsi fra loro
;
di ripetersi e di copiarsi? Non

6 malagevole trovarne la causa nella natura stessa della ra-

gione e della volonta: questa comanda a quella acciocche

contraddica alia verita della fede come se la fede fosse con-

traria alia verita, e la volonta per motivi diversi di orgoglio,

di setta o d'altre scorrette passioni sopraffacendo la ragion-e,

grida :

1

BALMES, II Protestantesimo comparato al Cattolicismo, trad, di Al-

varez-Perez. Parma, 1846, Vol. I, Cap. V, p. 87-88.
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Sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas.

Cosl s'intende 1'opera nefasta di tutti i nemici grand!

e piccoli del cattolicismo, massimamente de' grand! ehe

alia perversa volonta univano la forza e il potere su' popoli

loro soggetti. Che altro fu Arrigo VIII dopoche da Defensor

Fidel, se ne fece impugnatore e nemico? Per qual ragione,

di cattolico si rese persecutore della verita cattolica e dei

suoi popoli cattolici? Per la sfrenata libidine, non per alcuu

argomento di contrasto fra la ragione e la fede. Egli pertanto

poteva dire con verity di se e delle sue nefande ed atroci

azioni :

Sic volo, sicjiibeo, stat pro ratione, voluptas.

Di questi razionalisti non si potrebbe asserire che la cagione

prima de' loro error! e dell'avversione alia fede, non fa ne

e la ragione, si bene il piacere e la volonta di soddisfare

alle loro sregolate passioni ? Ecco nel fatto la fallacia del Non
causa pro causa: si chiama in colpa la ragione mentre la

causa vera non e altrimenti questa ma 1' istinto animale che

per fiacchezza e malizia della volonta, alia ragione non ub -

bidisce. Vedremo appresso ne' razionalisti di tutti i tempi,

quale rapporto intellettuale sia esistito fra la ragione loro e

le verity della fede, e quale tra 1' intellettuale e il morale

della loro vita. La storia e lunga e non si restringe al solo

Arrigo uccisore delle sue mogli, e al frate d'Eidelberga che

toglie al monastero e fa sua druda Caterina Bore. Altro che

intelletto e ragione e veritk soprannaturale ! Si tratta dell'ap-

petito sensuale e animale, cioe della parte che 1' uomo ha

comune colle bestie, la quale non si puo tenere a freno senza

sottomettere il senso alia ragione e la ragione alia fede, cio

che non par probabile senza e fuori della vera religione ri-

velata che i razionalisti non vogliono ammettere.

Con un vago sentimento della divinit& e d' un Dio che

1'Harnack chiama padre ottimo, al quale, peraltro, si negano

gli attributi essenziali, e che se parla agli uomini che sa-
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rebbero suoi figliuoli, non si tien conto della sua parola perche

la ragione non puo consentir alle verit& da lui rivelate, si

crea una religione razionalista, una religione assurda ed inu-

tile, senza leggi, senza sanzione
;
die percio non esiste, perche

ripugna alia stessa ragione, restando cosi I'uoino su questa

terra in balla di se stesso, privo di guida e di lume nei brevi

giorni della vita mortale, e senza raggio di speranza nell' im-

mortale ed eterna. Cotesta religione di un Dio ottimo padre,

non e diversa dalla pagana, la quale ricoriosceva anch'essa

un Dio pater omnipotent ed optimus maximus. Non e diversa

da quella dei deisti, e considerata nel suo concetto e nella

pratica sarebbe la religione degli atei, cioe una religione

senza Dio.

IX.

L'esperienza intanto e la storia ci ammaestrano che deisti,

atei, nemici del cristianesimo, razionalisti architetti di nuove

religioni impessibili, non sempre debbano essere giudicati per

quel che dicono o scrivono, ma per quel che ne dicono ne

scrivono, cioe per cio che realmente pensano e sentono nel

secreto della loro coscienza. Ci si potra opporre che nella

coscienza di costoro non v'e occhio di iince che vi penetri

e percio la nostra affermazione mancare di prove. Noi per-

tanto attestiamo fatti non sulla nostra scienza ma su quella

di storici e critici non credenti anzi nemici del cristianesioio,

increduli e del piu smaccato scetticismo. Pietro Bayle, 1'autore

del Dictionnaire Historique et Critique, Tome second, Am-

sterdam, MDCCXXXIV, merita in questa materia fede pie-

nissima perciocche i fatti e le considerazioni ch ;

egli vi fa

sopra, riguardano uno stato psicologico a lui ben noto e per

propria esperienza, dacch6 giudica di cose non favorevoli

alia sua filosofia e alia sua dichiarata nimista alia fede e al

cristianesimo. Scrivendo di Bione filosofo di Boristene, uomo

che disse male di Omero e di Socrate, degli uomini e degli

dei, il Bayle soggiunge: Etant tombe malade, il fit comme

1904, vol. 2, fasc. 1294. 27 13 maggio 1904.
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presque tous les impies, il passa dans une autre extremite 1
.

E qui reca il detto di Sainthibal, fameux Esprit fort, il quale

si doleva che nessuno della loro setta aveva il dono della

perseveranza. Us ne nous font point d' honneur, quand
Us se voient au lit de la mort: Us se deshonorent, Us se

d&mentent, Us meurent tout comme les autres bien confesses

et communies. Pare nondimeno che siffatto costume sia di

antica data, poich6 il Bayle nota che Sainthibal avrebbe po-

tuto aggiungere anche questo, che d'ordinario essi passano

fino alle piii piccole superstizioni. Maraviglioso, egli dice, 6

a questo proposito Tesempio di Tullo Hostilio, il quale fu

talmente prostrate da una lunga malattia, che pass6 dallo

spirito forte allo spirito superstizioso e propagatore di super-

stizioni. Ipse quoque longinquo morbo est implicitus. Tune

adeo fracti simul cum corpore sunt spiritus illi feroces, ut

qui nihil ante ratus esset minus regium quam sacris dedere

animum, repente omnibus magnis parvisque superstitio-

nibus obnoxius degeret, religionibusque etiam populum ini-

pleret
2

.

Un tal modo di operare non deve, secondo il Bayle, dar

maraviglia. E perche? Perch6, a parer suo, quasi tutti quelli

che vivono nell' irreligione, non fanno che dubitare
;
ne per-

vengono mai alia certezza
;
vedendosi dunque nel letto del-

T infermita, dove T irreligione non 6 loro di alcima utilita,

prendono il partito piu sicuro, quello che prornette una fe-

licita eterna nel caso che sia vero, e che non fa correre

verun pericolo nel caso che sia falso. Essi si confessano e

fanno tutto il resto, ad majorem cautelam 3
. Cita poi i se-

guenti versi del Despreaux (Sat. I, v. 153):

Qui fait I'homme intrepide, et tremblant de foiblesse

Attend pour croire en Dieu que la fievre le presse,

Et toujours dans 1'orage au Ciel levant les mains

Des que 1'air est calme rit des foibles humains.

1

BAYLE, T. II, B. F. art. BION, p. 3. (E).
2 T. Liv. Decad. I, libr. I. c. XXXI.
3
BAYLE, 1. c. p. 3.
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Ripete e conferma le stesse considerazioni scrivendo del

Das-Barreaux (o. c. p. 616. F.) il quale ne croyoit en Dieu

que lorsqu'll dtoit malade !

. Ecco le sue parole recate dal

francese nel nostro volgare : Egli e manifesto che coloro

i quali nelle compagnie fanno mostra di combattere le veritk

piii comuni della religione, dicono piii di quello che pensano.

La vanita nelle loro dispute ha piu parte che la coscienza.

Essi s'imaginano che la singolarita e Tardire de' sentiment!

che sosterranno, procurera loro la riputazione di spirit!

grandi. E cosi son tentati di fare sfoggio, contro la propria

persuasione, delle difficolta alle quali vanno soggette le

dottrine della Provvidenza, e quelle del Vangelo. A poco a

poco acquistano 1'abito di far discorsi empii e se la vita

data a' piaceri si unisce alia lor vanita, si avanzano per

questa via^con maggior celerita. Questa trista usanza con~

tratta da una parte, sotto gli auspicii dell'orgoglio, e dall'altra,

sotto quelli della sensualita, rintuzza la punta delle impres-

sioni dell'educazione, voglio dire ch'essa assopisce il senti-

mento delle verita che appresero nella loro infanzia, intorno

alia divinita, al paradiso e airinferno
;
naa non e una fede

estinta, e un fuoco nascosto sotto le ceneri. Ne risentono

Tazione quando rientrano in se stessi e particolarmente alia

vista di qualche pericolo. Si vedono allora tremare piii che

gli altri uomini. Passano fino alia superstizione : la memoria

d'aver testificato piu disprezzo che in verit non sentivano,

per le cose sante, e d'essersi sforzati di sottrarsi interna-

mente a questo giogo, raddoppia la loro inquietudine. Non si

6 forse mai veduto un uom grave, lontano da' piaceri e dalle

vanita della terra, prendersi gusto di dommatizzare ne' ritrovi

per 1'empieta, comech6 una lunga serie di meditazioni pro-

fonde ma mal fatte, Tabbia precipitato nel rifiuto interne

di tutta la religione. Ben lungi che un tal uomo volesse torre

via dal cuore de' giovani le dottrine che possono preservarli

dalla dissolutezza, ben lungi che volesse insinuare le sue

1 Lettres Nouvelles de Monsr. Boursault, p. 18 dell' ed. oland., 1698.



420 KAZIONALISMO E RAGIONE

opiaioni a coloro che ne potrebbero abusare o che esse po-

trebbero far loro perdere le consolazioni che la speraiiza

d'una felice eternitA fa lor sentire nelle loro miserie, egli

li fortificherebbe su questo per un principle di carita e di

generosita. Egli serba i suoi sentiment! per s6 solo, ovvero

per quelli ch'egli suppone al tutto capaci di non fame cat-

tivo uso l
.

Da quanto si e potuto risapere dal Bayle, fra le cause

piu frequenti ed efficaci dell'incredulita de' razionalisti, non

e nominata la ragione, ma 1'orgoglio, la vanit&, la liberta

da ogni legge restrittiva del piacere e della sensualita. On-

deche le teorie del razionalismo non si vogliono ne si pos-

sono accogliere per due ragioni, perche intrinsecamente op-

poste alia retta ragione, e perche moralmente non consta

della sincerita d'animo de' razionalisti, cioe che di quelle

loro teoriche sieno essi realmente convinti, mentre Tespe-

rienza c'insegna non essere la ragione che le ispira, ma
ben altre cause dalla ragione diverse e che la ragione per

se stessa oondanna.

Ci resta intanto a ricercar un' altra causa, la quale ri-

guarda direttamente Tintelligenza e come essa viene educata

specialmente nelle scuole delle Universita tedesche, dove

s'insegnano i sistemi filosofici del Kant e de' suoi discepoli,

e qual parte in quei sistemi vi possa aver la ragione.

1

BAYLE, o. c. p. 616, n. 16 17.
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2. II Regno di Dio o Regno messianico.

XIV.

6. Durata del Regno di Dio. - - Qual debba essere la

durata del Regno di Dio in terra, secondo la mente di Gesu

Cristo, e gia facile dedurlo dal detto fin qui. Se T Evan-

gelo del regno ,
come vedemmo, deve essere predicate a

tutti gli uomini e a tutte le nazioni
;
se gli Apostoli deb-

bono andare sino ai confini della terra per anrmnziarlo
;
se

molti devono venire dair oriente e dall' occidente per farvi

parte ;
se gli Apostoli sono ii sale della terra ; se il regno

deve crescere a poco fino a dilatarsi in grande albero, da

accogliervi gli uccelli dell' aria
; gia da ci6 stesso si deve

concludere che, secondo la mente di Gesu Cristo stesso (at-

tenda il Loisy che crede Gesu essersi ingannato !) si deve

concludere, diciamo, che il detto regno non avra certo breve

durata
; poich6 dovra passare non poco tempo, prima che

gli Apostoli e i loro successor! percorrano tutta la terra, e

predichino a tutti. E poi, e naturale che, essendo desti-

nata la predicazione deirEvangelo del regno non per i soli

viventi nell'evo apostolico, ma altresi per gli avvenire ossia

per tutti gli uomini che nasceranno, gia si scorge che il

regno di Dio durera quanto il genere umano.

Oltre tali considerazioni, abbiamo un altro modo di scc-

prire in cio la mente di Gesu Cristo. Egli pone il termine della

predicazione dell' Evangelo alia stessa fine del mondo :

S'annunziera questo Evangelo del Regno in tutta la terra,
1 Continuazione. V. quad. 1292 del 16 apr. 1904.
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per testimonianza a tutte le nazioni, e allora verra la fine

(Matt. XXIV, 14). Ora, diciamo cosl : La predicazione del

Vangelo e Tesistenza del Regno di Dio sono termini corre-

lativi, e di fatto una cosa non ista senza Faltra. Ma, secondo

Gesu Cristo, la fine della predicazione del Vangelo coincide

colla venuta del giudizio finale. Dunque anche la fine del

Regno di Dio cjincide col giudizio finale stesso.

Ma si dimanda :
- - II giudizio, nella mente di Gesu, era

vicino o lontano ? Qui e il punto importante. II giudizio,

secondo la mente di Gesu era molto lontano. In fatti, Gesu,

come vedemmo : primo, tra se e il giudizio mette la pre-

dicazione evangelica a tutto il mondo e a tutti gli uomini;

secando, descrive la predicazione come opera d' un lento

progresso, qual seme che cresce in pianta a poco a poco ;

terzo
t
asserisce che tornando in terra trovera molta infe-

delta (Luc. XVIII, 8). Or chi cosl parla non crede certo

che il giudizio sia vicino. Dunque, il Loisy che scrive Gesii

Cristo aver creduta vicina la fine del mondo dice una fal-

sita storica. Aggiungasi al detto, che la folia che ascoltava

il Signore, piena la mente e la fantasia di paurose visioni

escatologiche, non una ma piu volte, interrogo il Maestro

it tal proposito ;
ed egli o evito di rispondere o ne parlo in

modo da far intendere che 1'avvenimento fosse ben lontano.

Un'altra volta disse perfino di non saperlo (Matt. XXIV, 36),

maniera metaforica comune, significante rifiuto di rispon-

dere. In chi tante volte parlo di queiravvenimento come di

cosa molto lontana, evidentemente non si puo supporre igno-

ranza circa il medesimo.

XV.

Ma pure, dicono, Gesu Cristo in piu discorsi parlo

della sua seconda venuta alia fine del mondo come di av-

venimento prossimo.

In fatti, ecco le sue parole : In verita vi dico che

non avrete finito di percorrere tutte le citta d'Israele prima
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che venga il Figlio dell' uomo (Matt. X, 23). E altrove :

In verita vi dico, vi sono molti qui present!, che non

morranno prim a che non abbiano visto il Figlio dell' uomo

venire col suo regno (Matt. XVI, 28). E altrove par che di-

cesse a S. Giovanni esser suo volere che rimanesse in vita

fino alia sua venuta (Giov. XXI, 22). Quindi ne segul che

la prima generazione cristiana crede al prossimo ritorno di

Gesu, alia cosl detta parusia.

Presi separatamente, quest! detti di Gesu Cristo sono

alquanto oscuri, e a prima vista sernbrano affermare 1'im-

rainenza del giudizio. A bene interpretarli e da richia-

mare il noto principio di critica che le cose oscure si de-

vono spiegare colle chiare, non viceversa. Ora confrontando

i detti chiari di Gesti. con gli oscuri, diciamo : Un pensiero

continue ed organico domina in tutti gli evangelist!, come

vedemmo, sulla lontananza della fine del mondo : poiche

tra il principio della predicazione evangelica e la fine del

mondo Gesu mette la diffusione del Tangelo in tutta la terra

e anzi apertamente dichiara che allora verra la fine .

Quindi i riferiti detti del Signore alquanto oscuri non pos-

sono contraddire al suo pensiero apertamente manifestato

in piu riprese. E poi e da ricordare, come dice egregia-

mente il p. Rose, che i Sinottici hanno raccolte le parole

del Signore nella tradizione esistente e 1'hanno talora riu-

nite per un'affinita solamente verbale l
. Tenuto conto di queste

due osservazioni, e tenuto conto che non si deve attribuire a

nessuno una contraddizione senza prove certe e molto meno

ad un Legato di Dio, che d'altra parte consta essere stato

approvato da lui, ecco il senso di que' detti o logia, secondo i

migliori interpret!.

Innanzi tutto, bisogna aver presente, come I'espressioni,

venuta del Signore, venuta del Figlio dell'uomo, hanno un

doppio o triplice senso. a) Talora significano la venuta per-

sonale di Cristo all' ultimo giudizio. &) Talora indicano la sua

venuta invisibile alia morte di ciascheduno; cosl, p. es.,

1 ROSE, fitudes sur les tivangiles, Paris, 1902, p. 173.
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quando saro andato a prepararvi il luogo, verro di nuovo

e vi prendero con me (Gio. XIV, 3). Quanto al detto a S. Gio-

vanni se voglio che rimanga finche io non venga che im-

porta a te? 6 un modo enfatico, come il dire: Se io vo-

glio che egli viva sino al giudizio ultimo che importaate?

c) Talora significanp un qualche atto manifestativo della giu-

stfzia di Dio del suo potere o della sua gloria in questo niondo,

come p. es. la ruina di Gerusalemme, Io stabilimento del regno

messianico in terra, la trasfigurazione sul Tabor i
. d) Aggiun-

gasi a tuttocio che Gesii sovente ne' suoi discorsi, come i profeti,

congiunge un tempo coll'altro, una venuta coll'altra. In fatti,

parlando del giudizio universale, (cui sappiamo dalla bocca

stessa di Gesii che e lontano) dice ai present! : Percio, anche

voi state preparati, perch6 in quell'ora che non pensate verr&

il Figlio dell'uomo (Matt. XXIV, 44). Con tali norme pos-

SOD.O interpretarsi i testi citati. II primo testo, pero, e suscet-

tibile anche di quest'altro senso, cio6 : Avrete tanta re-

sistenza in Israele, che prima che 1'abbiate vinta e prima che

abbiate percorse tutte le sue citta, verra il giudizio
1

.

XVI.

Cio posto, concludiamo a buon diritto, dicendo che 1'am-

mettere in Gesii un inganno sulla prossima venuta del giu-

dizio, come fa il Loisy d'accordo con tutti i razionalisti, e

cosa falsa; ripugnante tanto alle regole della ermeneutica,

quanto alia digoita indiscussa di Legato di Dio. Allorchfe egli

parlo senza veli sulla fine del mondo disse aperto che esso

verra dopoche il Vangelo sar& predicato a tutte le genti e a

tutti gli uomini
;
e tanto basta. Che se nella prima genera-

zione cristiana rimase, per causa di quei detti oscuri, una

qualche apprensione della prossima venuta di Cristo
;
e se gli

Apostoli stessi talora sembrano parlare del giudizio vicino,

e da ricordarsi : primo, che questi non determinerono nulla

di precise, contentandosi di ripetere le parole del Signore
1

VIGOUROUX, Didionnaire de la Bible, \. II, p. 2268.
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che vegliassero e pregassero (I Petr., IV, 7) e che il

giorno del Signore verra come un ladro (II Petr., Ill, 10);

secondo, che, anclie allorch6 dissero vicino il giorno del Signore,

parlavano di vicinanza relativa a Dio. In fatti S. Pietro ai

fedeli, che lamentavano la tardanza della venuta di Cristo,

rispondeva: Dio non ritarda la sua promessa, come alcuni

pensano, ma aspetta perche vi convertiate
;
del resto, ricor-

datevi, o cristiani, che un giorno presso Dio e come mille anni

e mille anni sono come un giorno (Ivi, 8)
4

. Dal che si vede

di che specie di vicinanza parlavano gli Apostoli.

XVII.

7. Organamento esteriore e visibile. Del Regno di Dio

qui in terra resta ad esaminare un ultimo elemento. Questo

Regno consistente nella soggezione interiore e individuale

delFanima a Dio, onde Egli propriamente impera e regna
nella parte piii intima del nostro cuore, e forse tale da esclu-

dere un organamento esterno, officiate e sociale? L'asserisce

il Prote'stantismo e il Razionalismo; lo nega il Cattolicismo.

-
Interroghiamo le fonti evangeliche.

Nel Vangelo scritto, d'accordo col Vangelo predicate e

specialmente col Vangelo vivente, dal principio sino alia fine,

domina sovrana un'idea, ed e questa : La predicazione del-

TEvangelo del Regno e affidata ad una scelta di uomini, detti

Apostoli o Legati di Cristo, uomini formanti un magistero

autentico e perpetuo, il quale in nome di Cristo dovesse farsi

discepoli tutti gli uomini. In una parola, Gesu Gristo, non si

contento di annunziare leggi e precetti in nome di Dio, ma

prima di partire definitivamente dal mondo (tanto prima della

risurrezione, quanto ne' quaranta giorni susseguenti che pre-

1 Vedi il problema escatologico del N. T. del prof. G. STEVENS
in The American Journal of Theology, v. IV, n. 4. Del resto, se vi e

qualche difficolta nella predicazione degli Apostoli su tal punto, essa

riguarda il tema biblico deirtspirazione, non g'ia 1' apologetica. Vedi

anche in Revue biblique, 1894, v. Ill, p. 71.
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cedettero 1' ascensione) affido autenticamente la predicazione

dell' Evangelo del Regno di Dio ad un magistero vivo di

uomini. Talche 11 Regno di Dio, nella mente di Gesu Cristo,

dovette avere ed ebbe nel mondo un'organizzazione esterna,

come ogui altra societa composta di uomini.

Naturalmente, quest'esterna organizzazione non doveva

essere a detrimento dell' interiore e individuale sogge-

zioae a Dio, anzi un istromento per promuoverla e aiutarla,

com'e d'ogni autorita, la quale 6 mezzo generate rispetto al

benessere peculiare de' sudditi. Che sarebbe infatti divenuta

la parola di Cristo predicata a viva voce a pochi uditori in

un angolo del mondo, se Cristo non avesse incaricato alcuni

per ripeterla autorevolmente a tutti gli altri uomini ? Par-

tito Cristo dal mondo, si sarebbe potuto scrivere: Oggi e

finito il Regno di Dio, poichk e finita la predieazioue auten-

tica del vangelo del Regno di Dio . In fatti, chi avrebbe

potuto conoscere con sicurezza le parole dette da Gesu in

quell'angolo della Palestina ? E chi avrebbe dato ascolto agli

uditori di Gesu, se questi non fossero stati autorizzati a

ripetere la parola di lui ? Oppure, posto anche che avessero

dato ascolto, ognuno avrebbe interpretato le parole loro a

proprio arbitrio, e il Regno di Dio interiore dentro le anime

sarebbe stato differentissimo da uno all'altro : chi Favrebbe-

allargato, mettendovi dentro tutte le superstizioni iminagina
bill da fame un vero buddismo, e chi 1'avrebbe assottigliato

tanto, da ridurlo p. es. alia sola paternitd di Dio sugli uo-

mmi, come ha detto teste THarnack, e piu sotto vedremo.

Di qui nasce che tutti i razionalisti moderni riclucono il

Cristianesimo ad un semplice Deisnio
; appunto perche hanno

disconosciuta la verita qui sopra enunziata che il Regno di

Dio fondato da Gesu Cristo in terra, oltre essere spirituale

ed etico, ha anche per volonta di lui un' organizzazione
csterna e sociale.

In fatti, Gesu Cristo al veder certi pescatori che gitta-

vano le reti, disse : Venite dietro a me, che vi faro pesca-
tori di uomini (Matt. IV, 19). Ecco, gia fin dal principio
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della sua predicazione egli manifesta il disegno di formare

in terra un' opera sociale esterna, affidando ad alcuni il

c6mpito di riunire gli uomini, come i pesci nelle reti. Pari-

mente, quando egli vide per la prima volta Simone, gli disse:

Tu ti chiamerai pietra (Gio. I, 42), parola che ha il suo

parallelo in quelle altre: Tu sei pietra, e su questa pietra

fabbricherd la mia Chiesa e cio che scioglierai in terra, sara

sciolto anche in cielo e ci6 che legherai in terra, sara le-

gato anche in cielo (Matt. XVI, 18). In tutto questo si

scorge chiaro il pensiero di Gesii d'istituire in terra un'opera

sociale con un capo autorevole. Indarno i razionalisti s'agi-

tano asserendo, senza provarlo, che tali parole furono in-

terpolate tardi nel Vangelo; poich6 esse hanno un paralle-

lismo evidente, tanto nel Vangelo pratico e vivo, quanto in

altre parti del Vangelo scritto, p. es. in quelle, in cui Si-

mone e detto semplicemente pietra (Gio. I, 42); in quelle,

ove gli si da I'ufficio di confermare i suoi fratelli

(Luc. XXII, 32); in quelle, ove gli si affida il pascolo delle

pecorelle di Cristo e de' suoi agnelli (Gio. XXI, 16);

in quelle, ove Gesu chiama i suoi discepoli u piccolo gregge

(Luc. XII, 32); in quelle, ove egli afferma esservi altre pe-

corelle che devono congiungersi alle sue, perch6 si faccia

un solo pastore e un sol gregge (Gio. X, 16); in molte di

S. Paolo e degli Atti, ove si parla della Chiesa di Dio
;
ed

in quelle ove gli Apostoli son detti sale della terra, luce

del mondo, candelabro della casa, citta sul monte (Matt.

V, 15). Or bene tutte queste espressioni, gregge, un solo

pastore, Chiesa, potesta di legare e sciogliere in terra colla

relativa approvazione in cielo, confermare i fratelli, pietra

a fondamento d'un edificio, pescare gli uomini, *>ale e luce

del mondo, esprimono in varii modi una sola e costante idea

d'un' organizzazione esterna e sociale, come di maestri e di-

scepoli, di superior! e di sudditi. E resta del tutto esclusa,

come arbitraria, 1'ipotesi razionalistica della mano interpo

latrice nel passo di Matteo relative a Pietro. Mano singolare,

esclama il Batiffol, la quale scrive in aramaico, come Matteo
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Simone Bariona ! Mano singolare che adopera la parola

Chiesa (IxxXsaca) come S. Paolo, che scrisse prima di Matteo,

ed aveva innanzi molte Chiese costituite con capi che diri-

gevano e fedeli che ubbidivano !

l
II che vuol dire che, data

e non concessa 1'ipotesi razionalistica, in quell'interpolazione

si avrebbe 1'eco d'una tradizione antica, tradizione viva e

pratica, piu eloquente ancora di quelle poche parole morte

della tradizione scritta.

XVIII.

Ne qui e tutto. V'e nel Vangelo scritto un'altra serie di

detti, contenenti un mandate esplicito di Cristo ai dodici, cui

chiamo Messi o Legati (Apostoli); il mandate cioe di spar-

gersi per tutto il mondo a predicare 1'Evangelo del regno :

Istruite tutte le genti (fatevi discepoli tutti gli uomini)...

insegnando loro ad osservare tutto quello che vi ho coman-

dato. Ed ecco che io soiio con voi per tutti i giorni sino alia

fine de' secoli (Matt. XXVIII, 19-20). Andando per tutto

il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura (Marc. XVI,

15). Con cio la dottrina del Regno de' cieli predicata da Cristo

ebbe un magistero esterno
; magistero che non era una sem-

piice scuola d'insegnamento (puta caso, se Platone avesse

detto ai suoi discepoli di propagar la sua filosofia) ma un

magistero autentico, cioe tale che al diritto d'insegnare negli

Apostoli rispondeva il dovere di credere negli ascoltatori che

son tutti gli uomini. Tale autenticit& si manifesta dal comando,

ripetuto agli Apostoli, d'insegnare, dall'assistenza loro pro-

messa e dalla sanzione posta a chi credesse o non credesse

ai loro msegnarnenti : Chi credera sard salvo ; chi non

creder sard condannato (Marc. XVI, 16). Chi non ascolta

la Chiesa, sara come un pubblicano ed un peccatore (Matt.

XVIII, 17). Lo Spirito Santo, che il Padre vi mandera in

nome mio v'insegnera ogni cosa e vi rammentera tutte le

cose che vi ho dette (Gio. XIV, 26).

1

BATIFFOL, Bulletin de litt. eccl., dec. 1904, p. 50.
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- N& si dica tali parole essere state inserite tardivamente

dagli evangelist! e non essere state proferite da Cristo, come

inventano i razionalisti
; poich6 a que' detti corrispose il fatto.

Gli Apostoli, cioe, partirono in effetto e predicarono a tutti;

testimoni di cio gli Atti, le Lettere apostoliche e la storia

della Chiesa nascente. Essi partiti, predicarono per tutto,

cooperando Dio e approvando la loro predicazione con mi-

racoli (Marc. XVI, 20). Voi dite che que' detti, messi in

bocca a Cristo dopo la risurrezione, sono il riflesso della

Chiesa nascente. Di cio voi non ne adducete alcuna prova;

all'incontro, la coincidenza del detto col fatto e il paralle-

lismo de' testi c' induce a pensare che il fatto fu per impulse

di Cristo. Chi potrebbe, senza prove, dir di no? Dunque la

verita di que' detti, negata da voi nel Vangelo scritto, ri-

torna di nuovo a galla per la testimonianza de' fatti non

scritti; e cacciata fuori da una porta, rientra dentro per

un'altra. Fatto curioso ! Mentre il critico con la lente del

pregiudizio, anatomizzando un solo testo scritto, ne sentenzia

la falsita, ecco lo storico che, ampliando le sue cognizioni,

e mettendo a contributo delle sue ricerche i fatti corrispon-

denti e il parallelismo de' testi, lo contraddice ]

.

E con cio resta evidentemente provato che il Regno di

Dio, oltre alia parte etica e spirituale, consistente nella sog-

gezione intima dell'anima a Dio, ha altresi una parte 'eslerna,

il magistero apostolico. Talche Fespressione, Regno di Dio
,

preso adequatamente, esprime ambedue le parti ; preso ina-

dequatamente, puo esprirnere o 1'una o 1'altra, secondo che

per <( Regno di Dio s'intende o la sola parte insegnante e

dirigente o il solo effetto prodotto neH'anima de' singoli, cioe

la soggezione dell'anima a Dio.

Dopo tuttocid cade a terra 1'asserzione del Loisy che

Gesii Cristo non ha fondato formalmente la Chiesa e che essa

6 sorta per caso e per la necessita delle cose. Cade a terra

anche la parola deH'Harnack, che, in un colloquio col cor-

rispondente berlinese del Temps sul Loisy, compiangeva allo

1 Vedi Critique et Tradition di Mons. MIGNOT, nel Correspondant
10 g-enn. 1904.
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strazio dell'amma di lui per la condanna di Roma, la

quale riprova chi non la pensa come lei
;
mentre dovrebbe

compiangere il Loisy perche non la pensa come il Vangelo
di Gesii Cristo. E cadono a terra finalmente tutti i lirismi

de' giornali liberaleschi italiani, i quali sperisierataniente ripe-

tono le stesse cose, senza neppur sospettare se il Loisy dica

il vero o il falso.

XIX.

8. II secondo stadio del Regno nella vita fiUura. II

Regno di Dio sulle anime cominciato colla nuova alleanza

fatta per mezzo di Gesii Cristo, Regno essenzialmente etico

e spirituale (non escludente pero un organamento esterno,

come vedemmo) ha un secondo periodo nell'altra vita; ed

e perbdo di sanzione, anzi di duplice sanzione, coinpren-

dente il premio e il castigo ; periodo non piii di prova, non

piii di benigni inviti per parte di Dio e di libera sommissione

per parte nostra, ma periodo di termine fisso e di giustizia

eterna
; periodo di sfolgorante potenza da parte di Dio, per

cui il Figliuolo dell'uomo assisosi alia destra del Padre e

adunati come a banchetto di festa i suoi amici, caccera nella

carcere eterna i nemici del Regno.

qui si, all' inizio di questo secondo periodo del Regno

messianico, qui veramente si verificheranno que' forti e tre-

mendi concetti onde i profeti, e anche Gesii Cristo, 1'annun-

ziarono al mondo. E siccome il primo periodo del Regno non

e che preparatorio e quasi mezzo al secondo che e stabile

e finale, e siccome per Iddio un giorno e come mille anni,

quindi e che talora nella mente de' profeti il primo periodo

quasi sparisce, unendosi in una sola prospettiva il primo
annunzio del Regno di Dio e il giudizio de' suoi nemici. Di-

ciamo talora, perche cio non e sempre, come notammo. Un

esempio di quel congiungimento lo vedemmo in S. Giovanni

Battista, che, annunziando la prossima venuta del Regno di

Dio, descrive il Messia con in mano il ventilabro pronto a
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spazzare la sua aia per separare il grano dalla paglia; talche

il primo periodo del Regno sernbra del tutto scomparso.

Aggiungasi che 1'inizio del secondo periodo del Regno mes-

sianico 6 anch'esso duplice: uno, chiamiamolo cosi, parziale

e relativarnente vicino, ed e alia morte di ciascheduno, in

cui una parte di noi, 1'anima, prende il suo posto definitivo

nel Regno; 1'altro compiuto e lontano, ed e dopo finite le

umane generazioni, quando tutto 1'uomo, anima e corpo, sara

mandato al suo destine. E per questa seconda ragione ancora

si spiega come Gesii Cristo stesso, anehe discorrendo della

fine del mondo che descriveva lontana, ciononostante talora

rivolgeva il discorso ai present!, esortandoli a vegliare e a

star pronti, che il Figliuolo dell'uomo verrebbe quando meno
se 1'aspetterebbero : egli 6 che nella sua mente allora si pre-

seutava P inizio parziale e vicino del secondo periodo del

Regno, il quale inizio 6 alia morte di ciaschedimo. E che

tale interpretazione non sia un arbitrio, si vede apertamente
dalle espressioni di Gesu Cristo. Per esempio, parlando egli

della morte degli Apostoli dice : Verrb di nuovo e vi pren-

dero con me (Gio. XIV, 3) E altrove: Beati i servi, cui,

il Signore venendo, trovera vigilanti. In verita vi dico che

egli li fara sedere alia sua meiisa ed egli stesso li servira...

E voi state apparecchiati, che, quando nieno vel pensute,

xerra il Figlio dell'uomo (Luc. XII, 12 seg.) Su questo

giudizio particolare, sono utili queste ridessioni : a) che la

norma onde Cristo giudica Fariima, trasmettendola al suo

destino, 6 la legge messianica, pubblicata da lui net suo

Vangelo ; &) che Tanima santa dopo cio entra a parte del

Regno glorioso, di cui Cristo fu costituito Capo e Signore;

c) che questo giudizio parziale e subordinate) all' universale

e solenne in cui Cristo verra visibiimente qual Uomo-Dio
;

d) che anche al giudizio particolare Tanima si presenters a

Cristo Uomo-Dio, bench6 non localitw, come dicono alcuni

teologi, nia intellectualiter ]
. Quindi 6 che anche alia morte

1 Vedi Card. MAZZELLA, De Deo creante, Romae, 1880, pag. 979.

Vedi anche PESCII CHR, Praelectiones dogm., Friburgi B., vol. IX, p. 273.
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de/singoli si deve dire che Cristo viene, Cristo ci accoglie,

Cristo giudica.

XX.

Dichiarato questo punto secondario sul doppio inizio del

secondo stadio del Itegno di Dio, vediamo ora I'insegnamento
di Cristo sopra il Regno di Dio escatologico o finale, che e

il punto precipuo.

Qui il Loisy 6 d'accordo colla dottrina comune; egli anzi

fin troppo ha parlato di questa seconda fase del Regno di

Dio
; poiche ha escluso per essa la prima fase da noi de-

scritta. Ad ogni modo 6 necessario parlarne; perche se tale

stadio future del Regno di Dio 6 arnmesso dal Loisy, e ne-

gato in genere dagli altri razionalisti
; p. es. dall' Harnack,

il quale gratuitamente mette la vita eterna tra le fiabe e

tra le superfetazioni d'un Cristianesimo parassitario. Quanto
a quella partecipazione alia Divinita che i fedeli attendono

nelFaltra vita... per s6 e cosa indescrivibile e incomprensi-
bile

,
intend! inammissibile J

. E rimanda tutto Tinsegna-
mento di Gesu sulla vita eterna tra le varianti piu o meno

trascurabili, forse introdotte da narrator! e da interpret! po-

steriori (p. 53, 54).

Domandiamo a chi legge se possa trovarsi leggerezza

maggiore in cosa si grave. E questi sono i critici, i profes-

sori, i dotti, che dicono di parlare in nome della scienza!!

Ma veniamo alia realta delle cose, donde saranno f.ugati

i sogni.

II dolce e soave Regno di Dio sulle anime, fondato dal

Messia qui in terra, avra, a detta di Gesu Cristo, un esito

drammatico e solenne il quale coronera la storia uraana. II

Regno spirituale si risolvera in un Regno di premio per chi

1

HARNACK, Essenza del Cristianesimo, p. 237.
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si assoggetto alia nuova alleanza fatta dal Messia in nome
di Dio con gli uomini ed in un Regno di punizione per i

ribelli, i quali a fatti e a parole dissero : Nolumus hunc re-

gnare super nos (Luc. XIX, 14). L'idea di questo duplice

Regno corre da un capo all'altro del Vangelo. Gia il pre-

cursore ci rappresento il Messia con in mano il ventilabro

ond'egli spazzera Taia del mondo, adunando il suo fru-

mento nel granaio e gittando le paglie a bruciare nel fuoco

inestinguibile (Matt. Ill, 12). E Gesii stesso diceva: Sic

come dunque si raccoglie la zizzania e si brucia, cosl suc-

cedera alia fine del mondo. II Figliuolo deH'uomo mandera

i suoi angeli e torranno via dal suo Regno (evidentemente
dal Regno di Dio qui in terra) tutti gli scandali e tutti

coloro che esercitano T iniquita ;
e li getterarmo nella for-

nace del fuoco, ove sara pianto e stridore di denti. Allora

splenderanno i giusti, come il sole nel Regno del Padre loro

(Matt. XIII, 40-43). Ecco dunque il Regno etico e spirituale pren-

dere una nuova fase, diventando Regno eterno di premio o di

punizione. Questa medesima idea e espressa cola dove Cristo,

descrivendo il giudizio ultimo, invitera i buoni a prender

possesso del Regno, preparato loro dal Padre e caccera i

cattivi al fuoco eterno (Matt. XXV). Cosi, quando promette
ai giusti il riso ed ai tribolati il Regno e una gratide

ricompensa ne' cieli (Matt. V), e quando rassomiglia il

premio futuro ad una mensa imbandita (Luc. XII, 12 seg.).

L'istessa idea 6 contenuta nella parabola delle vergini savie

e delle stolte, quando queste saranno cacciate fuori e quelle

introdotte all'eterno festino (Matt. XXV). E ancora simile

il Regno de' cieli, disse pure Gesu, a una rete gettata in

mare, che raccoglie ogni sorta di pesci (ecco la prima fase

del Regno qui in terra)] la quale, allorch6 fu piena, tirata

fuori dai pescatori, questi si posero a sedere sul lido a fare

la scelta, e riposero i buoni ne' serbatoi e gittarono via i

cattivi. Cosl succedera alia consumazione del tempo : ver-

ranno gli Angeli e separeranno i cattivi di mezzo ai giusti,

1904, vol. 2, fase. 1294. 28 13 mcujgio 1904.
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e li getteranno nella fornace del fuoco. ove sara pianto e

stridore di denti (Matt. XIII, 47-50).

E evidente dunquo che il Regno messianico ha due stadii :

imo qui ia terra, che e d' indole etica e spirituale ;
un altro

al termine della storia (per 1'anima dapprima e poi per tutto

1'uomo) e sara Regno di felicita e di premio per gli uni e

Regno di tremeuda giustizia per gli altri.

XXL

Abbiamo esaminato il Regno messianico da tutti i lati,

come ce lo propone il Vangelo. Abbiamo veduta la sua origine,

la sua indole, la sua durata, la sua universalita, la sua doppia

fase, il suo organamento esteriore. E giacche il Loisy accusa

nuovamente i teologi di alterare la storia, di modemizzare

il Vangelo, facendogli dire quel che essi desiderano, diman-

diamo ad ogni critico: Non e storia genuina questa da

noi esposta? Dove e qui I'adattainento della storia al dogma?
- Essa e storia genuina e sincera. La stessa fondazione della

Cliiesa, come ogni accorto lettore avra osservato, non e nella

nostra esposizione se non una faccia ed un lato del Regno

messianico; un lato, diciamo, il quale balza fuori da se dal-

T intero organismo del Regno di Dio adequatamente consi-

derate. Dunque e falsa 1'accusa del Loisy e de' suoi seguaci, i

quali, atteggiandosi a critici, a progressist!, a storici impar-

ziali, a martiri della verita contro le condanne di Roma, accu-

sano tutti gli altri di retrivi, di conservator! ostinati, di non

voler progredire colla scienza. E facile prenderc un atteggia-

mento eroico; ma a tal gloria effimera e momentanea puo aspi-

rare ogni audace e perfino uno sciocco. Non per nulla la storia

ci ha conservato 1'esempio di Erostrato che per accattarsi un

nome presso la posterita die fuoco al tempio di Diana efesina.
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<( Cio che irapensierisce i fedeli (dice con leggerezza il Loisy)...

e rimpossibilita in cui si trova un uomo, giudicando secondo

il senso comune, di conciliare cio che vede nella Bibbia come

libro e cio che i nostri teologi sembrano affermare J
. Altre

volte rimprovera la Chiesa che non si attiene al senso pri-

mitive del Vangelo (p. 143). Due affermazioni degne di Ero-

strato, ciofe : a) che 1'uomo di buon senso non sappia con-

ciliare il Vangelo coir insegnamento de' teologi ; b) che la

Chiesa non interpret! il Vangelo secondo il senso primitivo.

Ebbene, alia prova. Finora noi abbiamo esaminato il Regno
di Dio come esso e nel Vangelo e com'era nella mente di

Gesu Cristo, e 1'abbiamo esaminato su tutti i lati minuta-

mente. Or esso e risultato esser conformissimo all' interpre-

tazione antica de ;

Teologi e della Chiesa e difformissimo dal-

rinterpretazione nuova del Loisy. Chi 6 che interpreta bene

il Vangelo, il Loisy o la Chiesa ? La risposta ad ogni uomo

di buon senso.

(Continua)

} Autour d'un petit livre, p. XXIII.
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CLARA HOOD. Storia di un'anima

XIV.

II piroscafo San Francisco del Pacific Mail navigava

rapidamente verso Nagasaki.

A bordo vi erano piu di cinquecento passeggeri, fra i

quali un centinaio di americani che si recavano ai Giap-

pone pei loro affari o per diporto, gli altri, giapponesi, russi

e cinesi. La prima classe conteneva quasi esclusivamente

americani e russi.

Oltre la comitiva Hood, stava in prima classe anche il

giudice Warden co' suoi amici. Questi andavano al Giap-

pone per diletto ed istruzione, e il vecchio giudice aveva

accettato di far loro da guida e cicerone.

II signor Warden conosceva a meraviglia bene il Giap-

pone. Quando nel 1868, median te una breve e fortunata ri-

voluzione, gl' intelletti piu colti del Giappone, rovesciarono

il potere degli Scioguni, o general! feudali, e, abolito il re-

gime militare, rimisero in tutti i suoi antichi diritti T im-

pero civile del Mikado, una nuova era si aperse pel regno
del sol levante. II Governo feudale venne spazzato via dal-

1' onda irresistibile della rivoluzione. Gli antichi privilegi

furono aboliti. La distinzione sociale in caste e tribii fu can-

cellata dall'antico codice civile. II Mikado divent6 suprema
ed unica fonte di diritto, di forza e di legalita per 1' intero

paese, ed il piccolo Giappone entr6 a vel^e spiegate nel gran
mare del progresso occidentale e della modernita.

II cambiamento fu profondo e radicale. Ufficiali francesi

e tedeschi riformarono T esercito e la marina. Professor!
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tedeschi, inglesi ed americani apersero a Tokio e nelle altre

citta dell' impero universita, scuole e collegi all'europea, e

dotti magistrati da ogni parte dell'Europa e degli Stati Uniti

attesero, per ordine del Mikado, a riformare, o per meglio

dire, a creare un nuovo codice civile e criminale pel Giap-

pone.

Fra i legisti, invitati dal Governo del Mikado al Giap-

pone, fu anche il signer Warden. Questi accett6 di buon

grado 1' onorevole incarico, e per due anni interi visse a

Tokio, tutto occupato, insieme ad altri dotti, alia riforma

delle leggi giapponesi.

II sjgnor Warden, dunque, conosceva assai bene la terra

del ciliegio e del mandorlo dove allora conduceva il nipote

Owens e gli amici Barrell e Stevenson.

Lo stupendo piroscafo San Francisco, vero palazzo gal-

leggiante, solcava rapidamente le onde tranquille del Pacifico.

A bordo delia nave regnava allegria piena e cordiale,

Piccole festicciuole, giuochi, musiche, canti, danze, comme-

die improvvisate ed altri passatempi, resero gradito il viag-

gio, e breve il tragitto di quattordici giorni da San Franci-

cisco a Nagasaki.

La compagnia a bordo del vapore era assai varia. Vi

erano inercanti, tutti pieni dei loro affari die non sapevano

parlar d' altro che di commercio e di quattrini ;
finanzieri

che menavano vanto dei loro milioni, a discapito della mo-

destia e della buona creanza
; buontemponi che passavano

insieme lunghe ore a discorrere di cavalli, di sport, di pu-

gillato, invocando a grandi preghiere il giorno, quando la

societa, nello scegliersi i suoi reggitori, procedesse coi cri-

terii dei muscoli, del torace e della forza fisica, piuttosto

che con quelli del talento e della politica ; patriotti pei quali

gli Stati Uniti simboleggiavano quanto v' ha di buono, di

grande, di ricco, di onesto, di sublime sotto la cappa del

cielo
;

dotti che intrattenevano i loro compagni di viaggio

di scienza, di lettere, di arti, di edonismo, di teosofia, di

spiritismo. Poi un certo nurnero di signore di tutte le eta
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e classi social! che portavano in quella compagnia la nota

gaia, talvolta un po' querula, spesso anche scandalosa, colla

storia degli altrui divorzi ed amori. I proprii li coprivano

prudentemente sotto il manto della carita.

Durante il viaggio, la signora Hood cerco di starsi ap-

partata il piu che potesse, e tranne col signer Barrows e

Miss Danford, suoi compagni di viaggio, e colla comitiva

Warden, non scambio quasi parola con nessun' altra persona.

Al Barro\vs non dispiaceva I'inclinazione di Clara, perch6

con cio aveva piu frequenti occasion! di starle vicino, di

servirla, di parlarle.

Egli era partito da San Francisco col proposito di conqui-

stare 1'amore della signora Hood. Per6 dovette ben presto

confessare a se medesimo di essere assai poco destro in

quella bisogna. Arturo era uno di quegli uomini, i quali,

benche sentano fortemente, stentano a manifestare i senti-

ment! del proprio cuore. Hanno piu fatti che parole, piu

realta che apparenze, e con tutto ci6 falliscono bene spesso

nel loro intento, mentre altri, dotati del dono della parola o

della malia delle belle maniere e del sorriso, vanno diritti

al loro fine.

Clara assisteva quasi insensibile a tutte quelle taciturne

manifestazioni di affetto. Ella conosceva da tre anni Arturo

Barrows, 1'aveva sentito lodare dal padre, lo sapeva a lei

devoto, di lei innamorato
;
e con tutto ci6 non una sola libra

del proprio cuore vibrava per lui. Gli era grata; lo stimava;

lo sapeva onesto, buono, bravo. Piii in la, pero, non andava.

Una segreta barriera si alzava fra quell'uomo e lei. Ella stessa

non sapeva renders! conto di quel sentimento, di quella specie

di riverenza che sentiva per lui, per il che, sarebbe bensl

ricorsa volontieri a quell' uomo per domandargli consiglio,

giammai per richiedergli amore.

II Barrows era un uomo grave, serio e triste. Nelle con-

versazioni poco parlava; ma quando apriva bocca, ognuno
era certo di udire da lui una parola sensata, una sentenza

da uomo ragionevole.
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Clara si era spesso posta la questione chi fosse egli mai.

Essa, pure vedendolo da ben tre anni, poco in verita lo co-

nosceva. Suo padre le aveva detto, aver lui avuti i suoi na-

tali a New York, ed essere oriundo da una rispettabilissima

famigiia scozzese. L'aveva veduto, tre anni prima, capitare

improvvisamente nell' ufficio del padre, e da quel momento

era diventato quasi di casa. Ma di piii, intorno a lui, non

sapeva. Perche aveva egli abbandonato New York per Chi-

cago? Che relazioni aveva avute con suo padre? Era mai stato

sposato? Aveva mai amato? E perche quella fronte ampia e

pensosa, quell'aria cosi seria in eta ancora si fresca?

Mentre il vapore filava energicamente verso Nagasaki e

Arturo sedeva vicino a Miss Danford, occupata in qualche

lavoruccio donnesco, Clara, seduta sopra la sua sedia a sdraio,

faceva le viste di sonnecchiare, mentre in realta procurava
di rispondere alle questioni che proponeva a se medesima

intorno alia vita di Arturo Barrows.

La comitiva Warden si univa spesso a quella della bi-

gnora Hood per fare conversazione.

Un giorno, essendo tutti raccolti sul ponte, dopo aver

discorso del piu e del meno, il giudice prego il nipote a leg-

gere alia comitiva una scena o due dei drammi dell' Ibsen ,

del quale a tavola si era parlato assai. II poeta norvegese

godeva in quel momento gran voga negli Stati Uniti e gli

American!, specie le donne, andavano pazze di lui.

L' Owens, pel quale T Ibsen era il quinto Vangelo, non

se lo fece dire due volte. In due salti si reco alia propria

cabina donde tornc sopra coperta riportando una bella copia

legata in rosso dei drammi dell' Ibsen.

- Che cosa debbo leggere? domando TOwens, rivolto alle

signore.
- Quello che volete, rispose Clara. lo non ne ho mai

letto una riga.
- Ne anch' io, aggiunse Miss Danford. Un giorno, in una

conversazione a casa mia, un certo clergyman disse chiaro

e tondo che 1' Ibsen e un poeta immorale ed io mi sono sempre
astenuta dalla lettura de' suoi libri.



440 ATTRAVERSO IL HONDO

Ben fatto! signorina, disse gravemente il Barrows.

Immorale, no, interruppe 1'Owens. Che in alcune cose

non segua la morale comune, ne convengo; ma che sia im-

morale non lo concede, se non mi venga dimostrato. Che ve

ne pare signor "Warden?

11 vecchio magistrate lancio un'occhiata maliziosa al ni-

pote e atteggio le labbra ad un fine sorriso.

- Va la, giovanotto mio bello. Pritna leggi qualche cosa,

e poi ti diro la mia opinione del poeta. E poiche non sai che

cosa leggere, te lo diro io. Oggi a tavola si e cicaleggiato

dal signor Broomy sulla grande idea morale dell
7

Ibsen in-

torno al matrimonio vcro. Facci sentire alcune scene dove

il poeta norvegese descrive il matrimonio vero. Da qua il

Hbro.

II giudice segno alcune scene delle Colonne deUa Societd,

della Donna del Mare, &G\\'Hedda Gabler, della Nora, del-

VAnitra seluatica e del Romersholm.

Quando 1'Owens ebbe finita la lettura, ascoltata da tutti

attentamente, il giudice prese la parola.

Che ve ne pare, disse, delle idee dell' Ibsen sul matri-

monio? Si puo egli chiamare a buon dritto I'apostolo del ma-

trirnonio vero?
- Io non ci capisco nulla, rispose la signora Hood. Dalle

varie scene che il signor Owens ci ha letto, parmi che 1'Ibsen

non sappia quello che dice. Distrugge in un luogo quello che

ha fabbricato in un altro; nega ed afferma, dice e disdice.

Insomnia, mi sembra un guazzabuglio di prim'ordine.
-

Si, T Ibsen non e sempre chiaro, convenne 1'Owens
;

ma al trar dei conti, il matrimonio vero, secondo 1'Ibsen, e

quello che vien fatto per solo amore.

- Ah ! disse il signor Barrell, non ricordate quanto il

poeta asserisce per bocca di Nora e del Wangel che, cioe,

una persona non deve sposarsi per amore ?

-Si, e vero, rispose 1'Owens, ma altrove 1'Hedda, la

signorina Alving, il Bernick ed altri affermano fortemente

ehe lo sposarsi per ragioni pecuniarie o per qualsiasi inte-

resse non e un matrimonio vero.
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Vero, entro a dire il Barrows, ma il signer Owens ci

ha anche letta 1'opinione di Ellida il quale afferma che lo

sposarsi perche i due amanti si vogliono bene reciprocamente

non serve a nulla. Si deve anzitutto imparare a conoscersi

a fondo a fine di prender stato colla piena approvazione del

raziocinio .

- Ma dunque che cosa tiene il poeta? sclamo la signo-

rina Ofelia.

- Ve lo diro io, rispose il giudice. Leggendo quanto egli

ha scritto su questo argomento, possiamo dedurne il seguente

canone sul matrimonio air Ibseniana. Non dobbiamo spo-

sarci per ricavarne vantaggio (Hedda, signorina Alvins, Ber-

nick ecc.). Non dobbiamo sposarci per amore (Nora, Wangel).
Un matrimonio ragionevole non e un matrimonio vero (Ellida).

L'uomo deve essere educatore e maestro della propria moglie

(Wangel, Bernick). La rnogiie non deve lasciarsi educare ne

ammaestrare dal niarito, bensl deve acquistare da sola le

necessarie cognizioni (Nora). Se la moglie scopre che il suo

non e un matrimonio vero, pu6 abbandonare il marito, perch&

egli e per lei uno straniero (Nora, Ellida). Essa puo abban-

donare anche i figliuoli, poiche i figliuoli avuti da uno stra-

niero non possono essere alia lor volta, se non figli stranieri

(signora Bernick). II matrimonio nori e fatto per unire dure-

volmente due esseri. Se a loro non va a genio il restare uniti,

si restituiscono 1'anello e ognuno va per la propria via (Nora,

signora Alving, Ellida, signora Elvsted). E, sommato tutto,

matrimonii veri non ce ne sono (Relling). Questa e la teoria

dell'Ibsen sul matrimonio. Cio posto, giudicate voi quale sia

lo stato mentale del poeta norvegese.

E un matto furioso ! sclamo lo Stevenson.
- E uno squilibrato ! confermo il Barrows.

Aveva ragione il mio clergyman, osservo Miss Danford,

L'Ibsen e un poeta immorale.

Ed e letto un tale scrittore? domando la signora Hood,
- Se e letto? Figuratevi! Solo negli Stati Uniti le sue

opsre hanno avuto quindici o venti edizioni, e sul continente

europeo non si contano.
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Ma e come si spiega ci6? domando Miss Danford.
- II mistero 6 presto spiegato. L' Ibsen e un uomo di

genio certamente, ma turbolento, esagerato, eccessivo, un

genio insomnia che confina colla pazzia. I suoi personaggi
esistono veramente, ma non sono gia persone sensate, sobrie,

sane, avvezze a considerare la vita sotto ogni suo aspetto, a

pensare 7
a ragionare. Sono per lo piu ammalate di corpo e di

mente, nevrasteniche, dotate di sensi acuiti artificialmente,

per le quali unica regola di vita 6 il piacere, Pio, la propria
volonta. Questi personaggi fanno naturalmente appello ai

piu malvagi istinti del cuore umano. Ora, quando I'uomo

vuole sottrarsi alia voce severa della coseienza, tenta di farla

tacere col gettarle 1'offa di una ragione in contrario, vera

od apparente. L'Ibsen offre a tutti gli spiriti guasti un arse-

nale di armi per difendersi dagli attacchi della coscienza

onesta e sana. Non e quindi meraviglia che un gran numero

di uomini e di donne in tutti i paesi di questo mondo amino

fino alia follla i drammi del poeta norvegese.

Quanto poi alle donne vi 6 una ragione tutta particolare

per loro. Per 1'Ibsen la donna non ha doveri di sorta alcuna,

ma soltanto diritti. II legame del matrimonio non 1'avvince.

Quando essa desidera la liberta, oppure allor che crede di

avere a lamentarsi del marito, o un altro uomo le piace un

po' di piu del proprio consorte, lascia il tetto maritale e se ne

va. L'uomo che fa la parte di Giuseppe, il quale, cioe, non in-

tende cedere alle voglie della moglie di un Putifarre qua-

lunque, non si copre del solito ridicolo, ma viene dall'Ibsen

dichiarato senza piu un delinquente. La donna e sempre Tes-

sere perspicace, forte e coraggioso; 1'uomo e sempre uno stu-

pido, un neghittoso. In ogni battaglia, la donna vince senza

fatica, e 1'uomo viene schiacciato. La donna dell' Ibsen non

vive che per se, pone in non cale persino gl' istinti suoi

originari, gl'istinti della maternita, e abbandona i suoi nati

senza muovere palpebra, allorquando le salta in mente di

cercarsi altrove una nuova soddisfazione. Tale approvazione
assoluta di tutte le malvagita muliebri assicurano all

1 Ibsen
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Tapplauso di tutte le donne corrotte o in via verso la depra-

vazione, le quali nelle donne ibseniane riconoscono la propria

imagine, oppure Tideale evolutive della loro degenerata ima-

ginazione. Donne di tal fatta trovano naturalmente che ogni

disciplina 6 insoffribile. Non sono fatte per il matrimonio al-

1'europea, per il matrimonio cristiano. In fondo al loro cuore

vi e r istinto potente, irresistibile dell'amore bestialo, del-

Tamore libero da ogni legge, da ogni freno sociale, da ogni

sanzione umana e divina. Ed esse sono grate all'Ibsen perche

egli chiama quelle loro inclinazioni colle frasi seducenti di

lotta della donna per 1'indipendenza morale
,
e di diritto

della donna a far valere la propria personality . Cio posto,

e da stupirsi se T Ibsen abbia tanti ammiratori e lettori,

ammiratrici e lettrici?

- Nessuna meraviglia, osservo il Barrows. Sarebbe anzi

da stupire se non ne avesse.

- Aggiungo un'altra cosa, noto il giudice. Una mente

robusta che lavora con ben delineati contorni ogni sua idea,

una volont& forte che sa dominare e frenare la fantasia, una

ragione sobria che discute minutamente e criticamente tutti

i proprii pensieri, sono doti rare fra gli uomini. Sognare ad

occhi aperti, fantasticare, lasciare libero corso alia irnagi-

nazione attraverso i meandri dell'associazione delle ldee
r

creare leggende senza fine, e cosa di tutti, piii in generale

dei giovani e delle donne, perchfc piu gradita e meno faticosa.

Quindi e che il libro serio e sensato e letto da pochi, il

libro esagerato, sentimentale, romantico attira gli occhi e il

cuore dei milioni. I drammi dell' Ibsen appartengono a questa

ultima classe. La conseguenza tiratela voi.

- E si andra. sempre innanzi di questo passo? domando

il signor Barrell.

- Forse si, e forse no. lo spero tuttavia nel progresso

delFumanita e nella efficacia della scienza sulla storia, sulle

arti, sulla letteratura. Officio della scienza e di sviluppare

la ragione e di mettere freno alia imaginazione dei popoli.

Quando quella sara massima e questa minima, la societa se
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ne avvantaggera grandemente, e non saranno piu tenuti in

quell'onore che al presente poeti come il Maeterlinck, dram-

matisti come T Ibsen, filosofi come il Nietzsche e romanzieri

come lo Zola.

- E purtroppo le pazzie di quei tali che avete nominati,

disse lo Stevenson, hanno trovato fra noi non pochi imitatori.

- Assai meno, pero, che non in Europa, soggiunse il

Barrows. II buon senso anglosassone e il sentimento pratico

della vita, in noi innato, ci ha preservati dalle follie dei

poeti e degli esteti della decadenza europea. Lo stesso poeta

Walt Whitman che fra i poeti americani e quello che ha

piii peccato in questa parte, ha scritto tuttavia poemi degni

di un uomo sobrio, pieni di alte concezioDi, e di amore

universale.

- Per esempio, 1' inno alia uguaglianza fra tutti gli uo-

mini, osservo il signer Owens.
- Anche

; rispose il Barrows, quantunque non sia il solo.

I/avete mai letto?

Parecchie volte.

Fatecelo sentire, disse Miss Danford. Debbo confessare

che del Whitman ho letto pochissimo.

lo puro lo conosco poco, soggiunse la signora Hood.

I soggetti strambalati delle sue odi, la stranezza del metro

e della lingua che usa mi urtano i nervi. Pero, se il signor

Warden ci trova questa ode, la sentiro volentieri.

Riccardo, domandd il giudice al nipote, hai con te il

Whitman?

No. Ma poco monta. Lo trovero senza dubbio nella bi-

blioteca del battello. Vado e torno.

Dopo un istante infatti 1'Owens ritorn6 coi poemetti del

Whitman.

Leggici 1'ode sacra all'uguaglianza umana, disse il giu-

dice. E un po' lunga, ha una forma alquanto strana, ma 1'idea

dominante fa onore al suo autore.

L'Owens lesse in mezzo all'attenzione generate 1'ode se-

gue nte:
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Salute al mondo!

Che cosa vedi, o Walt Whitman? Chi son coloro die tn saluti,

e che 1'un dopo 1'altro salutano te?

lo vedo un globo meraviglioso rotarc nell'aria. Ne veggo una

parte addormentata nell'ombra da un lato; dall'altro una parte illumi-

nata dal sole; e noto il curioso e tacito alternarsi della luce e del-

1'ombra.

- Veggo le grandi acque e i picchi dei monti
;

le terre delle Ande,

gl'Imalaja, le Alpi Stirie e le Carniche, i Pirenei, i Balcani, i Garpazi,

le montagne della Luna, le montagne della Neve, le rosse montagne
del Madagascar, e il lun^o nastro delle Cordigliere. e sul mare 1'Etna

e il Vesuvio.

Vedo i vasti deserti dell'America occidentale, e i deserti della

Libia e dell'Arabia; veggo le accuminate spaventose ghiacciaie Artiche

ed Antartiche.

Veggo gli oceani superior! ed inferior!, 1'Atlantico, il Pacifico, il

mare del Messico, il mare del Brasile, il mare del Peru, le grandi acque

del Giappone, il mare della China, il Mediterraneo e il verde mare della

Groenlandia.

Veggo i marinari di tutto il mondo: chi al timone, chi alia bus-

sola, chi in bonaccia, chi in lotta coH'uragano. Vedo le navi a vela e

a vapore, quali raccolte nei porti, quiete; quali in perpetuo moto sui

flutti.

Chi passa i! Capo delle Tempeste, chi il Capo West
; questa gli

stretti della Sonda, quella gli scogli del Messico. Altre si fanno strada

penosamente fra i ghiacci del Nord; altre scendono o salgono lungo le

rive della Senna; altre fumano noi porti di Australia o vanno al Pa-

raiso, a Rio Janeiro, a Panama.
- Veggo le reti di tutte le ferrovie della terra, che uniscono Stato

a Stato, citta a citta, attraverso 1'America settentrionale e in Europa.

Vedo i telegrafi elettrici della terra
;
vedo un labirinto di notizie di

guerre, dj morti, di perdite e di guadagni, di dolori e di passioni della

stirpe umana.

Veggo i luoghi desolati dove furono i vecchi imperi dell'Assiria,

della Persia, dell' India; e il Gauge che cade sull'alto orlo del Sankara.

Vedo i luoghi dove si successero gli dei, i sacerdoti, i sacrifici. Vedo i

bramini, i sabiani, i rabbini, i lama, i monaci, i mufti. Vedo le quercie

di Mona sotto cui passeggiavano i Druidi, cinti delle ferali verbene.

Ecco i campi di battaglia della terra ! Dappertutto vi crescon ora

le messi, 1'erbe ed i fiori. Veggo monumenti senza nome, venerabili mes-

saggi di antichi eventi, i posti dei Saga, le tombe degli Scandinavi

guerrieri, elevate con grandi pietre, sulla riva di sinistri e tumultuosi
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oceani, affinche gli spirit! dei morti eroi, se stanchi della pace sepol-

crale, possano alzarsi e guardare i flutti in battaglia, e rinfrescarsi alia

vista della tempesta, della immensita, della liberta e dell'azione.

Veggo le citta della terra e mi fo cittadino di tutte. Vedo i va-

pori che esalano da inesplorate contrade, vedo i tipi selvaggi, 1'arco e

la freccia, la scheggia avvelenata e il feticcio. Vedo le citt dell'Africa e

dell'Asia, gli sciami umani di Pekino, di Canton, di Yeddo
;
e il Turco

che fuma il suo oppio in Aleppo, e le folle pittoresche alle fiere di

Khiva, ai mercati di Herat. Veggo i blocchi granitici del vecchio Egitto

e le mummie di Menfi.

Ecco 1'uomo! Eccolo in tutte le sue prodigiose varieta. Vedo la

serena fratellanza dei filosofi, gl'inventori pazienti, i perseveranti indu-

strial!, gli artisti, gli agricoltori, i legislator!.

-
Voi, dovunque siate, mi siete fratelli ! Voi figli d'Inghilterra, voi

potenti tribu slave ! Voi neri di pelle, ma nobili anime, o Africani dal

cranio elegante e dalle nobili forrne, o destiriati a grandi cose, o miei

uguali !

Voi Norvegesi e Islandesi
;
voi Frances! e Italiani

;
voi che be-

vete al Danubio
; opera! del Tamigi e del Reno

;
bellissimi Persiani che

tirate le freccie al bersaglio, correndo a tutta corsa sulle vostre selle

elegant!; longanimi, vaganti ebrei, aspettanti in tutte le terre il Messia;

voi abitanti di tutti i continenti, o delle innumerevoli isole degli arci-

pelaghi ;
salute a tutti e dovunque, in nome della mia America, non

eccettuato nessuno !

No, nessuno ! Voi, Ottentotti dal gracidante palato, orde dai ca-

pelli di lana, forme umane dal proibndo, triste, indimenticabile sguardo,

io non vi respingo, non rinnego la mia fratellanza con voi ! Voi, poveri

Kobov, spregiati e derisi, voi aborigeni, ogni giorno piu rari, delle col-

line dell'Oregon e della California; voi nani Kamtschatkan, Groenlan-

desi, Lapponi; tu negro d'Australia, seminudo, rossiccio, coi labbri in-

fuori, che vai vagando in cerca di cibo; voi Cafri, voi Sudanesi; tu

incolto, indomito, fiero Beduino
;
io non ho una parola contro di voi I

Verrete avanti quando sara il vostro tempo! Salute al mondo!

XV.

La sera di quello stesso giorno accadde un fatto che of-

ferse a Clara raateria da pensare ed anche occasione di non

piccolo turbamento.

Finita la lettura dell'ode del Whitman, ascoltata da tutti

con piacere ed applaudita freneticamente, il crocchio si di-
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sperse. Clara tuttavia rimase seduta sopra la sua sedia per

aspettarvi 1'ora della toeletta prima del desinare. Quand'ecco

le venne veduta vicina alia sedia, occupata prima dal signer

Barrows, una lettera semiaperta, un po' gualcita e ripiegata

in due. Clara stese la mano e la prese su.

Suo primo impulse fu di mettersela in tasca senza leg-

gerla, per poi ridarla al Barrows
;
ma la calligrafia donnesca

che vi scorse per entro, le svegli6 una irresistibile curiosita

di sapere i segreti del suo compagno di viaggio. E poi, anche

le americane sono donne. La lesse dunque e la trovo del se-

guente tenore:

Signor Barrows,

Questa mattina mi avete incontrata, sul ponte di 2a classe, e dal pallore

subitaneo del vostro volto ho potuto vedere la impressione che ho prodotto

in voi. State tranquillo. Non intendo fare scenate, ne dare altrui, special-

mente alia signora Hood, scandalo o meraviglia. Voglio pero un colloquio

con voi. Me 1'avete rifiutato a Chicago, me 1'avete negato a San Fran-

cisco, non me lo negherete qui a bordo di questa nave. Se mi conten-

tate, cessero dal seguirvi, e collo stesso vapore ritornero a San Francisco.

Non mi voglio attraversare alia vostra felicita. Voglio solo giustificarmi

dinanzi a voi. Voglio mostrarvi la mia innocenza. Nuovi document! in

questi ultimi sei mesi sono venuti alia luce, ed io ho diritto di farli va-

lere per scolparmi di un delitto che non ho mai commesso, e pel quale
tuttavia sono stata punita, come se in realta ne fossi stata rea. Voi siete

buono. savio e giusto. Non mi negherete il colloquio che vi domando.

V'aspetto questa notte alle ore undici in punto nel corricloio sinistro, in

seconda classe, vicino ai bagni 17 e 18.

X.

- Curioso ! penso Clara fra se. Un convegno notturno

con una donna che non si sottoscrive, una donna misteriosa

che gli vuol parlare a Chicago, a San Francisco e che il

Barrows sfugge a tutto potere'. Chi 6 costei? E stata forse

la sua amante ? Che sia sua moglie ? Impossible ! Papa, che

lo deve conoscere a fondo, mi ha detto cento volte ch'egli e

affatto libero di s6. Che cosa significa questo mistero?E se

egli ama o ha avuto relazione con un'altra donna, perchS

perchk mi fa la corte, perch6 mi vuole in ma-



448 ATTRAVERSO IL HONDO

trimonio? Forse perche mi sa Tunica erede del banchiere

Hood?

E qui un' ira tremenda, un cruccio profondo avvampo
subitamente nel cuore di Clara. In quel momento essa odio

il Barrow's, detesto quella donna, e giuro di scoprire la impo-
stura e gli intrighi del pretendente alia sua mano. Poi venne

la riflessione, e il cuore torno a battere piu quietamente.
- E perche mai, pens6 ella, mi turbo? Che cosa e il Bar-

rows per me? Ho mai provato io per lui il menomo aftetto,

la piu piccola tenerezza? Egli vuole me, ma io non voglio lui.

Egli e libero di se. Che importa a me, se egli ha un' arnante,

se ebbe altra moglie, se mantiene una relazione? E perche
non deve essere lecito al Barrows quello che tutti gli altri

uomini si credouo permesso? Basti cosl! Non ci si pensi

piu! Cosi dicendo, si levo, e fatta in pezzi la lettera, la

getto nell'oceiino.

Ma giunta la sera, si accorse che in realta non poteva
dimenticare il fatto delle ore pomeridiane. II Barrows sem-

brava tranquillo come al solito, pieno di attenzioni per lei

e per Miss Danford, gentile sempre e buono. Clara irivece

tutta fremeva internamente e stava fra se almanaccando come

avrebbe potuto scoprire i segreti amori di Arturo. E la curio-

sita vincendo la sua naturale saviezza, risolvette di venire in

chiaro di quel mistero.

Tra le cameriere delle signore, ve n' era una, furba

quanto il fistolo, che si prestava volentieri a tenere il sacco

a tutti quegli amorucci leciti ed illeciti che non rnancano

mai a bordo dei grandi piroscafi che fanno lunghi viaggi

sugli oceani e sui mari delle cinque parti del mondo. Clara

se n' era accorta, e, benche a malincuore, prese il partito

di servirsi di lei. La chiamo 'dunque e istruitala del dove,

del quando e del modo del convegno, le promise parecchi

dollar!, se le avesse saputo dire chi fosse la signora che

aveva invitato il signer Barrows al notturno incontro. Non

ritornasse tuttavia la notte stessa a riferiiie quanto aveva

scoperto. Aspettasse la mattina, perche, facendo essa tutto
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cio a fine di bene, voleva evitare anche 1' ombra dello

scandalo.

La caraeriera promise di adempiere fedelmente gli or-

dini della signora.

.La mattina dopo, la donna si reco dalla signora Hood e

le disse che il signor Barrows era mancato al convegno.

Essa aveva fatto buona guardia intorno al luogo indicato

per oltre un'ora, e niente aveva potato osservare. D'altra

parte 1'assicurava colla massima certezza che nessuna delle

signore di seconda classe era uscita di cabina dopo le un-

dici. La cameriera di guardia a quell'ora averla di cio ac-

certata. I due, dunque, erano mancati al convegno, ovvero

la signora Hood non era stata a sufficienza informata quanto

al luogo e all' ora.

Clara immagino subito quello che esser doveva. II Bar-

rows si era accorto della perdita della lettera, e sospettando

non fosse caduta nelle mani di lei, aveva disdetto il conve-

gno per farle perdere la traccia de' suoi amori. Essa, pero,

non si dava per vinta. Starebbe all'erta e gli farebbe buona

guardia intorno. Ed evvi mai donna che non sia riuscita,

quando il voile, a scoprire le segrete inclinazioni o i mi-

steri amorosi di un uomo?

E pure la signora Hood, non ostante tutte le sue arti, i

suoi dollar! e il suo buon volere, giunse al termine dej

viaggio senza aver dato un passo innanzi nella scoperta de-

siderata.

Un primo filo dell'arruffata matassa le venne in mano,
allora solamente, quando da lontano apparivano le verdi co-

nifere e le eleganti criptomerie piramidali, ornanti le colline

e i monti che circondano il fiord di Nagasaki e servono di

sfondo ad uno dei piu belli panorami del mondo.

1904, vol. 2, fasc. 1294. 29 14 maggio 1904.



I MEDICI GATTOLIGI

NEL GIUBILEO DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE

Un pellegrinaggio di meiici che si onorano di professare la

loro fede sulla tomba di San Pietro e ai piedi del \icario di Cri-

sto e un fatto che per 1'indole sua, la sua importanza presente e

le sue promesse avvenire merita di essere distinto dal concorso

degli altri fedeli che a raigliaia visitarono Eoma nello scorso aprile.

Noi riferimmo gia la fondazione di una Societa medica cattolica

qui in Roma stessa or son pochi mesi, e ci rallegrarnmo allora di

vedere sorgere un movimento di reazione contro le vergogne del

materialismo brutale in quella tra le scienze, che toccando piii dap-

presso la natura dell' uomo e le condizioni della vita umana, piu

importa che sappia valersi della luce di una sana filosofia e della

guida della stessa rivelazione. Un tale movimento ebbe amplissima

conferma dal pellegrinaggio medico e dalle riunioni tenutesi in

quell'occasione dal 7 al 12 aprile tra i colleghi di varie nazioni, i

quali in numero di circa duecento risposero all' invito promosso
dai dottori Feron-Vrau, Boissarie e Duret che primi ebbero 1'idea

di radunare un tale convegno ad onore della Vergine Immaco-

lata nella ricorrenza del presente anno giubilare.

Le piu cortesi accoglienze furono fatte agli ospiti al loro giun-

gere in Roma. Nel ricevimento d'onore dato la sera stessa del 7

nella sala Gaetana Agnesi, tra le dimostrazioni della piu sincera

stima e simpatia con cui i dotti stranieri vennero salutati dai

loro confratelli della Societa medica romana, il presidente di essa,

dott. Taussig, si disse fortunato di dare a nome di tutti il benve-

nuto a cosi eletto numero di colleghi convenuti per testimoniare

altamente la loro fede in Dio da cui ogni scienza deriva : da un

tale concorso sorgere spontaneo il desiderio di stringere in Fede-

razione tutte le Societa mediche cattoliche gia esistenti e promuo-
vere a tutto potere la loro moltiplicazione in tutte le regioni, do-

vendosi trarre i piu lieti presagi per 1'avvenire a'vantaggio della

scienza e de' suoi cultori dall'esito cosl felice di questo primo pel-

legrinaggio, di cui rendeva la dovuta lode alia Commissione fran-

cese che 1'aveva saputo cosi bene disporre ed attuare. Un saluto
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ai convenuti fu pure rivoito dal cav. Grossi Gondi del Circolo del-

Flmmacolata, dal prof. Tuccimei in norae della Societa cattolica

per gli studii scientific!, e dal prof. Persichetti presidente della

Federazione Piana che con ornatissima frase latina, tra gli applausi

di tutti, espose 1'alto concetto di questa prima riunione di niedici

che onorauo la loro scienza colla loro fode. A cominciar dalla

stessa sera sotto la presidenza del dott. Taussig, e dei vice presi-

denti dott. Petacci di Roma, dott. Desplats decano della Facolta

di Lilla, dott, Rayer di Brusselle e dott. Jorissen di Utrecht, col

segretario djtt. Gagliani, si aprirono le discussioni scientifiche che

vennero continuandosi nelle radunanze delle sere susseguenti.

Ci basti darne quaiche cenno per mostrarne 1'importanza.

II dott. Dauchez, segretario della Societa di S. Luca in Parigi

lesse un eccellente ragguaglio circa Toperato della Societa stessa dalla

sua origine fino ad ora. Simile ragguaglio dette pure il dott. Cirera

Salse intorno alia Societa dei SS. Cosnia e Damiano in Barcellona.

A sua volta il dott. Le Fur rappresentante della Gioventu catto-

lica di Parigi passo in rassegna le opere della gioventu medica stu-

diando particolarmente i mezzi di propaganda e di apostolato per

guadagnare nuovi colleghi alia buona causa: il dott. Molinie ragiond

intorno alle Nuove tenderize di ritorno verso la fede per mezzo di un

metodo critico e scientifico: ed il venerando dott. Auxillaux di Nar-

bona parlando della Deontologia medica compendio un vero trattato

di filosofia cristiana, confutando i sistemi dello Spinoza, dello Spencer,

dello Schopenhauer, e tracclando il programma che deve guidare cri-

stianamente il medico nell'esercizio dell'arte salutare. Un soggetto

di interessante ricerca scientifica medicale fu quello svolto colla nota

sua competenza dal dott. Lapponi nella relazione di un Caso impor-
tantissimo di anasarca scarlattinoso. L'Olanda che aveva mandati

dotti suoi rappresentanti al pellegrinaggio, venne illustrata dal dot-

tore Jorissen che espose lo stato della carita cattolica in quella re-

gione; e dal dott. Hoffman che in un suo rapporto sulle relazioni

tra la medicina officiale olandese e la religione cristiana mostrd

quanto cola sia rispettato il sentimento religioso e fomentato anche

tra i medici. Notevolissime le conclusioni del lavoro del dott. Blanc

Sulla morti apparenie rispetto ai Sacramenti, letta dal dott. Mir

Marcet; le parole dell'ab. Fonsaggrive assistente ecclesiastico dei

circoli giovaniK di Parigi intorno all'aiuto tra medici e sacerdoti

nell'esercizio del loro ministero: e le riflessioni intorno alia Vera

Scienza fatte dal p. Longo dei Frati Minori, che gia medico anch'esso,

vestito il saio di S. Francesco, canibio la cura dei corpi con quella
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delle anime. Anche una nobildonna cristiana,, la principessa La Tour

de la Charge, fece udire la sua voce in quel consesso a benefizio del

sofferenti, parlando dell' Opera di carita in solliovo dell' infanzia e

ricordando il Medico dei medici, con un sublime pensiero di fede.

E di fede era veramente penetrata 1'anima di quelle riuniom;

sicche a buon diritto 1'egregio decano di Lilla, il dott. Desplatz,

con parole inspirate da profondo sentimento cattolico, tra la piu

grande attenzione e i plausi del dotto uditorio confessava che, ve-

nuto a Roma poco fiducioso nella riuscita di questo tentato pelle-

grinaggio, trovatosi in mezzo a circa trecento colleghi convenuti

dall'Olanda, dalla Spagna, dalla Francia, dal Belgio, dalla Germania

e dall' Italia, aveva aperto 1'animo a fiducia, massimamente vedendo

il concorso dei giovani, di cui pur troppo non ignora i pericoli per

la fede nelle grandi Universita. II convegno medico di Roma gli

era prova che sulle rovine della falsa scienza la scienza vera sorge

irradiata dalla fede che non puo se non favorire il giusto progresso

umano.

A crescere e consolidare i frutti di cosi nobile affratellamento

di animi e concordia di dottrine, secondo il voto del presidente

dott. Taussig caldamente favorito dal dott. Desplatz, furono stesi

e proposti dal dott. Lebec, vice presidente della Societa di S. Luca

in Parigi, gli articoli di uno statute fondamentale per una Societa

medica internazionale, che furono approvati pienamente nella riu-

nione dell' 8 aprile. In essi e stabilito (art. 1) lo scopo della So-

cieta in una cordiale unione fraterna, rinnovando le antiche tradi-

zioni cristiane, (art. 2) per mezzo dell'esercizio delle virtu, specie

della carita professionale, lo studio delle question! medicali, sopra-

tutto quelle che toccano la fede, la morale e la ontologia, con sog-

gezione all'autorita ecclesiastica. (art. 3) Le Societa as^ritte soster-

ranno 1'insegnamento medico spiritual! stacristiano, tenendosi estranee

a ogni questione politica. (art. 4) La festa di S. Luca e patronale.

(art. 5) Le Societa saranno indipendenti in ciascun paese, pero in

comunicazione tra loro per prendere una direzione generale scien-

tifica (art. 6) promovendo riunioni plenarie, (art. 7) se e possibile

in Roma. (art. 8) I colleghi romani sono incaricati di corrispondere

colle altre societa e fornire loro le istruzioni necessarie.

Mentre cosi profittevolmente irnpiegavano il loro soggiorno in

Roma, quei valentuomini, non dimenticando lo scopo spirituale del

loro pellegrinaggio, adempirono colla schietta sincerita de' credent!

le condizioni prescritte per 1'acquisto del giubileo, impiegando le

mattinate di quelli stessi giorni alia visita delle basiliche: la do-
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menica, 10 aprile, erano a S. Maria Maggiore per la comunione ge-

nerale, prima della quale Mgr. Radini Tedeschi con solenni parole li

confermd nella sequela di Cristo Redentore, vero medico delle anime

>e del corpi. II sabbato innanzi avevano avuto la consolazione di

ssere ricevuti e benedetti dal Santo Padre, al quale il dott. Lebec,

offrendo in nome dei trecento colleghi presenti 1'oraaggio della fi-

gliale devozione, espose lo stato delle societa mediche cattoliche

nelle varie nazioni, lo scopo de' loro studii, il desiderio di propa-

garne 1'esempio e di creare fra i loro membri un vincolo religiose

e scientific^ che dia loro unita di azione. E pur troppo vero, disse

-egli, che ipotesi precipitose e mal fondate, tratte specialmente dalle

scienze naturali, allontanarono da Dio gli animi che erano creati

per conoscerlo: noi, medici cristiani, crediamo invece che la vera

-scienza conduce alia fede, noi sappiamo che anche nei regni del-

1'ignoto penetrano i raggi della divina potenza, la quale dirige le

forze delPumanita nelle vie spesso ascose della Provvidenza. La

Societa francese di S. Luca, ricostituita da piu di venti anni, con-

tinua le tradizioni dalle antiche facolta di medicina fondate in Francia

dai Pontefici Innocenzo IV, Gregorio IX, Nicola IV, Honorio III,

Bonifacio VIII, Alessandro V, Eugenio IV. I suoi lavori, di cui

trecento mernorie furon gia pubblicate, danno prova della sua at-

tivita, come la danno pure le question! spesso proposte alia Con-

gregazione del S. Officio. Dopo di avere ricordati i doveri e le

pratiche religiose imposte dagli statuti della Societa ai suoi membri,
-ed i progress! gia compiuti in Francia, in Belgio, nella Svizzera,

nella Spagna, in America, nel Canada ed in Italia : Queste so-

cieta, disse finendo, hanno voluto farsi conoscere per mostrare che

nei giorni presenti nei quali la Chiesa pare oppressa da' suoi ne-

mici, ci sono pure fra i medici, in mezzo ai quali si coatano tanti

increduli, degli uominl che le sono sinceramente devoti e non ar-

rossiscono di professare altamente le loro credenze religiose; ne"

consentiranno giammai a rinnegarle per la vana ricerca dei beni di

questo mondo, ma sempre combatteranno per il trionfo di Cristo.

A si belle dichiarazioni rispose il Santo Padre esprimendo la sua

gioia in vedere costituita un'opera tanto importante : incoraggio" i

presenti a continuare nella lotta contro 1' incredulita
;
raccomandd

di fare della loro nobile professione un sacerdozio, compatendo ai

dolori del popolo, sia a quelli del corpo, sia a quelli deH'anima, ed

attirare cosi sopra di se le benedizioni del cielo. Dopo di che ii

Pontefice, passando nelle vicine loggie, vi trovo radunate quattro-

cento persone delle famiglie degli stessi medici, dei signori e delle
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signore ospedaliere di Lourdes, degli infermi cola guariti dalla

Yergine Imrnacolata, che tutti aspettavano anch'essi la fortuna di

baciar la mano a Sua Santita e riceverne la paterna benedizione.

E qui il nome di Lourdes ci ricorda un altro episodio di questo

pellegrinaggio nel quale ci fu dato assistere allo spettacolo piu

straordinario insieme e piu comtnovente ens si possa immaginare.
Tra i dotti stranieri che gia conoscevano le maraviglie di quel san-

tuario era sorta 1' idea di onorare la Vergine in questo giubileo della

sua Imraacolata Coneezione proponendo all'autorevol consesso di

tanti medici d'ogni paese di esarninare colle prove piu autentiche

i prodigi da Lei quivi operati sotto il titolo appunto d'Imraacolata.

L'idea divenne realta : e Lourdes era in questi giorni a Roma col

suo Vescovo, Mgr. Schoepfer, coi suoi medici, coi suoi infermieri

ed ospedal
:

eri, coi suoi malati risorti a vita, coll'Ufficio medico per

la verificazione delle guarigioni presieduto dal dott. Boissarie il cui

nome e omai inseparabile dalla. storia di quel santuario venerato.

La domenica 10 aprile 1'egregio dottore tenne una conferenza di-

nanzi a cardinal], prelati, professori, medici, scienziati e ad una folia

che si pigiava nell'aula massima del Seminario Romano. Con rapido

toe :o ritrasse dapprima il consolante risveglio religiose tra i medici

favorito dai grandi fatti di Lourdes. Sono omai trent'anni che 1'Uf-

ficio medico studia quei fatti, riconosciuti anche da protestanti ed

ebrei, invano negati dagli inereduli. E per dare saggio della sin-

cerita e serieta di processo adoperata in tale studio, prese ad esporre

alcuni di quei fatti stessi, de' piu recenti, de' piu cospicui, all' in-

tenta assemblea. Eccone qualche esempio:

Nella notte del 17 dicembre 1899 1' urto di due treni sulla

linea tra Bordeaux e Angouleme sfracellava la carrozza postale

dove si trovava 1'iinpiegato Gabriele Gargam. Sbalzato a died me-

tri di distanza e rotto in tutto il corpo fu raccolto la mattina se-

guente e portato all'ospedale di Angouleme, dove 1'ulcerazione delle

piaghe, la paralisi, la debolezza progressiva e 1'impossibilita di nu-

trimento, per attestazione comune dei medici dell' ospizio e della

So Met a ferroviaria, facevano disperare della sua vita. L'infelice pa-

ziente cedendo suo malgrado alle istanze materne che egli derideva

come superstiziose, si lasciO iscrivere al pellegrinaggio nazionale

del 1901 a Lourdes, dove, risanato prima nell'anima dalla incredu-

lita religiosa, si levava pure istantaneamente guarito da ogni dolore

del corpo al passare di Gesu in Sacramento portato in processione.

Sessaata medici ne comprovarono immediatamente all' ufficio la

miracolosa risurrezione ed oggi dopo tre anni il fortunato giovane
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venuto in Roma, invitato dal conferenziere, si presentava rispetto-

sainente dinanzi all' assemblea tra gli applausi della piu sincera

commozione.

E la cominozione si rinnovo alia prova di un'altra grazia in

Teresa Rouchel di Metz. A 37 anni essa e colpita da terri-

bile malattia, il lupus. Una diecina di medici chiamati a curarla

la torturano ma senza arrestare la piaga ulcerosa che invasa la

bocca, la faccia fino al dorso, aveva perforate la guancia destra e

il palato e se ne diffondeva tal fetore da allontanare ancho i suoi

cari, sicche 1'infelice si riduceva tutta sola in tale tristezza da spin-

gerla a darsi la morte. E invece trovd la sanita e la vita, il

5 sett. 1903 a Lourdes al rientrare della processione nella basilica

del Rosario. Le sue piaghe furono istantanearnente cicatrizzate
;

rifatte istantaneamente le carni corrose dall'ulcere, e solo rimasta

una leggera ferita al labbro superiore, lasciata, essa dice, come

segno agli increduli della terribile malattia da cui venne cosi pro-

digiosamente risanata.

Lo stesso sentimento si ripete al presentarsi di Yion-Dury,

guarito il 9 agosto 1890 di un doppio scollarnento della retina col

solo bagnar gli occhi coll' acqua di Lourdes : lo stesso al vedere

Maria BriffAiit, Adele Grouffette, Elena Duvernet ed altri testimonii

viventi della potenza dl Dio e della bonta della Yergine. Ciascun

fatto venne dottamente esaminato dal dott. Boissarie, discusse le

obbiezioni, messa in piena luce la verita : ogni cosa poi illustrata

da splendide proiezioni che niisero sotto gli sguardi dell'assemblea

la grotta di Massabielle e le sue maraviglie con tanta verita e

bellezza come se tutti fossero cola trasportati in quell'ora stessa.

Uno scoppio unanime e spontaneo di acclamazione alia Yergine
Immacolata corond la fervida parola dell'eminente conferenziere che

con tanto amore ha consacrato la sua vita e la sua dottrina allo

studio dei prodigi di Lourdes. Ne in verita poteva meglio conchiu-

dersi il pellegrinaggio de' medici cattolici a Roma che con questa

pubblica dimostrazione di fatti incontestabili i quali rompendo le

leggi della natura manifestano la potenza di una virtu sopranna-
turale dinanzi a cui la scienza s' inchina e cede il passo alia fede.
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LA LEGISLAZIONE E LE OPERE SOCIALI NEL BELGIO l
.

II ch. P. A. Yermeersch S. I. pubblico per la prima volta nel 1900

il Manuale sociale, del quale diamo ora un cermo, e fu accolto dagli

scienziati e dalle persone di governo col piii grande favore, tantoche

1'autore, preso coraggio da si unanime approvazione, ha rifatto del

tutto la sua opera ed oggi la manda alia luce in una nuova edi-

zione, nella quale si riscontrano appena le tracce della precedente.

Questo lavoro e una sintesi magistrale delle leggi e delle opere so-

ciali del Belgio, ne possono dispensarsi dal consultarlo coloro che stu-

diano la odierna lotta economica e sociale, essendo conipilato con

metodo rigorosamente scientifico e contenendo abbondantissimi rag-

guagli pratici. La sociologia non appartiene al ramo di quelle scienze

che si nutrono soltanto di concezioni speculative e vivono di rendita

goderjdosi tracquillamente le delizie dell'intelletto: ma sotto pena
di rimanere inutile, deve avvantaggiarsi con le lezioni della espe-

rienza e fondarsi sopra un sisteina ampio di ricerche saviament

studiate e condotte con scrupolosa diligenza ;
vale a dire, dove stu-

diare i tentativi fatti in varie regioni industrial}
;

la storia delle crisi

sociali
;

le riforme mandate ad effetto o semplicemente proposte ;

essendo questi tutti material! preziosi per la sociologia, la quale e

una scienza internazionale di prini'ordine.

Sotto tale aspetto 1'opera da noi oggi annunziata ai nostri letter!

pu6 dirsi un vero capolavoro, come prova il nonie stesso del suo

1 Manuel social. La Legislation et les Oeuvres en Betgique, par A. VER-

MBERSCH, S. J., docteur en droit et en sciences politiques et admini-

stratives, professeur de theologie morale et de droit canonique ; avec

uiie Preface de M. GERARD COOREMAN, membre de la Chambre des repre-

sentants, ancien ministre de 1'Industrie et du Travail. Louvain, Uuist-

pruyst, Paris, Girard 8 Briere, 1904, 8, XXXIX-1009 pp. Fr. 12, 50.

Vendibile in via del Seminario 120, Roma.
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Autore, divenuto ormai, principalmente nel Belgio, uno rlei primi
maestri nella scienza teologica contemporanea, dopo la pubblicazione
delle sue riputatissime opere: De Regularibus; De prohibitions et

censura librorum; De Jure et Justitia etc.; tantoche costi gode stima

altissima presso il Clero non solo, ma anche presso il laicato, spe-
cialmente in fatto di sociologia. Anche recentemente il capo del

partito socialista in pieno Parlamento cito come testo le opere del

P. Yermeersch. Da ci6 cousegue che i nostri lettori possono riporre
intera fiducia in una guida tanto autorevole e studiare nei suoi lavori

le istituzioni sociali del Belgio.

Questo piccolo paese e un campo assai proficuo per lo studio di

simili istituzioni. Quivi una popolazione di oltre 6,600,000 abitanti

& agglomerata sopra un territorio dieci volte piii piccolo dell'Italia,

ne esiste al mondo altro popolo raccolto in minor spazio di terreno.

La ricchezza del suolo, 1' influenza dalle grandi potenze vicine, la

orientazione pratiea dello spirko nazionale, il mescolamento delle

due stirpi fiatnminga e vallona, le tradizioni secolari del passato,

tutto infine ha contribuito a dare a questo paese uno slancio indu-

striale e commerciale splendidamente progredito, e percio con legit-

tima soddisfazione il Balgio felice si prepara a celebrare nel 1905 il

75 anniversario della propria indipendenza. Le statistiche officiali

dimostrano eloquentemente la floridezza raggiunta sotto 1'usbergo
della liberta. I Belgi trattano in un anno per sette miliardi di affari

commerciali e possedono circa nove miliardi di valori negoziati alia

borsa. L'industria privata irnpiega la propria attivita in 330,000

intraprese, occupando 1,130,000 soggctti (860,000 uomini e 270,000

donne) dei quali 842,000 sono operai; 1'agricoltura nel 1895 aveva

1,204,810 lavoratori, nella maggior parte divisi in famiglie: tali

cifre dimostrano molto eloquentemente 1'operosita straordinaria del

Bclgio sotto il rispetto ecouomico: bisogna perd riconosceie che

tanta febbre di lavoro soventi volte ha trascinato a terribili conflitti.

In mezzo alle masse operaie il problema sociale giunse ad uno stato

acuto intensissimo dopo che la politica settaria del Ministero libe-

rale (1878-1884) aveva snervato il paese; perche, tutto occupato nel

far guerra ai preti, dimenticd di porre gli occhi sulla guerra latente

fra capitale e lavoro, che condusse alia crisi terribile scoppiata

nel 1886. I tumulti sanguinosi nati nei grandi centri iudustriali,

lo sparo dei fucili, ed il bagliore sinistro delle fiamme devastatrici

aprirono gli occhi dei piu increduli, ed un supremo dovere s' im-

pose allora a chi voleva salvare la patria ;
dovere assunto dal Go-

verno cattolico e adempiuto di continue nel corso di venti anni con.



458 LA LEGISLAZIONE E LE OPERE SOCIALI

elevatezza di vedute, con precisione ed intrepidita ammirabili. Ap-

poggiato da una maggioranza costantemente rieletta, incoraggiato

dalla fiducia del popolo, attese a mandare ad effetto, punto per punto,

le riforme proposte dopo 1'ampio studio condotto a terrnine nel 1886,

e che fu preso a base di tutta la propria azione legislativa ;
risco-

tendo 1'approYazione di persone autorevoli, le quali poi ammirarono

1'esito felice di si delicata missione. Fra tali autorita il giurecon-

sulto francese Eernando Payen scrisse francamente cosi : Noi ci

troviamo di fronte al piu grande sforzo legislative ;
ne la storia del

secolo XIX pud offrirci un esempio migliore di questo . In conse-

guenza di cid il Balgio vede annualmente giungere uomini di scienza

e di arte, partiti da ogni regione di Europa ed anche da piu lon-

tani paesi, col fine di conoscere le leggi e le istituzioni ivi vigenti,

e che sono all'esfcero oggetto anche di studii molteplici, di articoli

di Riviste, di tesi di laurea, di opere ecc.
;
ed anzi sono passati

circa quattro anni dacche un pubblicista offri ai lettori della Iti-

vista Internationale un breve esame delle leggi belghe, togliendolo

capo per capo dalla prima edizione del Manuale sociale del P. Yer-

meersch, dimenticando perd di citare la fonto.

Nei Parlamenti esteri le leggi belghe sono prese a base delle

riforme proposte, come per esempio la legge sulle abitazioni degli

operai servi di modello alia legge italiana del 31 maggio 1903 e

alia legge francese del 30 novembre-1 dicembre 1894: ne deve far

meraviglia se 1'azione sociale del Belgio desta la simpatia di tutto

il mondo: basta considerare 1' irnportanza dei sacrificii pecuniarii

fatti e dei risultati ottenuti, a giustificare tale simpatia.

In seguito alle leggi stabilite dopo il 1884, 500,000 belgi sono

esenti da tasse individual; 15 milioni di franchi sono assegnati ogni
anno alia cassa pensioni per gli operai e pei prestiti : ogni anno lo

Stato spende 14 milioni per retribuire giustarnente i migliori della

classe lavuratrice; impiega 13 milioni per diminuire in favore degii

operai il prezzo di abbonamento alle ferrovie
; spende oltre un mi-

lione per le scuole professionali e tre milioni sono destinati a pro-

fitto dell'agricoltura ;
senza parlare poi dei lavori pubblici che ascen-

dono a centinaia di milioni. Si vuole un saggio dei risultati rag-

giunti? II Belgio va altero di mostrare le sue miniere sotterranee senza

una donna adibita pel lavoro; oltre 700 milioni di franchi deposi-

tati sopra circa 2 milioni di libretti aperti sulla Cassa di risparmio;

500,000 iscritti alia cassa di soccorso; 6000 societa di rnutui;

25,000 alunni nelle scuole professionali; e oltre 30,000 case co-

struite per gli operai.
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Per 1'agricoltura poi il risultato ottenuto ha superato qualunque

previsione; poiche nelle campagne prosperano associazioni di qual-

sivoglia natura
;

vi e mirabilruente diffusa la scienza agricola, e la

terra che appariva isterilita, trattata con i metodi perfezionati mo-

dern! ha riacquistato la fecondita primiera. Un giornale inglese assai

riputato, il Mark Lane Express, nel mese di gennaio 1903 cosi

scriveva: I belgi possono dirci con tutta rigione: Noi nutriamo

*/ 10 della nostra popolazione con i prodotti delle nostre terre, oltre

ad esportare annualmente 20 milioni di prodotti agricoli, mentre la

vostra agricoltura nutre solo la meta della vostra popolazione ;

nello spazio ove voi allevate una vacca noi ne alleviamo due, e in

ogni miglio quadrato di terra arabile noi nutriamo 300 persone piu
che voi.

Per arrivare a risultati cosi meravigliosi e stato necessario met-

tere d'accordo 1'azione privata con i temperament! legislativi ;
ed

il P. Yermeersch nella prima parte della sua opera esamina 1'azione

del Governo, cominciando dal mettere in evidenza la teoria filoso-

fica delle leggi social! e dal seguire il corso e rilevare i caratteri

principal! della legislazione belga. Fa conoscere i varii ram! del-

1'organizzazione officiate talora assai complicati : minister!, consigli,

comizii, commissioni, ispettorati, ufficii di sindacato etc. etc.; pas-

sando poi all'esame delle leggi sociali compilate per ottenere la pa-

cificazione degli animi; delle leggi per la tutela e la protezione

personale (tutela fisica, tutela morale) ;
delle leggi relative alle con-

dizioni economiche dei lavoratori (leggi per gl'infortunii, pel giusto

salario, per facilitare 1'impiego profrVuo dei risparmi); delle leggi

pel miglioramento sociale (eguaglianza giuridica, protezione della

piccola proprieta, contratto di lavoro). In appendice sono riportati

i testi official! delle principali leggi : leggi sulle societa per mutui,

sulle pension! di riposo e sulle unioni professional! ecc.; delle quali

leggi e fatto uno studio molto accurato e interessante, ricercandone

1'autore Torigine, analizzandone le disposizioni principali, indican-

done le lacune ed aggiungendovi i disegni di riforma. Quando vi

e occasione, con una discussione giuridica e filosofica riepiloga que-

stion! celebri; in alcune pagine brevemente e chiaramente il P. Yer-

meersch dilucida alcuni equivoci, respmge pregiudizii comuni, e

corregge idee sbagliate. Questo metodo sottile e spesso il piu in-

dovinato.

Nella seconda parte, la piu voluminosa, 1'Autore affronta lo

studio delle opere sociali, con una serie di discussioni attraenti delle

quali basta il solo titolo a dimostrarne 1'importanza : 1'educazione
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sociale (educazione per mezzo delPinsegnamento impartito a tutte>

le class! ed in qualsivuglia ramo di studii; educazione con le con-

t'erenze pubbliche, con la stampa) ;
i patronati, le associazioni eco-

nomiche (il risparmio, la cooperazione<, il mutuo) ;
le unioni pro-

fessional! e i Circoli operai; le case popolari; 1'assistenza pel la-

voro; le opere di moralizzazione; le leghe di protezione in gene-

rale, e i segretariati del popolo.

Questa parte seconda dell'opera importantissima da noi esami-

nata e in modo speciale feconda di lezioni profittevoli ;
e una specie/

di comrnento al motto del cardinale arcivescovo di Malines : Al-

l'opera, signori, all'opera! E una serie ricchissima di monografie

che mettono sotto gli occhi del lettore i prodigi di una carita in-

dustriosa, destando meraviglia in modo speciale la verita e 1'abbon-

danza delle opere moltiplicatesi su questo suolo fecondo
;
sorte qualche

volta tutte d'un pezzo da uno sprazzo d' ispirazione geniale, ma il

piu delle volte nate oscure ed umili, sviluppate a poco a poco, e

giunte a perfezione fiorida e ammirabile solo attraverso prove
assai numerose. Quale splendido eroismo, quanti sacrificii scono-

sciuti sono messi in evidenza dalla storia di questa democrazia cri-

stiana della miglior lega! II Belgio si gloria di dirsi la terra clas-

sica della reciprocita, e si pud dire senza timore d'ingannarsi che>

un sentimento di solidarieta cristiana ha riconciliato i cuori. D
motto nazionale L'unione fa la forza esprime un' idea eminen-

temente belga, la quale, caduta come seme in terreno fecondo, ha
fatto germogliare in ogni classe di persone una niesse d' istitu-

zioni generose!

II tracciare per6, sia pure a grandi tratti, questo prospetto gi-

gantesco quanta fatica dev'essere costato! Quanti document! si sona

dovuti consultare! Quante pazienti ricerche 1'Autore ha dovuto com-

piere ! Libri, giornali, riviste, opuscoli, trattati, tutto e a lui servito.

Ne contento delle relazioni scritte, sappiamo che 1'autore ha per-

corso il Belgio in ogni direzione, per verificare da se stesso in qual

modo procedessero le opere principal!; e la copiosa bibliografia messa

innanzi a ciascun articolo dimostra assai chiaro che egli ha voluta

attingere da fonti imparziali. Yarie tavole sono aggiunte all'opera

medesima e gl'indici abilmente compilati presentano riuniti tutti i

particolari important! che possono essere oggetto di ricerca; come-

pure perfetta e riuscita la parte tipografica, sulla quale 1'occhio ri-

posa tranquillo, senza affaticare la mente.

L'opera suddetta non e un'apologia ; perche mentre non risparmia
in verun modo incoraggiamenti e lodi, 1'Autore e riuscito ad essere
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sempre imparziale, ne si e fatto scrupolo di dar notizia di opere

socialiste quando le ha trovate utili. In modo cortese ed al tempo
stesso chiaro ha saputo rnettere in evidenza i difetti e proporre

opportuni provvedimenti ;
come pud vedersi per esempio nella con-

clusione della seconda parte (pp. 890-900) ove 1'autore riunisce i

varii desiderata desunti dallo studio delle opere sociali e da pru-

denti consigli a quanti pretendono fondare o dirigere istituzioni

simili alle suddette. Infine quest'opera sara il Vade-mecum degli

uomini d'azione, di tutti coloro che sono intend alia ricerca di una

solnzione pacifica del problema sociale; professori, cioe, scienziati,

legislatori, conferenzieri, giornalisti, i quali vi troveranno una mi-

niera preziosa di relazioni e di esempii.

II libro del P. Vermeersch da un'idea compiuta dell'evoluzione

democratica nel Belgio e a buon diritto potrebbe chiamarsi Enci-

clopedia sociale belga ;
e a noi sia lecito insistere sulla utilita che

sarebbe arrecata alia scienza qualora in ciascun paese fosse composto
un simile manuale. La raccolta di queste monografie formerebbe

una collezione ammirevole, una specie di Corpus juris socialis,

unito a un Corpus inslitutionum, tanto piu necessarii in quanto
che anche di recente il centenario del Codice napoleonico ha dimo-

strata la deficienza dei proYvedimenti relativi alia protezione dei

lavoratori, e la urgenza di una legislazione ispirata a nuovi ideali

per tutti i paesi.

Chi ci dara un manuale sociale per 1' Italia?

IL

I BENEFATTORI DELLA UMANITA l
.

E il seguito delle Leggende popolari Maltesi delle quali fece

non ha guari recensione la Civ. Cattolica. II volumetto contiene

tre leggende con copiosi commenti.

La galera ( bireme
)
che si muove in terra contiene le

tradizioni Maltesi di un veicolo che si moveva per mezzo di una

vela, oppure di un congegno di ruote mosse a mano. I solchi delle

ruote di tale legno si mostrano tutt'ora nell'arcipelago Maltese, in

1 MAGRI C., S. J. Dauc li ghambu il gid fid-dinja-Hrejjef misseri

jietna. (I benefattori all'Umanita). Leggende dei nostri Antenati, vol. 3.

Valletta, Malta, G. Muscat, 1903, 16, 64 p.
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ogni luogo, sin anche sulle estreraita del colli che sono a picco sul

mare ed in fondo a questo in continuazione di quelli di terra.

L'inventore di qupsto carro maraviglioso deve la sua sorte ad

una donna che riceve da lui 1'elemosina, mentre i suoi due fra-

telli, per averla negata, sono puniti colla rottura del braccio e

della gamba al primo colpo che danno sull'albero per costruire il

veicolo. II re aveva promesso la mano della sua figliuola all'inven-

tore. II nostro eroe per ottenere ii suo intento viene aiutato da

sette Vecchi, i quali evidentemente sono i fratelli Cabiri.

L' intendente del tributo (Bal-Mies) e una leggenda pagana
molto ben condotta. Chi legge si crede d'essere spettatore effettivo degli

incantesimi orientali coi quali gli uoniini sono trasformati in ca-

valli
;
crede di assistere alia scena di Daniele nella fossa dei leoni

e di leggere diversi squarci delle iscrizioni Cuneiform! sul mondo
inferiore. Ma i Maltesi sono molto sobrii nei loro concetti

;
nel

mondo inferiore dei Maltesi, gli uomini sono in carne ed ossa,

mangiano come tutti i figli d'Adaino, possono trovare la via per
ritornare al mondo superiore, e le vittime del tiranno, essendo

spruzzate con acqua, riacquistano la loro forma naturale. II tiranno

di questo mondo inferiore e un vecchio che non morra se non

quando saranno rotte due uova che trovansi nel fondo del Mar
Nero. Due enormi pesci si divertono a lanciarsi 1'un 1'altro in bocca

queste uova. Ma 1'eroe della leggenda, il figlio di un re, tenuto in

custodia dal tiranno, se le procura ;
il vecchio muore e 1'eroe li-

bera i suoi compagni di sventura, i quali tutti ritornano ad propria.
La terza leggenda Bu-Tlettasch e Ja prima della Serie delle

Storie dei nostri Maggiori e dei Giganti .

I Giganti sono cannibali, ma veugono superati dalla intelligenza,

destrezza ed astuzia degli eroi Maltesi. Questa storia ha punti di

contatto con quella dei Celti; ma il colorito e certi particolari sono

Orientali. & la prima di una lunga serie che sara pubblicata in

appresso.

Nelle spiegazioni 1'A. raccoglie preziose tradizioni sulla storia

dell'Arcipelago Maltese. Dalla bocca del popolo si apprende che

quando i loro antenati si recarono in quelle isole le trovarono di-

sabitate, prive di edificii. Vissero a principio nelle caverne e sotto

le tende
(i buchi di queste si vedono in moltissimi luoghi) ed il pre-

formativo di quasi tutti i nomi dei villaggi lo conferma; scavarono fossi

nella rocca per piantarvi 1'olivo, la vite ed alberi fruttiferi ed innalza-

rono quella immensa quantita di muri a secco ch'e una caratteristica

di Malta e del Libano. Quegli antenati sono i Fenici. Sino a giorni
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nostri dicono i contadini Gozitani : Ahna Wiled il
eAriema (noi siamo

figli del 'Arienia e della prosapia degli Orientali). L'A. spiega la

parola 'Arierna per Aram, essenlo noto che i Maltesi amano di ado-

perare la lettera
c

Ayn iaiziale invece dell'Aleph.

La pronunzia poi del Maltese uel contado d identica con quella

del Hawran e di diverse parti della Siria e differisce da quella dei

paesi ove si parla 1'Arabo. L'a lunga, p. e. e" pronunziata come il

Qametz degli Ebrei : ed un o vieue inserito dinanzi all'i, come si fa

sul Libano. L'A. vede in cio una conferma della sentenza degli Orien-

talisti e dei Fenici stessi, che questi pass:>rono dalle rive del Golfo

Persico a quelle del Mediterraneo. I miti e le leggende Maltesi poi

abbondano di dottrine identiche a quelle dei Caldei. Riporta fi-

nalmente la tradizione vigente nelPAlgeria, che i Maltesi e gli abi-

tanti dell'Algeria (resti dei Fenici) fuggirono insieme da un altro

paese, perch e perseguitati da un re di nome Milet (non Melit,

com'e stampato). Quegli algerini chiamano i Maltesi : Jsrya che

s'avvicina a Siria oppure Assiria. In conferma della tradizione che

i fenici trovano Malta come sopra, 1'A. ricorre all'etimologia del

nome Hit (Maltah) ed all'esistenza di quei fossati.

II Mies e il Mass degli Ebrei o la parangaria ,
tributo

non in denaro ma nel servizio personale prestato gratuitamente al

sovrano. Cio e conosciuto da un'altra leggenda pubblicata dall'A.

Bella e la spiegazione che FA. da di un'espressione usata dai

Maltesi senza comprenderla : Halib it-tayr il latte degli uccelli.

Dalla leggenda si rileva che questa sostanza serve per ridonare la

vista ai ciechi. Siamo al caso di Tobia : e adunque il cuore o meglio
il grasso di uu uccello che trovasi in paese lontano.

Importante e il raffronto tra le dottrine rivelate dagli scritti

cuneiformi e dalle tradizioni Maltesi sul mondo inferiore, sull' acqua
della vita che guarisce le malattie e risuscita i morti. L'A. spera
di trovare altri dati e di potere essere in grado di spiegare diversi

punti oscuri nelle leggende Maltesi. Ma e pregio dell'opera leggere

il testo.



SCIENZE NATURALI

1. Sempre il radium. La conservazione dell'energia : un giudizio di

Lord Kelvin. 2. La deviazione ad oriente nella caduta del gravi :

sperienze antiche e nuove. 3 Ancora una parola sul pendolo
di Foucault. 4. II problerna dei tre corpi. Una precipitata con-

chisione del Laplace sulla possibility del plenilunio perpetuo.

1. Una lucerna che arde e non consuma ! Eeco 1'enigma che sopra

ogni altra qualita del nuovo corpo tiene occupato il pensiero ed eser-

cita la sagacia dei fisici. Fu detto che forse le nostre bilance sono

troppo grosse a misurare le tenuissime perdite dovute alle emana-

zioni del radium; e forse e la vera cagione; ma forse auche non &

la vera. Altri senti vaci'.lare addirittura la pretesa sallezza dei prin-

cipii : e questa (omettiamo il forst) si puo senz' altro riguardare come

leggerezza o precipitazione. Altri ancora sospetto che non potendo noi

pretendere di avere gia scoperte tutte le forme d'energia, e tutte le

vie della sua trasformazione, noo. dobbiamo chiamare in fallo il prin-

cipio, quando semplicemente vediamo spendersi dell'energia, senza

sapere sotto qual altra forma possa venire compensata la perdita.

Intorno ad un punto cosi rilevante e bane sentire la parola di uno

dei fisici piu eminenti del nostro tempo, Sir William Thomsom (Lord

Kelvin) che il Congresso internazionale degli scienziati in Parigi

(5-12 agosto 1900) a unanimita voile suo presidente onorario
;
un fi-

sico le cui investigazioni s' aggirano appunto intorno alia teoria mec-

canica del calore e a quella deU'elettricita.

Nell'ultima adunanza della British Association
,

in occasione

d'una relazione del Eutherford sulla natura dell'emanazione del radio,

si iest6 una discussione, nella quale prese la parola anche il venerando

Lord Kelvin, che poi pubblico i suoi detti nel fascicolo di febbraio

del Philosophical Magazine
l

. Ecco le sue parole: c Se il radio, con-

forme la scoperta dal Curie, continua ad emettere calore nella stessa

misura da poco piu d'un anno, per es. da 10 000 ore, cioe 13 mesi

e mezzo incirca, esso ne avrebbe fornito tanto da innalzare di 1 la

teinperatura di 900 000 grammi d'acqua. Ora a me pare irnpossibile

1904, ser. 6, vol. VII, p. 220. ss.
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che tanta quantita di calore possa provenire dall'energia contenuta

in un grammo di radio ed emessain 10 000 ore. Anzi mi pare assolu-

tamente certo che, se I'emissione del calore pud durare mesi e mesi

nella quantita di 90 calorie per grammo ogni ora (secondo che il Curie

avrebbe trovato alle temperature ordinarie), ovvero anche di sole 38

calorie (come il Dewar col Curie avrebbero riscontrato in un pezzetto

di radio alia temperatura delPossigeno liquido) ;
se tutto questo av-

viene, certo e che in qualche modo gli deve essere apportata di fuori

dell'altra eaergia, per fornire 1'energia calorifera che arriva al nia-

teriale dell'apparato calorimetrico. Ed oso congetturare che siano delle

onde eteree quelle che riforniscono il radio d'energia, mentr'esso co-

munica del calore alia materia ponderabile che lo circonda.

Imrnaginiamo un pezzettino di pannonero, serrato ermeticainente

in un recipiente di vetro, poi tuffato ii un bicchiere d'acqua ed esposto

al sole
;

e facciamo altrettanto con un pannolino bianco uguale al

nero. L'acqua del primo vaso si trovera sempre sensibilmente piu

caida che quella del secondo. Tutto cio e simile al prirno esperimento

del Curie : il quale avendo disposto in un piccolo recipiente di ma-

teria molle un tubetto di vetro con un frammento di radio e ac<-.anto

a questo il bulbo d'un termometro, trovo la temperatura costante-

mente due gradi superiore a quella d'un altro termometro coinpagno

al primo, e com'esso avvolto accanto a un tubetto di vetro senza radio.

Ora osservando la temperatura dell'acqua ne' nostri due vasi si

puo procedere ad una miaura calorimetrica, che dimostri quanto ca-

lore ogrii ora viene comunicato dal panno nero al vetro e all' acqua

circostarite. Qui adunque abbiamo dell'energia calorifica, che le onde

della luce solare comunicano al pannicello nero, e che questo a sua

volta cede all'acqua ed al vetro sotto forma di calore termometrico.

Sicche ?n realta, deU'energia portata dall'onde luminose penetra at-

traverso 1'acqua verso 1' interne, e di dentro torna in fuori ripassando

lo stesso spazio per conduzione calorifera.

La mia congettura rispetto al radio potra essere considerata come

del tutto insussistente
;
in ogni caso pero si dovra riconoscere che e

necessario confrontare per via di ordinate esperienze il calore emesso

dal radio, quando e interamente circondato d'un grosso involucro di

piombo, con quello che emana attraverso gl'involucri usati fin qui. >

I veri e grandi maestri della scienza sanno troppo meglio che gli

affrettati e spesso inconsiderati articolisti de' giornali quotidiani qual

fondamento abbiano i principii della fisica sperimentale e le grandi

leggi dell
1

universe, conquistate colla campagna di tanti secoli dall'in-

gegno umano. Mettere poi di mezzo le nuove scoperte e i curiosi fe-

nomeni del radium per abbuiare i concetti di creazione e dello spi-

rito, e ignoranza piu puerile che pericolosa.

1904, vol. 2, fasc. 1294. 30 14 maggio 1904.
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2. Esperienze sistematiche e ordinate furono intraprese non ha

guari in un proposito di tutt'altro ordine, per riscoutrare la devia-

zione del gravi quando cadono da grande altezza : fenomeno che

suole recarsi come una delle prove della rotazione diurna del nostro

globo. II principio che da ragione del fenomeno e semplice in se stesso

e facile ad intendere. E se Galileo 1'avesse considerate fino in fondo,

v'avrebbe ritrovato 1'arme non solo da difendere con buona ragione,

come fece, la rotazicne della terra contro le obbiezioni de' peripate-

tici, ma da pigliar 1'offensiva. Dicevano questi : se la terra gira da

ponente a levante, dovrebbe avvenire che cadendo un grave dall'alto,

per es. un sasso dalla cima d'una torre, mentre ch'egli e in aria, la

terra gli sfugge di sotto, ed esso dovra toccare il suolo non a pie' della

torre ma alquanto indietro. Al che giustamente replicava Galileo che

il grave lasciato cadere -dall'alto non parte altrimenti dallo stato di

riposo, ma animate, con tutta la torre e il terreno, d' una velocita

d'occidente in oriente: e che pero conservandola pure durante il tra-

gitto, esso deve cadere dritto per la verticale, ne piu ne ineno che se

la terra stesse ferma. Come interverrebbe eopra una nave in movi-

mento se un mozzo dalla vetta d'un albero lasciasse cadere un porno:

questo cadrebbe sul ponte a pie' dell'albero, cosi perl'appunto come

se la nave fosse ancorata in porto. Nella qual risposta era una giu-

stissima idea dell'effetto d'un movimento composto.
Ma nel caso della terra bisogna tener conto d'una circostanza

alquanto differente dal caso della nave. Qui il piede dell'albero e la

sua vetta hanno velocita uguali e parallele : laddove la cima e la

base della torre, essendo a different! distanze dal centro del globo,

descrivono in un giorno cerchi diseguali, e pero la cima ha nello

spazio velocita alquanto maggiore. Sicche quando il grave di lassu

viene abbandooato a se stesso, eioe alia gravita, parte animate da una

velocita verso oriente un pochino maggiore di quella degli strati infe-

riori che attraversa fino al suolo. Eppero non solo non puo cadere

esattamente per la verticale, ne tanto ineno deviare indietro verso

occidente, ma all'opposto sara deviato verso oriente. Ecco perche il

principio avrebbe fornito argomento da prendere 1'offensiva, non che

ribattere 1'obbiezione predetta.

Anzi il calcolo dimostra che la deviazione totale, oltre che verso

oriente, deve avere una leggera componente anche secondo il meri-

diano, verso il sud, sebbene piccolissima rispetto alia precedente, che

gia e piccola assai.

Se non che quanto e ,ovvio il principio, altrettanto e scabrosa e

delicata 1'esperienza. Fintantoche si enuncia ne' termini generici :

lasciar cadere un grave dall'alto, tutti lo concepiscono, ma pochi si

renderanno conto delle difficolta occorrenti a far cadere il grave a
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piombo esattamente, senza imprimergli la piu leggera scosserella da

alcuno de' lati
;

la difficolta di determiiiare precisamente la verticals

tra il punto di sospensione e la lastra dove battera cadendo, d' im-

pedire che vento o correnti d'aria lo deviino lur-go il percorso, ecc.

II fatto e che le prime esperienze notevoli furono fatte dall'ab. Gu-

glielmini 1'anno 1790 e il seguente nella tone degli Asinelli a Bo-

logna, cioe nell'anima della scala interna ove s'apriva uno spazio

libero di circa 100 metri, nelle quiete ore della notte, tra le 2 e le 5

del mattino, quando non sono tremori di carri e carrozze. Ma non

ostante tutte queste precauzioni, prove e riprove, le conclusioni fu-

rono troppo incerte per poterci vedere piu che una cotale tendenza

media verso sud-est, lungi dal soddisfare la previsione teorica.

II Benzenberg nel 1802, dalla torre di S. Michele ad Amburgo
alta 130 metri, trovo tutte le deviazioni possibili, 11 verso il nord,

16 verso il sud, 8 all'ovest e 21 all'est, e comprese tra limiti ampii

assai, cioe da 47mm all'est fino a 31mm
,
5 verso ovest. E chiaro che

non se ne poteva conchiudere nulla di serio.

Kiprese le sue sperienze nel 1804 in un profondo pozzo di miniere

carbonifere a Schlebusch, il Benzenberg ebbe lo sconsolante risultato di

trovare su 29 cadute delle deviazioni per ogni verso, comprese tra 43mm

al nord e 34mm al sud, 45mm all'est e 22mm
,
5 all'ovest. Peggio che

dalla torre di S. Michele.

Ora nel rendere conto lealmente de' suoi infruttuosi tentativi il

Benzenberg suggeriva come luogo molto adatto la cupola del Pantheon

a Parigi, senza sospettare che cent'anni apprtsso, cioe nel 1903, le

esperienze sarebbero state quivi appunto ripetute.

Altre prove furono fatte in un pozzo di miniere presso a Freiberg

in Sassonia dal Eeich nel 1831 con una caduta libera di 158 m
,
54.

Cautele straordinarie pel distacco delle palle ben tornite, per misu-

rare 1'altezza e la durata della caduta, la verticale e ogni cosa. Sei

serie di esperienze comprendenti 107 saggi, donde furono scartate

quelle troppo different! dalla media, dettero per risultato medio

28mm
,
396 di deviazione orientale e 4mm

,
37 di deviazione australe,

mentre la teoria assegnava una deviazione all'est di 27mm
,

5. Questa

fc la cifra classica passata in tutti i libri e data per argomento della

rotazione della terra.

Ora un po' di critica. L'illustre prof, di Lovanio Ph. Gilbert in

un accurate studio pubblicato nella Revue des questions scientifiques
*

esaminate minutamerite tutte le descrizioni e le cifre predette, venuto

a quelle del Reich dice d'avere provato un vero disinganno facendosi

a studiare sulla relazione originale i particolari di quelle famose spe-

1 Les preuves mecaniques de la rotation de la terre, avril 1882.
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rienze. < II risultato finale, concordante colla teoria, solito citarsi nei

libri di meccanica e d'astronomia, non da niuna idea assolutamente

degli sbalzi avvenuti nel corso delle sperienze... La deviazione media

verso 1'esfc per es. varia essa medesima tra 46mm,34 (4
a
eerie) e 10mm,70

(6
a

serie); e la deviazione verso il sud in tre delle serie predette ap<

parisce addirittura sostituita da una deviazione verso il nord, che si

spinge fiijo a 16mm . Eppure queste esorbitanze sono ancora lungi dalle

anomalie che si presentano tra le singole cadute d'una medesima serie

d'esperienze. Cosi p. e. nella prima serie (che comprende 23 prove)

la media di 27mm di deviazione verso est non lascia sospettare per

niente le deviazioni estreme tra cui oscilla, cioe 19mm ,5 e 179mm
,
n&

che alcune volte le palle invece di cadere all'est sieno cadute niente

meno che all'ovest, proprio alia parte opposta, e fino a 40mm ,6 anzi

a 77mm . Qual confidenza" merita una media di 27mm all'est in una serie

d'osservazioni tra le quali si annoverano alcune deviazioni, triple del

valore medio e fatte pel verso contrario? Nella seconda serie si scor-

gono delle deviazioni che passano per tutti i vaiori da 6mm a 119mm

verso Test, e da 9mm fino a 105mm verso 1'ovest... Le anomalie se-

condo il meridiano sono anche piu spiccate. Qui si passa per tutti i

numeri compresi tra 187mm verso il sud e 151mm verso il nord...

La conclusione, a cui s' eccstretti dal confronto e clallo studio

dell'esperienze del Guglielmini, del Benzenberg e del Reich intorno la

deviazione prodotta dalla rotazione della terra sui corpi che cadono

da grande altezza, e questa, a nostro avviso : che tal;

esperienze sono

veramente insufficienti posta 1' importanza che loro si e attribuita nella

scienza : bisogna rifarle da capo > .

Esse furono dunque riprese al Pantheon di Parigi, dove non ha

guari, cioe nel 1902, era stata ripetuta gia con solenne apparato la fa-

mosa esperienza del pendolo di Foucault *. II Flammarion si voile

opportunamente approfittare degli apparecchi fatti in quell' occasione

per riprovare altresi le misure della deviazione dei gravi, colla col-

laborazione del sig. Benoit, astronomo all'osservatorio di luvisy presso

Parigi.

Siccome I'accorgimeato piu essenziale e di evitare qualunque im-

pulso al momento del distacco, si penso non piu di attaccarle a un.

filo da bruciare o stretto in una pinza da aprire delicatamente, ov-

vero dilatarle per riscaldamento e appoggiarle ad un anello orizzon-

tale che attraversavano raffreddandosi : ma Hi mise a profitto una

combinazione ove la parte principale e un'elettrocalamita, che si pu6
comandare da lontano, senza urti senza scosse. Una lastra di piombo

V. Civ. Latt. 16 maggio 1903, p. 465.
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riceve 1' impronte rotonde delle palle che le cascano sopra, come in

un bersaglio intorno al centre che segna la verticale.

Contuttocio le misure di 144 prove non sono ancora appieno con-

cordi. La deviazione verso orients e preponderante e fuor di dubbio :

questo e il punto assicurato. Ma dove il calcolo assegnerebbe pei

68 metri di altezza una deviazione verso est di 8mm ,l, le prime do-

dici serie d'osservazioni hanno condotto a una media di 6mm ,3 ad est,

e llmm,6 a nord; le ultimo sei serie invece hanno dato 7mm ,6 all'est

e Omm ,5 a nord.

Per valutare appieno queste conclusioni bisognerebbe avere sott'oc-

chio piu minute particolarita numeriche delle singole cadute, come

s'e visto dianzi nella discussione della media del Reich. Tuttavia,

conclude la Revue generate des Sciences riferendo questi risultati, se

non s'e ancora raggiunto 1'accordo desiderate, questa sono almeno

sperienze delicate e condotte con accuratezza, la cui discussione potra

dar lume sopra le cause perturbatrici o suggerire nuove disposizioni

sperimentali sempre piu adatte.

3. Appena e bisogno di rammentare che col rivolgere la critica a

vagliare le osservazioni sperimentali d'un fenomeno che precede dalla

rotazione terrestre, non si rimette in questione la rotazione stessa,

che e dimostrata da tanti altri notissimi argomenti.

Tra i quali ci sia permesso di ricordare un'altra volta la predetta

esperienza del Foucault, cio& la rotazione del piano d'oscillazione del

pendolo, non per altro se non perche avendo riferito in queste pa-

gine
i or fa incirca un anno la controversia anzi le impugnazioni op-

poste da alcuni geometri, belgi particolarmente> contro il valore di-

mostrativo di quel fenomeno
;

ci fu gradito assai intendere varie auto-

revoli approvazioni per avere qui apertamente preso parte contro una

maniera di scetticismo scientifico, che ha 1'apparenza di rigore logico,

ma precede dall'inconscia confusione dell'ordine logico coll'ordine

reale, da una confusione dei fenomeni del moto relative coi feno-

meni fisici.

Non mancd pure chi insistette con buona maniera, ma rigirando

il sofisma sott'altra forma, lo riteneva in sostanza. E la sostanza era

questa : de' due sistemi che si muovono Tune rispetto all'altro, la

terra e il piano del pendolo, noi non possiamo risolvere quale sia

fisso realmente. Senza ripetere gli argomenti recati allora, a chi non

sa deporre i dubbii ci basti rivolgere questa domanda : Se la terra

stesse ferma, il piano d'oscillazione del pendolo girerebbe ancora in-

torno alia verticale?* E tanto basti; lasciamo la logica in pace.

16 maggio 1903.
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4. II tempo che corse poco avanti 0, alquanto piu a lungo, dopo la

rivoluzioue francese, e forse 1'eta piu splendida e la piu feconda nella

storia delle scienze esatte e della meccanica celeste particolarmente.

Euler, Clairaut, D'Alembert, Lagrange, Laplace, Monge, Legendre,

Delambre, Fourier, Poinsot, Poisson, Gauss, Cauchy, e parecchi altri,

sono tutti nomi che figurano nella storia di questo periodo che s'ag-

gira intorno al passaggio tra il secolo XVIII e il XIX. L'importanza
e la profondita delle scoperte, i geniali metodi introlotti principal-

mente dal Lagrange e dal Laplace nello studio de' movimenti celesti,

la fecondita d'una pleiade di rari ingegni che si combinarono a Pa-

rigi per 1'appunto in quel rinnovamento degli studii scientific!, tutte

queste circostanze riunite avevano fatto concepire uua stima cosi il-

limitata, una quasi idolatria della cosiddetta analisi matematica, ch'essa

pareva divenuta 1'onnipotenza scientifica personifi
iata. Rari assai fu-

rono allora gli spiriti che mantenessero indipendente il loro giudizio

e non piegassero ciecamente a quel culto esagerato. Luigi Poinsot,

ancorche discepolo del Lagrange, seppe conservare sempre al razio-

cinio e all'analisi diretta dei problem! le prime parti neirinvestiga-

zione scientifica : eppero i suoi scritti si leggono ancora con gusto

singolare pel profondo buon senso e per la meravigliosa chiarezza.

Ma non mancarono, cui quella cieca stima spingesse oltre i con-

fini del vero a trarre dalle equazioni matematiche consegtienze in esse

non contenute. Ge ne porge un esempio il Laplace a proposito del

famoso problema dei tre corpi. Secondo la legge dell'attrazione uni-

versale il Newton aveva dimostrato che posti in presenza 1'uno del-

Paltro due corpi, il sole e un pianeta animate da una data velocita

iniziale, questo desorivera intorno al primo una delle curve dette se-

zioni coniche, e nel caso piu comune un'ellisse, conforme alle leggi

di Keplero; anzi, piu esattamente, i due corpi descriveranno intorno

al comune centro di gravita come foco due ellissi simili, ina diseguali,

cioe tanto piu piocola quella appartenente al corpo di maggior massa.

La quale qui essendo quella del sole, smisuratamente superiore a

qualunque dei pianeti, anche dei piu grandi, il centro comune di

gravita, e pero del movimento ellittico, cade sempre dentro del sole

e vicinissimo al suo stesso centro geometrico. In questo caso il mo-

vimento si fa tutto in un piano, le equazioni differenziali si possono

integrare tutte, ed il problema e risoluto perfettamente.

Ma quando sono piu di due i" corpi che intervengoao, ed e il caso

effettivo in natura, quando per esempio oltre il sole e un pianeta
entra in giuoco tin altro pianeta, ovvero un satellite, soggetto esso

pure alle leggi dell'attrazione, che pero e attirato e attira ciascuno

dei due primi in ragione diretta della massa e in ragione inversa del

quadrate della distanza
;
allora il problema si fa d'un tratto compli-
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cato di difficolta insormontabili. Le equazioni differenziali del moto

allora sono 9, le integrazioni richieste alia compiuta soluzione sono 18,

delle quali 10 sole si possono eseguire : ne mancano 8 che non si

possono ottenere. Questo punto fu stabilito dal Lagrange e dal Laplace
con ogni chiarezza: pero 1'astronomo si trova costretto di ricorrere ai

metodi di approssimazione.

Partendo dal problema di due corpi, che grazie all'enorme prepon-
deranza del sole, da, per dir cosi, i lineamenti general! del fenomeno,
il Lagrange introdusse il metodo della variazione degli elementi, svol-

gendolo anche in forma pratica compiuta mente, con queU'eleganza e

simmetria, ch'era uno dei caratteri di quello splendido ingegno.

II problema dei tre corpi seguito cio nun ostante dopo d' allora

ad occupare gli sforzi degli astronomi matematici piu valenti. Tene-

vano aperte le speranze i bei risultati del Lagrange e specialmente

la soluzione completa ch'egli ne aveva dato in alcuni casi molto sin-

golari. Orbene il Laplace, di una di queste soluzioni particolari cre-

dette un giorno di potersi prevalere per trai-ne una conseguenza d'or-

dine fllosofico, conforme ad una tendenza non rara in un tempo ir-

radiato dallo spirito della famosa Enciclopedia.

Ma il sig. Asaph Hall, 1'illustre scopritore dei satelliti di Marte,
direttore dell'osservatorio di Washington e presidente dell'Associazione

americana per 1'avanzamento delle scienze, in un interessante discorso

letto nell'adunanza del 29 dicembre 1902, facendo come una sin-

tesi storica della meccanica celeste dal Newton fino ai giorni pre-

senti, cobi giudica queil'uscita del famoso matematico. Da una delle

soluzioni particolari del problema dei tre corpi il Laplace voile

trarre argomento per mettere in canzone la dottrina delle cause finali.

Si usava insegnare, che la luna fosse creata per farci lume durante

la notte. Ora il Laplace dimostro mediante una di quelle soluzioni

particolari, che le condizioni effetrive (del sistema : sole, terra, luna)

potrebbero essere migliorate e corrette in modo che la luna fosse

costantemente in opposizione eppero sempre luna piena. Se non che

egli prese abbaglio : poiche un sistema siffatto non e stabile, e non

pud eshtere in natura . Un errore di matematica e per un matema-

tico di quella fatta, s'egli potesse sentirne 1'umiliazione, e una ferita

delle piu acerbe. Frattanto noi possiamo seguitare a godere del pla-

cido lumiriare notturno, seguirlo nelle sue fasi, aspettarne il ritorno,

sapergli grado di quel tanto che spande di lume sulla terra, della

varieta e della poesia onde riempie le nostre belle campagne e le

nostre spiagge.
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I.

COSE ROMANE

1. Eehi della venuta del sig-. Loubet. 2. II collegio portoghese. 3. Feste

nel Seminario Pio. 4. Udienze pontificie. 5. Visite giubilari.
-

6. Le reliquie di S. Pio V. 7. Una risposta della S. Penitenzieria.

1. Se per la venuta del sig. Loubet a Roma furono notevoli le

feste ufficiali e numerosi i forestieri che profittando delle grand! age-

volazioni, concesse dalle societa delle ferrovie, visitarono 1'eterna

citta, non fa davvero pari I'entusiasmo. Lo riconobbe, almeno im-

plicitamente, perfino qualche giornale amicissimo del sig. Loubet, e

se ne lamentd, riversandone la colpa sul governo, il quale, scrisse il

Hessaggero, voile che Loubet fosse invisibile
; porto ogni cura per te-

nere celato ogni passo del Presidente, per non far trapelare 1' itinerario

da percorrersi nel recarsi alia rivista e nel ritorno, deludendo ad arte

le giuste aspettative di tutta una popolazione. Se in tali parole non

manca qualche esagerazione, e certo pero che nelle circostanze piu so-

lenni la carrozza del Presidente, circondata e quasi nascosta dai co-

razzieri o dalle guardie che la seguitavano coi ioro scalpitaati cavalli, ap-

pena si poteva intravedere, mentre percorreva quasi di fuga i fitti cordoni

militari. II popolo ignore quasi sempre I' itinerario che dovea percor-

rere il Presidente, e talora, coine accadde nel ritorno dalla rivista,

lo attese in una strada, mentre passava per un'altra. Ora I'entusiasmo

precede dall'ammirazione, e ammirare una persona invisibile, se pure
non sia co-aosciuta per opere grandi, e una contradizione in termini.

Nella partenza del sig. Loubet, la pioggia, nemica d'ogni entusiasmo,

dirado anche la folia dei curiosi. Durante le feste si vendettero per

le vie di Roma cartoline con figure offensive al Papa, si videro af-

fisse per le mura striscie di carta che acclamavano al sig. Loubet,

al sig. Combes e alia Francia antidericale e mentre si lasciarono cor-

rere certi articoli di giornali repubblicani e anticlerical!, fu seque-

strato un numero della Voce della Verita, sotto pretesto di offese al

Re, delle quali non vi era neppur 1'oinbra. La condotta dei cattolici

fu caima e dignitosa, in modo da rendere ridicoli quei giornali che
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malignamente aveano sospettato o imaginalo controdimostrazioni o pro-

teste o altri maneggi per disturbare le feste.

Non mancd la Santa Sede di protestare per 1'offesa gravissima che

riceveva dal governo di Francia, come si disse in altra parte del pe-

riodieo. Diamo il testo di tale notizia pubblicata dall'autorevole Osser-

vatore Romano il 5 di Maggio : Poich& vediamo taluni fogli d' Italia

e dell'estero divulgare notizie inesatte o incomplete intorno al con-

tegno tenuto dalla Santa Sede, in presenza degli avvenimenti svoltisi

di recente nella nostra citta, in occasione della visita del presidente

Loubet, crediamo opportuao di dichiarare che tale contegno fu quale
si conveniva alia natura del fatto che la Santa Sede medesima, con

piena ragione, considerava come un'offesa gravissima recata alia sua

dignita ed ai suoi diritti. E pero, mentre faceva pervenire al Governo

francese formale ed energica protesta per la patita offesa, dava in

pari tempo, in termini analoghi e per mezZo dei suoi rappresentanti

all'estero, partecipazione di questo suo atto ai Governi di tutti gli

altri Stati, con i quali si trova in diretto rapporto.

2. I numerosi seminari e collegi ecclesiastici esteri che risiedono

in Roma recano non soltanto ornamento e spleodore a questa metro-

poli del cattolicismo, ma anche vantaggi d'ogni specie ad essa e all'Italia;

per non dire poi nulla del gran bene che sono destinati a produrre
nelle proprie nazioni. Gli ultimi due pontefici Pio IX e Leone XIII

si sono segnalati nel fondare e promuovere tali istituti; ed ora Pio X,
erede dello zelo e delle sollecitudini dei suoi predecessor!, ha rivolte

le sue cure ad uno dei piu recenti tra questi istituti, che e il colle-

gio portoghese. II quale, affidato alle cure del suo degnissimo Rettore,

Mons. Giacomo Sinibaldi, fiorisce, al dire del S. Padre, in tal guisa

per virtu e dottrina da far sperare che i pift ubertosi frutti siano

per derivarne a pro delle diocesi dei Portogallo. Ma perche ogni santa

istituzione, specialmente in sul principio, non va esente da ostacoli

e difficolta d'ogni specie, il S. Padre sollecito per il maggior bene

di quel collegio ha indiriz/ato al Patriarca di Lisbona la seguente
lettera :

Dilecto filio nostro Josepho Sebastiano tit. basilicae duodecim apo-

stolorum S. R. E. presbytero card. Neto Olysipponensium patriarchae.

Dilecte Fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem.

Supremi pastoralis muneris, quo in Christo fungimur, pars qui-

dem non ultima est exterae iuventutis variis domiciliis in Urbe po-

sitis omni utilitate prospicere, ubi iuvenes omni ex gente delecti in

spem Ecclesiae veluti in plantario succrescunt. Hi enim quasi in ocu-

lis Nostris quotidie versantes, incorruptam Christi sapientiam ex ipso

Petri fonte hauriunt, quam sacerdotio aucti iidemque in patriam re-

missi faciliori ratione inter suos praedicare consueverint. In horum
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collegiorum numero illud quippe recensemus, ubi fLos Lusitanae iuven-

tutis ad sacerdotale munus formatur : quod a Leone XIII immortalis

memoriae Decessore Nostro conditum, veluti ceteris aetate in Urbe

recentius es6, ita maiori cura atque effasiori caritate complectimur.
Emolumentorum enim non mediocris copia brevi temporis spatio exinde

relata certain ampliorum fructuum spem praebet, qui in Lusitanum

Clerum in posteruin dimanabuut. Porro sacrorum alumni eo recepti

iidemque dilecti fllii lacobi Sinibaldi Sacerdotis optima disciplina

instituti, virtutis, doctrinaeque laude sic florent ut non modo facile

nine Nobis coniectare liceat eorum ministerium religion! neque minus

civitati fore perutile, sed ips met iam pridem constituerimus omnes

vires No-stras in hums Instituti bonum utilitatemque conferre.

Yerum in tanta benevolentis animi, qua ducimur, propensione,
dolet vehementer quod non Lusitani omnes inoeptis studiisque Nostris

eo animi ardore consenserint, quern operis excellentia expostulabat.

Qua ex re factum putanius ut incerti quidam rumores serpant ad

Lusitani Collegii decus minuendum ab iis plane conflati, qui aut

animurn institute iniuste adversantem gerunt aut conditioneni eius

male docti levi mente diiudicant.

Quae omnia tibi, dilecte Fili Noster, aperire voluimus ut quibus
caritatis et iustitiae sensibus praestas omnes et singulos religiosis-

sinios Lusitaniae Antistites de hac mente Nostra certiores faceres

eosque omni officiorum genere incenderes in 'hoc opus, quod quum
iis summo emolumento erit, turn genti vestrae universae decore in-

signi futurum esse promittit. Interea bene sperantes ut Yirginis ab

omni labe immunis patrocinio omnia feliciter exeant, et tibi et omni-

bus Venerabilibus Fratribus Lusitaniae Episcopis benedictionem Apo-
stolieam amantissime impertimur.

Datum Roinae apud S. Petrum die XIX Aprilis -anno MCMIY,
Pontificatus Ncstri anno I.

PIYS P. P. X.

3. Un istituto che torna del tutto a vantaggio della Chiesa e

della nostra Italia e il Pontificiq Seminario Pio. Fonda to nel 1853

dal grande Pontefice Pio IX per educare ed istruire uno dei migliori

giovani di ciascuna diocesi, onde si componeva lo stato della Chiesa,

divenne ben presto un eletto semenzaio di sacerdoti e di vescovi de-

gnisaimi, sicche pud vantarsi di aver dato alia Chiesa in un periodo

non lungo di tempo tre emineiitissimi porporati, cioe i cardinal! Do-

menieo Svainpa, Arciveseovo di Bologna, Pietro Respighi, Yicario di

S. Santita e Francesco della Yolpe, e di piu 34 tra arcivescovi e ve-

scovi. Dei settanta alunni, coi quali nel primo anno scolastico ebbe

principio il Seminario, pochi ne sopravvivono ;
ma gli alunni che ven-

nero appresso e i presenti, pieni di gratitudine verso rindimentica-
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bile fondatore, hanno voluto festeggiare il cinquantesimo anno dalla

fondazione del Seminario. Le feste, che si sarebbero dovute celebrare

nello scorso anno, furono trasferite al corrente Maggio e unite alia

solennita di S. Pio Y, speciale patrouo dell' Istituto. Infatti nel pome-

riggio del giorno 4 nella chiesa di S. Apollinare vagamente addob-

bata e illuminata, s' inaugurarono i festeggiamenti colla celebrazione

dei primi vesperi del santo patrono, pontificati da MODS. Veneri, ve-

scovo di Acquapendente, autico alunno del Seminario. La funzione,

durante la quale si esegui dagli alunni la musica polifonica del mae-

stro Cosimiai, riusci solennissima, anche per la presenza di un gran

numero di antichi alunni, tra i quali dodici vescovi in abito prela-

tizio, tornati tutti da diverse provincie a celebrare le glorie del pro-

prio collegio. Nel coretto della chiesa assistevano i tre cardinali, che

abbiamo gia nominato. II di seguente, festa di S. Pio V, la messa so-

lenne fu pontificata da Mons. Costantini, elemosiniere di S. Santita,

assistendo al trono 1' Eiho card. Vicario, ed ess-^ndo presenti gli altri

cardinali e vescovi, mentre gli alunni interne colla schola cantorum di

S. Salvatore in Lauro eseguivano la Missa Patriarchalis del Perosi.

Cornpiuta la funzione, tutti gli intervenuti si adunarono insieme cogli

alunni del collegio ad un banchetto sociale, sedendo alia tavola d'onore

i tre eminentissimi cardinali. Nel pomeriggio dopo i secondi vesperi,

Mons. Rossi vescovo di Acerenza e Matera recitd il panegirico, e si

chiuse la giornata col Te Deume colla benedizione impartita dall'Emo

Arcivescovo di Bologna.

Degna di memoria rirnarra 1' udienza che nella mattina del

6 maggio fu dal S. Padre concessa allo stesso Seminario, nella quale

i tre cardinali si trovarono riuniti con una ventina di vescovi e cogli

antichi alunni. II cardinale Svampa lesse un devoto indirizzo, e con

grande aff^tto rispose il Sommo Pontefice, compiacendosi e congratu-

landosi del gran bene operate in 50 anni dal Seminario Pio ed esortando

gli alunni ad imitare i loro predejessori nello studio e piu ancora

nella pieta.

Nel pomeriggio nella gran sala del Seminario si tenne una fcella

e svariata accademia poetico-musicale in cui 1' Emo Svampa, che per

pritno ha onorato colla porpora il Seminario Pio, disse poche ma af-

fettuose parole di prolusione e ricorlo opportunamente che, allor-

quando Pio IX nel 1877 ricevette per 1'ultima volta il Seminario,

trovandosi presente anche il card. Pecci, poi Leone XIII, raccomando

a lui questo suo Seminario, poiche egli si sentiva presso a morire.

Nella mattina del 7 gli alunni raccolti nella basilica di S. Lorenzo

luori delle mura, ove riposano le ossa del pontefice fjndatore, esegui-

vano la M^ssa di requiem del Perosi, pontificata da Mons. Mattel

Gentili, Arcivescovo di Perugia, e suffragavano le anime dei loro an-
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tichi compagni defunti. Nel pomeriggio dopo una riunione fraterna,

in cui Mons. Giulio Serafini, Rettore del Seminario, rese grazie a tutti

gli intervenuti, si chimero le feste, le quali celebrate con ispirito

cristiano e con sincera cordialita, varranno certamente a infondere

negli anitni di tutti novella lena e vigore per combattere sempre piii

ardentemente le battaglie del Signore.
4. 11 desiderio di onorare la Yergine in questo cinquantesimo anno

dalla definizione del suo immacolato concepimento, di ossequiare il

nuovo Yicario di Cristo nella persona di Pio X e offrirgli 1'obolo fi-

liale fa s-i che importanti personaggi e numerose comitive di pelle-

grini affluisuaao a queat'alma citta. Infatti come nel giorno 20 di

aprile, cosi nel di seguente il S. Padre scendeva in S. Pietro, ove

era atteso dai pellegrini della provincia romana e delle regioni me-

ridionali, che costituivano un secondo gmppo del pellegrinaggio ita-

liario. indetto dall'associazione dell' Apostolato della preghiera, essendo

presenti, oltre il Rev. P. Yitali, dei Barnabiti, i vescovi di Penne ed

Atri, di Castellamare di Stabia, di Trivento, di Avellino e Mons. Fra-

tocchi, ausiliare di Orvieto, coi peliegrini della sua diocesi, e, con-

fusa tra la folia, la principessa di Meklemburg-Schwerin.
II giorno 22 di Aprile i consultori della nuova commissione per

la codiflcazione del diritto canonico, presentati al S. Padre dal se-

gretario Mons. Pietro Grasparri, udirono parole d' incoraggiamento e

di sprone ad un proficuo e sollecito lavoro. Nel pomeriggio del

24 aprile circa duecento cinquanta pellegrini tirolesi, che vestivano

secondo il costume nazionale, furono dal S. Padre ricevuti e incorag-

giati a mantenersi saldi, come sernpre hanno fatto, nella fede degli avi

e nella devozione alia Santa Sede. II 28 aprile il P. Luigi Cap-

pello d. C. d. G-. Rettore del Collegio Pio Latino Americano,'insieme

cogli alunni peruani del collegio stesso presentava a S. Santita 1'obolo

di Mons. Tovar, Arcivescovo di Lima.

Infine nel pomeriggio del 5 maggio piu di 400 pellegrini polacchi

condotti dai due arcivescovi di Leopoli, di rito latino e di rito greco

e da altri vescovi furono presentati al S. Padre nella galleria delle

carte geografiohe.

Ornettendo di parlare di altri illustri personaggi ecolesiastici e

laici ricevuti in questi giorni dal. S. Padre, ricorliamo soltanto il vene-

rando prelato Mons. Nugent, gia alunno del collegio inglese in Roma,
il quale conta 58 anni di sacerdozio e, partito da Liverpool veniva

nello scorso mese in Roma a pregare il Santo Padve di una specials

benedizione per se e per tutte le caritatevoli istituzioni da lui sta-

bilite a vantaggio del popolo.

5. II primo di maggio, per cura della Federazione Piana e del

Comitato diocesano, i romani fecero la prima visita per 1'acquisto delle
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indulgenze del giubileo concesso dal Sommo Pontefice Pio X. Benche

in quel giorno i tranvai avessero sospeso il servizio, pure parecchie mi-

gliaia di fedeli si trovarono alle 17.30 radunati nel portico della basi-

lica vaticana, ove entrarono processionalmente, cantando il Miserere e

precedendo la croce portata dal Comm. Augusto Persichetti, presidente

del Comitato diocesano. Si fecero le consuete visite all'altare del Sa-

cramento, della Santissima Yergine e della Confessione, e da tutto

il popolo si recito la preghiera dell' Immacolata dettata dal S. Padre,

e si canto il Tota pukhra, in quella stessa basilica ove fu proclamato

il cousolante dogma, e infine dopo la benedizione colla pisside impar-

tita da Moas. Luigi Lazzaresohi si sciolse il devoto pellegrinaggio.

La seconda visita ebbe luogo in S. Maria Maggiore nella domenica

8 maggio, e la terza in S. Giovanni in Laterano nella festa dell'Ascen-

sione.

6. La cappella Sistina di S. Maria Maggiore, ove riposa il corpo

di S. Pio V, essendo stata restaurata dal Sommo Pontefice Pio IX,
fu tenuta dall'amministrazione dei sacri palazzi apostolici, fine-he ulti-

mamente Pio X la concesse al capitolo della Basilica. II quale, do-

vendo prenderne possesso, trasferi processionalmente nella sagrestia le

sacre reliquie per fame la ricognizione. Infatti per cura del Dottor Proli,

coadiuvato da altri medici, fu ricostituito io scheletro di S. Pio Y;
fu rinchiuso in un reticolato di argento col volto pure di argento, fu

rivestito di nuovi abiti pontificali donati da'Mons. Francesco Riggi,

canonico della Basilica e gli fu posta una ricca croce pastorale donata

dal S. Padre. II giorno 4, vigilia della festa del Santo, il sacro corpo,

portato a spalla dai penitenzieri della Basilica liberiana delPordine di

S. Domenico, che vollero rendere tale ossequio al loro grande con-

fratello, fu riposto nell'antica urna, prendendo parte alia processione,

oltre il capitolo liberiano, coll'Arciprete cardinale Yinceczo Yannu-

telli, un gran numero di devoti, di religiosi, di fedeli, e assistendo

parecchi eminentissimi cardinali.

In occasione della ricognizione delle reliquie il capitolo, con gen-

tile e devoto pensiero, ne tolse un insigne frammento di una co

stola, che chiuso in una teca d'argento offri a S. Santita Pio X, che

porta nel pontificate lo stesso nome del Santo.

7. In questo anno giubilare dell' Immacolata, sara utile riferire al

cune risposte date dalla Penitenzieria ai vescovi di Prussia, che per

mezzo dell' Emo Card. Kopp, Arcivescovo di Breslavia, domandavano:

1. Se le visite in una chiesa, prescritte per 1'acquisto del giu-

bileo, si possano fare in un sol giorno o si debbano in tre giorni

diversi.

2. Se il vescovo in quei luoghi, in cui non vi e chiesa catte-

drale, ma piu chiese parrocchiali, debba designare una di queste
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chiese da visitarsi, oppure ciascun fedele sia obbligato a visitare la

propria chiesa parrocchiale.

3. Se il digiuno prescritto debba essere di stretto magro oppure
si possano usare le uova e i latticini, nell'unico pasto.

Alia prima domanda la sacra Penitenzieria, in data del 23 marzo,

rispose che le visite si possono fare o in un sol giorno o in tre giorni

distinti ad libitum; alia seconda, che ciascuno dei fedeli deve visitare

la propria chiesa parrocchiale; alia terza che il digiuno deve essere

di magro stretto, non ostante qualunque privilegio in contrario
;
ma

in quei paesi, ov'e difficile provvedersi di cibi di stretto magro, e

permesso 1'uso delle uova e dei latticinii.

II.

COSE ITALIANS

1. II sfg. Loubet a Napoli. 2. Esito dell' inchiesta e fuga dell'on. Nasi.

3. La causa della Vera Roma in Cassazione.

1. La cronaca italiana per una singolare vicenda si riepiloga su i

nomi dei sig. Loubet e dell'on. Nasi
;
ma del primo, tomato in Fran-

cia, nessuQo si occupa piu; del secondo chi sa per quanto tempo
ancora si leggeranno su i giornali le glorie e le benemerenze.

II sig. Loubet col suo seguito arrivd a Napoli insieme col Re il

giorno 28 aprile, alle ore 14 30. II Re era accompagnato dal conte

di Torino, dal duoa di Geneva e dal ministro degli affni esteri. II

treno, fin dalla partenza da Roma, fu per lo piu sotto la pioggia;

questa, quando giunse a Napoli, cadeva bensi forte
;
ma noa tanto da

vincere la curiosita del popolo, che gremiva le fenestre, le terrazze

delle case ed era a stento trattenuto dai cordoni militari. Il presi-

dente, dopo il solito ricevime \to ufficiale alia stazione, udito il saluto

del sindaco, sali in carrozza insieme col Re e si dire&se alia Reggia,

donde per cagione del cattivo tempo non usci in quel giorno, se non

per recarsi al teatro San Carlo per lo spettacolo di gala. La sara vi

fu il pranzo ufficiale, durante il quale tra il Re e il Presidente fu-

rono scambiati i seguenti brindisi. II Presidente comincio in lingua

francese :

Sire,

Su questa riva del Mediterraneo, culla della stirpe latina, ove

assicurato lo sviluppo pacifioo degl' interessi dell' Italia e della

Francia, protette dalle loro fiotte che oggi fraternizzano nel maravi-

glioso golfo di Napoli, mi e specialmente grato d'alzare il mio bic-

chiere ad onore della valorosa marina italiana e di bere al pieno suc-

cesso della sua nobile missione.
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Prinia di lasciare il suolo italiano, ove tutti i cuori hanno fatto

al rappresentaiite della Franeia un' accoglienza di cui il tempo non

cancellera la memoria, io prego Yostra Maesta, io prego la famiglia

reale, il Governo e il popolo italiano ad aggradire 1'espressione della

mia profonda e vivissima riconoscenza. >

II Re r is pose :

Signor Presidente,

Nel momento in cui siete per lasciare 1' Italia, Mi e caro dirvi

ancora una volta quanto la Vostra visita, durante la quale i voti della

Francia Yi hanno accompagnato, abbia allietato il Mio popolo e Me.

L' Italia e la Fraucia, regolando i loro interessi nel Mediterraneo,

hanno portato un nuovo contribute alia pace d'Europa. 11 saluto della

Marina francese, che ha segnato nella storia pagine gloriose, trovera

una eco sincera e profonda nell'animo dei marinai italiani. In nome

dell'armata d' Italia Io alzo il calice in onore della valorosa armata

francese. >

La sera, essendosi alquanto rimesso il tempo, una fiaccolata, pro-

mossa dagli studenti, pote percorrere la via Toledo. Alle 22 il signer

Loubet col Re e coi principi reali entrava al S. Carlo per assisterp

allo spettacolo di gala. 11 di seguente, 29 aprile, nello splendido golfo

di Napoli ebbe luogo la rivista di 53 navi delle due flotte italiana e

francese, e riusci naturalmente di bell'eifetto. II Re ed il Presidente

comparvero nelFarsenale alle 8,30 salutati da un' immensa folia,

mentre tonavano i cannoni delle navi, e imbar^atisi si recarono a

bordo della corazzata Eegina Margherita. La quale scortata da quattro

torpediniere che conducevano i dignitari delio Stato, passo in rivista

le navi italiane e francesi schierate in tre lunghe linee. finche alle 10,20

il Presidente soared dalla nave reale per recarsi sulPincrociatore co-

razzato francese Marseillaise, destinato per il suo ritorno in Francia.

Quivi ricevette la visita e gli ultimi saluti del Re, dei Principi reali,

dei ministri, e alie 11,30 quando il Re col suo seguito era tomato

sulla Regina Margherita, abbandono il porto di Napoli e si diresse a

Marsiglia Nel primo giorno di rnaggio rientrava nella Capitale. La

yquadra francese eel pomeriggio del giorno 30 giungeva a Geneva ove

fu ricevuta e festeggiata con entusiasmo. I buoni cattolici napoletani

capirono bene il significato del viaggio di Loubet, che e ampiamente
e chiaramente spiegato in questo nuniero del nostro periodico ;

e dob-

biamo ricordare a titolo d'oiiore, per tacere di altri, la nobile con-

dotta del comm. Nicolangelo Proto Pisani, presidente della piu nume-

rosa e importante Associazione commerciale di Napoli, il quale eletto

a membro del comitato esecutivo dei festeggiamenti, dava le sue

dimissioni, spiegandone le ragioni con una bella lettera rivolta ai Pre-

sidenti del comitato stesso; ricordiamo la proposta di astenersi dalle
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feste, fatta dal Circolo universitario cattolico di Napoli e, a compi-
mento di cio, riferiamo che quando il sig. Loubet giunse a Napoli,
da molti balconi vennero lanciati nr'gliaia e migliaia di cartellini dai

colori bianco e giallo e colle scritte : Viva il Crocefissof Vivano le

congregaxioni religiose! Queste brevi parole riepilogavano le prodezze
del grande ministro Combes. Partito da Napoli il Sig. Loubet, nella

stesso giorno giunse in quella citta la JRegina Elena, e vi si trattenne

col Re fino al 6 di Maggio.

2. I nostri lettori ricorderanno che 1'on. Nasi nell'ottobre dell'anno

scorso, prima di abbandonare il ministero della pubblica istruzione,

indirizzava ai Provveditori scolastici una circolare da noi riferita per

disteso, la quale benevolmente accolta e commentata dalla stampa

massonica, dovea in certa guisa, durante la sua assenza dal governo,
continuare la guerra da lui intrapresa contro 1' insegnameato private.

La cosa che piu stava a cuore all'on. Nasi era che s' invigilasse sulla

moralitd di coloro che aspiravano ad insegnare negl' istituti privati.

La nozione di moralita diceva il Seneca di Trapani, dev'essere

accolta in significato razionalmente arapio ed elevato
;
Don e sola-

mente la rettitudine della condotta privata o la probita del vivere

individuale che debbono venir scrutate; ma e mestieri esplorare con

diligente ed accorto esame se queste apparenze rassicuratrici non na-

scondano insidie e difetti di altro ordine. Ora, come veramente

1'on. Nasi abbia durante il suo ministero coltivato la moralita in un

senso ampio ed elevato, lo dimostra 1' inchiesta che il comitato dei

cinque presento al Parlamento il giorno della riapertura, cioe il 5

di maggio.

Dobbiamo dire ad onore del vero che il comitato d' inchiesta si

applied al difficile lavoro con alacrita e costanza e, mentre per eom-

pirlo avrebbe potuto disporre di tutto il mese di maggio, invece al

riaprirsi del Parlamento, presento stampata la lunga relazione.

Questa si divide in due parti : nella prima esamina serenamente

i fatti imputati all'on. Nasi e conclude che la relazione dell'on. Sa-

porito e stata trovata precisa e coscienziosa
;

nella seconda propone
alcune riforme da introdursi nelle amministrazioni dello Stato, per-

che simili fatti non si abbiano piu a ripetere. II Comitato, per dile-

guare ogni sos petto, voile primieramente dimostrare che tra gli ono-

revoli Nasi e Saporito non esistevano rancori personali ; quindi esamina

il sistema di amministrazione introdotto dal Ministro, il quale diffi-

dente della burocrazia, raccoglieva tutte le altre attribuzioni sulla sua

segreteria particolare. La relazione sotto diversi capitoli tratta dell'ec-

cesso dalle spese, di 50 mila lire e piu di sussidi largite al comune

di Trapani, della sottrazione dei documenti appartenenti al ministero,

dei lavori eseguiti per privato vantaggio dell'on. Nasi o del comm. Lorn-
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bardo e pagati con denari del ministero stesso e, in breve, di tutti

gli altri fatti esposti dalla citata relazione dell'on. Saporito. Infine

per la prima parte cosi conclude: Nelle irregolarita e nei fatti de-

littuosi sopra esposti, il Comitato, non solo ha constatato ed afferma

la responsabilita amministrativa e morale del ministro, ma, non po-

tendo escludere responsabilita piu gravi, il cui accertamento e giu-

dizio e commesso ad altro ordine di poteri, all'unanimita vi propone
1'invio degli atti all'Autorita giudiziaria. > Terminiamo colla giusta

osservazione del Giornale d'Italia, c Leggendo la relazione non sembra

di assistere al racconto della gestione d'un ministro, ma alia narra-

zione del passaggio di un nemico per un paese di conquista. >

La relazione presentata alia Camera dei deputati fece 1'effetto

di un secchio d'acqua che dovea raffreddare il calore concepito per

la visita del signor Loubet. Se ne rimise la discussione al giorno

7 di maggio, nel quale i deputati quasi ad unaniinita, concessero al

Procuratore del Ee 1'autorizzazione a procedere contro Ton. Nasi.

Se vi fu qualche disparere, questo nacque piuttosto dalla interpre-

tazione che 1' on. Brunialtl credette di dare a due articoli dello

statute, 36 e 47
;

di cui il primo dice che il Senate e costituito

in alta corte di giustizia.... per giudieare i ministri accusati dalla

Camera dei deputati. Perd tale interpretazione fu respinta, non

trattandosi nel caso presente ne di tradimento dello Stato, r.e di reato

politico, ma di delitti coniuni. Fu giustarnente rimproverato al go-

verno che mentre a tutti erano note le gravi accuse che pendevano
sull'antico ministro e sul comm. Lombardo, la questura avea lasciato

sftiggire 1'uno e 1'altro. Infatti nessuno dei due fu potuto arrestare,

benche uu giornale di Roma abbia pubblicata la notizia non infondata

che il comm. Lombardo siasi trattenuto in questa citla fino al giorno
30 di aprile per fornire documenti al suo antico padrone, che era

interrogate dal comitato dei cinque, e dopo cio carnuffato e con una

lunga barba sia fuggito all'estero. II fatto, come dissi, parve tutt' altro

che inverosimile
;
anzi al dire del Giornale d' Italia, essendo stata

chiesta all'on. Nasi una spiegazione su alcune accuse a lui rivolte,

disse che piu tardi avrebbe risposto. Dopo qualche tempo presento

una lettera del comm. Lombardo, ed avendola letta uno dei membii

del comitato, soggiunse di essere maravigliato nel conos3ere che

Ton. Nasi avea tuttora relazione con una persona cercata inu-

tilmente dalla polizia per un mandato di cattura. II deputato di Tra-

pani a tale osservazione noii rispose paroia. Le vicende della fuga

dell'on. Nasi sono lunghe e non aunora ben chiare. Martedi 3 maggio
insieme collo scultore Ettore Ximenes si reed a Tivoli, e il di Eeguente

col treno giunse a Castellammare Adriatico
;
e prcseguendo per Bo-

logna e Milan o, sembra che abbia passato il confine ilaliano e sia en-

1904, vol. 2, fasc. 1294. 31 14 maggio 1904.
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trato nella Svizzera. Scrisse in una lettera indirizzata al Presidente

della Camera che non voleva fuggire, ma... allontanarsi. Intanto la

Massoneria ha comunicato ai giornali la lieta notizia che Ton. Nasi

e stato cancellato dalle liste dei fratelli. Che ingratitudine ! Lun-

ghe e minute perquisizioni sono state fatte dalla questura nella

casa dell'on. Nasi in Eoma e nel famoso villino di Trapani. Quale ne

sia stato 1'esito, non sappiamo ancora sicuramente. Alia risposta data

dall'on. Giolitti che, per iscolpare la questura della fuga dell'on. Nasi,

addusse la ragione che per essere deputato non si poteva arrestare

senza l'autorizza?iione, giustamente osservarono molti giornali, che nel

caso del deputato Palizzolo in meno di due ore si concesse 1'autoriz-

zazione e si esegui 1'arresto. Ma, aggiunge YAvanti! che quantunque
Ton. Palizzolo fosse massone, non vi erano da salvare pezzi grossi

della setta. >

3. I nostri lettori sapranno che il sig. Domenico Orano nella 2W-

buna insulto il Pontefice Eomano e la Chiesa accusandoli contro ogni

storica verita di essere stati fautori della schiavitu. La Vera Roma,
com'era naturale, si levo vivacemente a respingere la calunnia; rna

1'Orano invece di recare documenti a sostegno della sua tesi, accuso

al Tribunale la Vera Roma per ingiuria e per d ffamazione. Di qui

per la nostra consorella un lungo calvario immeritato .e la condanna

in primo ed in secondo grado. Pero la Suprema Corte di, Cassazione

il giorno 9 pronunzio 1'annullamento della sentenza della Corte d'Ap-

pello per la eloquente dimostrazione degli avvocati Palomba di Roma
e Calda di Piacenza e per la Concorde dimostrazione del Procuratore

generale, comm. Sansonetti, il quale nella sentenza d'appello noto

la mancanza d'ogni motivazione
;
e in particolare, riguardo all'ac-

cusa di diffamazione fatta alia Vera Roma per avere chiamato T Orano

penna venduta alia Massoneria, domando se la Massoneria fosse mai

un'associazione di malfattori, sicche, servendola, si resti diffamati.

Facciamo le piu vive congratulazioni all'egregia consorella, col voto

che al Tribunale di Perugia, ove la causa fa rimandata, esca piena-

mente assolta.

in.

COSE STRANIERE

(Notizie Generali). 1. FEANCIA. Elezioni municipali. Indennitk pagata dagli

Statl Uniti alia Compagnia dell' istmo di Panama. 2. SPAGNA. Viag-

gio del re Alfonso XIII. 3. ESTREMO ORIENTS. Combattimento del

Yalu. I Giapponesi invadono la Manciuria. Nuovo tentative contro Port

Arthur fallito.

1. (FEANCIA). Le elezioni municipali che ebbero luogo in tutta la

Francia il 1 e 1'8 maggio non senza disordini, hanno dato un van-
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taggio alia parte antiministeriale che guadagna parecchi centri im-

portant!, come: Bordeaux, Lille, Poitiers, Bourges, Nancy, Versailles,

Avignone, Perpignan, Clermont-Ferrand, Pau, Tarbes, Caen, Privas,

Bar-le-Duc, Niort ecc. Parigi invece che finora era stata in mano dei

nazionalisti, passa con 43 ministerial! contro 37 antiministeriali in

balia dei socialist! e dei radical!. Gia si parla di un' inchiesta contro

le faisificazioni e le violenze messe in opera dai ministerial! per otte-

nere una tale vittoria. Le condizioni general! pero restano immutate.

II Governo degli Stati Unit! ha consegnato il 9 maggio un Buono

del Tesoro di duecento milioni di franchi a profitto della Compagnia
di Panama in compenso degli interessi di quella Societa nei lavori

dell' istmo passato or non ha molto in possesso di quegli Stati.

2, (SPAGNA). II re Alfonso XIII continuando il suo viaggio ha

visitato Ceuta dove i cap! kabili e marocchini vennero a fargli omag-

gio: e al suo ritorno nelle acque di Gibilterra la flotta inglese si

trovo a salutarlo colle salve d'uso. Una festa nautica ebbe luogo la

sera a Cadice : il re sempre acclamato, visito gli arsenal! marittimi.

Collo stesso entusiasmo venne festeggiato a Palos, a Huelva e sopra

tutto a Siviglia dove la domenica assiste al divino ufficio ed al so-

lenne Te Deum nella cattedrale. II ministro Maura ha raggiunto il

re in questa stessa citta.

3. (ESTREMO-OKIENTE). La scorsa quindicina e stata feconda di

fatti sul campo della guerra, che hanno mutato sens bilmente le con-

dizioni dei belligeranti, e dato manifesto vantaggio alia parte giap-

ponese. II piu importante di quei fatti e il passaggio del fiume

Yalu che 1'esercito del Mikado pote forzare, nelle vicinnnze di Wi-

giu, parte a guado, parte su ponti gettati nel giorno precedente, non

ostante la tenace resistenza opposta dal corpo di osservazione russo.

Dopo var'e finte mosse ed un cannoceggiamento di sette ore nella

giornata del 30 aprile, all'alba del 1 maggio, cinquantamila giap-

pones! sotto gli ordini del generale Kouroki da diversi punti assali-

rono le posizioni di Turenchen difese da diec;mila russi condotti dal

generale Zassulich e colla superiority del numero girarono 1'ala si-

nistra del nemico e con quella ancora maggiore dell' artiglieria gli

inflissero gravissime perdite. Circa duemila russi, di cui quaranta

ufflciali, furono messi fuori di combattimento : lo stesso generale Zas-

sulitch rimase ferito : i giapponesi s'impadronirono altresi di 28 can-

noni e molte munizioni abbandonate dal nemico nella sua ritirata

verso Feng-Hoan-Cheng, essendo stati uccisi tutti i cavalli di tra-

sporto.

Fu rimproverato al comandante russo di aver troppo esposto le

sue truppe, perdendo inutilmente uom'ni e cannoni in una resistenza

per la quale non aveva ne forze sufficient! ne promessa di soccorsi

dal quartier generale il cui piano di concentrazione sulla linea di
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Mukden- Karb'n aveva necessariamente preveduta 1'invasione della

Manciuria meridionale, e I'Jsolamento della fortezza di Port- Arthur.

E questo fu il secondo fatto importante seguito pochi giorni dopo la

battaglia del Yalu.

La sera infatti del 4 maggio sessanta navi di trasprrto accompa-

gnate dalla flotta diedero fondo in faccia a Pitzewo sulla costa orien-

tale della penisola di Liaotang a cento chilometri da Port-Arthur, e

vi sbarcavano diecimila uomini. Dices! pure che un altro sbarco sia

stato fatto a, Port Adams sulla costa occidentale ed un ierzo a New-

Chuang. Forse venti mila uomini occupano cosi la penisola mettendosi

a cavaliere della strada che unisce Port-Arthur a Mukden. Un ultimo

treno uscito il 6 maggio dalla fortezza trasportando duecento malati

e gran numero di viaggiatori scampo a stento al cannons de' giappo-

nesi che lo mitragliavano benche portasse la bandiera della Croce

rossa. Non pud tardare molto che Port- Arthur sia stretta vigorosa-

mente dalla parte di terra.

Ne dalla parte di mare e meno minacciata. I tentativi tante volte

falliti di ostruire 1'entrata del porto non ne fecero smettere la spe-

ranza aH'animiraglio Togo, il quale la notte del 3 maggio spinse fino

ad otto brulotti fiancheggiati da torpediniere : ma neppur questa volta

essi giunsero ad imboccare il canale, battuti prima e affondati dal

fuoco delle artiglierie russe, con perdita anche di due delle torpe-

diniere che li accompagnavano. La flotta russa di Port-Arthur del

resto noa pare dopo le passate perdite in istato di esporsi a battaglia

ne si pud oggi prevedere come l'ammiraglio Skridloff potra trovar via

di introdursi nella fortezza a prenderne il comando. La flotta di Vla-

divostok da parte sua ottenne qualche vantaggio contro i giappcnesi

affondando alcune navi rnarcantili e facendone prigione la scorta nel

golfo di Gensan; di cui una parte prefer! colare a picco colla nave

piuttosto che rendersi.

(Nostra Corrispondenza,}. 1. La politica della concordia e la

questione so^iale. 2. La questione della Nunziatura a Berlino e la

condizione del Centre. 3. I capi delle cbiese protest anti caz'onali

contro il Governo e contro il Reichstag. 4. La ribellione degli He-

reros e 1'opera del missionarii nelle colonie tedesche. 5. Apologia
del Cristianesimo fatta da un giornale razionalista. 6. Nuovi prov-

vedimenti presi contro i polacchi.

1. La politica conciliatrice si fa strada presso tutte !e potenze,

come prova il fatto della Russia e dell'Austria accordatesi insieme

nella qaGstione rigaardante la Macedonia
;

della Grermania e della

Francia che si sono date premura di aderirv'i, contribuendo in tal

modo a reader possibile una soluz'one definitiva soddisfacente. I^e

qu6stioni fra I'loghilterra e la Francia sono da risolversi con patti
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stabiliti di coinune accordo, con scambio reciproco di coinpensazioni,

riuscito oltremodo gradito ad ambedue le popolazioni. Pero e d'uopo
confessare che i patti favoriscono maggiormente I

3

Inghilterra, alia

quale la Francia abbandona virtualmente 1'Egitto, ove 1' Inghilterra

puo rendere piu solido il proprio dominio impiegando 250 milioni di

avanzi in favore del popolo e per fortifieare nuovi pnnti strategici.

La Francia, al contrario, sara obbiigata a fare grandi sacrincii per

acquistare uguale preponderanza nel Marocco, lasciatole in balia nella

divisione fatta
;
ne vi riuscira finche non tornera ad essere una grande

potenza continentale
;

tale da stare a fronte dell' Inghilterra. Dalla

Kussia fu delusa allorche sorse la questione di Fashoda, tanto da levar

la voglia al Governo francese di rimetterla alia prova. Si e avvicinata

all'Inghilterra, il miglior cliente per la sua industria, ed all' Italia

con la quale e stretta da vincoli di sangue e da interessi material!,

e che e quattro o cinque volte piu attaccata alia Francia della Kussia.

Rimanendo 1'Italia nella triplice, questa sara piu facilmente indotta

a mantenere la pace. Nella sua guerra col Giappone, la Russia pone
in evidenza il difetto del proprio esercito di terra e della propria flotta,

gia reso noto nella guerra di Crimea e in special mode in quella del

1878 con la Turchia
;
mentre nelle guerre contro la Francia, com-

battute or fa un secolo, aveva dato prova di maggior valore di quello

mostrato ai giorni nostri. Qaesta volta probabilmente potra uscir fuori

dalla lotta col Giappone senza molto danno
;
ma ne scapitera molto

il suo credito
; per ora assai saviamente si limita a coneentrare le sue

forze nell'Asia senza gettarsi in grandi imprese al di fuori.

I cattolici tedeschi non perdono d' occhio il punto nero segnato

nell'orizzonte politico dalla visita del Loubet a Roma, che e una pro-

vocazione, un insulto premeditate dalla setta che spinge la Francia

ad una guerra a morte contro il cattolicismo. Quando i capi della

Francia, fosse Francesco I, Luigi XIV, la Repubbliea, Napoleone I

o Napoleone III, si sono resi ostili alia Chiesa, harmo preso piede le

discordie intestine e gettato la Francia in guerre terribili
; oggi pero

la Germania divenuta unita non deve ternere le escandescenze dei

suoi vicini dell'Ovest, mentre ne la Russia, ne alcun'altra potenza
darebbe man forte alia Francia in caso di sollevamenti interni. La
Gerniania ha conquistato la fiducia dell' Europa, assicurandole una

benefica pace per 33 anni e percio al memento opportuno trovera certo

alleati
;

fra gli altri 1'Austria e la Russia medesima cornbatteranno

piuttosto con lei che contro di lei : di piu sono notevoli le cortesie

fatte dalla Germania alia Spagna da qualche tempo a questa parte.

Nell'anno decorso il principe Enrico, fratello deli'Iraperatore, mentre

faceva una crociera sulla costa della Spagaa, si reco a visitare il Re
a Madrid ed il popolo gli fece un'accoglienza entusiastica. Fuori della
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Gerinania si e fatto credere che la crociera delPImperatore nel me-
diterraneo era fatta alio scopo di opporsi in qualche modo alle feste

organizzate in onore del Loubet
;
ma in tale escufsione il fatto piii

importanne e stato senza dubbio 1'incontro dell'Imperatore col Re di

Spagna, avveauto a Santander, ove riceve dalla popolazione dimostra-

zioni di grande simpatia. Si parla con fondamento di una visita del

Re a Bsriiao
;
ne cio pu6 far meraviglia ; poiche la Spagna ha in-

teressi ed aspirazioni giuste riguardo ai Marocco ove 1'appoggio delta

Germania potrebbe esserle utile tantopiu che altri St*ti hanno ra-

gioni simili per non favorira in tutto i disegni della Francia su tale

regione. In. quanto alia Russia, a causa della guerra col Giappone, essa

non pud oceuparsi degli affari di Europa.
Da molti secoli si e parlato continuamente dell'equilibrio europeo,

lavorando poi sempre a guastarlo ed anche a distruggerlo ; pero da

circa trent'aani e stato abbastanza bane raggiunto, quantunque le sei

grand! potenze non siano di egual forza numerica, compensata tut-

tavia dalla respettiva posizione geografica e da altre circostanze. La

Russia, ringhilterra e la Francia sono impegnate moito seriamente

al di iuori. ed i loro respettivi interessi son ben lung! dall'essere

utrali in Europa, poiche allargano di continuo i possedimenti
in Asia ed in Africa. Gli Stati Uniti, posti in un luogo inespugna

bile, possedono ricchezze naturali immense ed un movimento indu-

striale di prin^ordine, e fanno ovunque concorrenza all'Europa, com-

promettendoia ancora con la questione sociale, sieche le potenze europee
sono impensierite, e giustamente, per la sorte delle class! lavoratrici.

Pero la questione sara di certo risolta, essendo stata accolta da tutti

favorevoime^te la voce di Leone XIII, allorche traccio la via a tale

soluzione; efd in tutti i paesi le opere sooiali sono incoraggiate, mi-

gliorate, moltiplicate; riconoscendosi al tempo istesso la necessita della

pace e dell'accordo per giungere ad una soluzione stabile, essendo la

politiea e i provvedimenti dei governi regolati dalle condizioni social!

e da queste rieevendo 1' inipronta.

2. La questione della istituzione di una nunziatura a Bdiiino e

stata di nucvo messa in campo in quest! ultinii giorni e trattata in

un articolo di fondo della Germania, nel quale e esposta offisiosa-

mente, si puo dire, la ooadiziona e la poiitica del Centro, con le

segueati parole, che riferisco con le dovute riserye :

La maggior parte del popolo germanico e diviso fra le inolteplici

cofifeaaioai protestaati, ed i catt.iiici souo unam'aiina parfce, salo itn-

portanta e rispattata a causa della sua azioae interna ed esterna; el

ebbe
;
come niinoranza, molto a patire durante il sacolo XIX, impa-

rando a proprie spese a correggersi, ad unirsi, a porre a profitto le

proprie forze. Di fronte all'esercito socialista essi, nelle lotte di par-
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tito, formano il nucleo piu compatto e piu temibile. II progresso della

vita intellettuale degli individui oggi & divenuta una minaccia sempre
crescente contro i partiti separati dal Centre, ia special modo contro

i conservation e i protestanti fedeli, spingendoli verso la dissoluzione;

poiche la borghesia e la burocrazia liberali trovandosi immerse nelle

scienze e nelle arti perdono un giorno piu dell'altro 1'autorita neces-

saria alia vita politica, venendole meno il concorso del popolo. Nella

Chiesa Cattolica tale sconcio non si verifica, perche tra le persone

intelligent! ed anche fra i grandi ingegni ed il popolo animate da

zelo e dalla devozione per 1'ideale cristiano, si e conservato il vincolo

di unione insieme all'amore verso la patria, verso la societa e i re-

lativi interessi.

In tale stato di cose la minoranza cattolica ha acquistato una

importanza straordinaria in seno all'impero germanico, ed al tempo
istesso ha cresciuta la responsabilita di detta minoranza e dei suoi

rappresentanti politici, che costituiscono il Centro, il quale se da un

lato deve difendere saldamente gl' interessi cattolici, usando dulla

propria autorita, dall'altro e costretto a far ci6 con prudenza e con

discrezione; deve, vale a dire, evitare quanto pud dar motive a pro-

vocare il furor protestanticus delle popolazioni protestanti, spingendole

a collegarsi ai danni del popolo cattolico.

< I cattolici tedeschi riconoscono interamente 1'eguaglianza poli-

tica, alia quale nella presente vita costituzionale hanno diritto^tutte

le altre grandi comunita cristiane
;
ne respingono la vita intellettuale

del mondo protestantico, in quanto avvantaggia anch'esso la cultura

generate ; ma, pur difendendo le proprie convinzioni, amano vivere in

pace ed in buon'armonia con i membri onesti delle altre confession!

cristiane. I Cattolici tedeschi condannano 1'ostilita fra le 'confession!,

perche puo divenire fatale alia politica della patria ;
e sebbene da

oltre 10 anni si trovino esposti agli assalti accaniti degli agitatori

appartenenti alia Chiesa protestante, pure sono contrarii a qualsi-

voglia atto diretto ad offendere il sentimento legittimo dei prote-

stanti.

La grande importanza che il Centro si e acquistata dopo il 1890

gli ha portato 1'obbligo di lavorare con energia e saviezza a fine di

mantenere la potenza esterna e la costituzione dell' Impero, per prov-

vedere al benessere materiale di tutte le classi dei cittadini, alia con-

ciliazioneed all'equilibrio della societa. Sia nell' Impero, sia negli Stati

particolari, il Centro lavora egualmente per proteggere ed^aumentare
i beni di ordine religiose, politico, scientifico ed artistico. L'adagio

Noblesse oblige richiede una opportuna applicazione nel caso del Centro,

divenuto tanto autorevole nel Parlamento, ed il quale non e fcom-

posto di soli cattolici, sebbene quasi tutti lo siano, e credenti^e prati-
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canti. Esso ascolta con sommissione !a parola del S. Padre in tutte le

question! di natura religicsa; pero si riserva la liberta di azione e di

voto in tutfce le altre d' indole politica. La parte direttiva che il Centre

deve esereitare nel Parlaniento gl' impone tale indipendenza come un

dovere di coscienza verso la patria, senza la quale gli sarebbe impos-

sibile di impiegare utilmente nei paesi tedeschi la propria opera. Nes-

suna potenza del mondo pud vantare un grande partito politico cosi

fortemente organizzato, cosi fedele ai proprii principii ed al tempo
istesso tanto eondiscendente, prendendo i suoi membri da tutte le

classi del popolo, come il Centre del Reichstag, il quale e sempre

pronto a schierarsi in difesa degli interessi religiosi ed ecelesiastici,

e la oui importanza fu gia riconosciuta esplicitamente dal principe

Bismarck. Non riusceudo a demolire questa rocca formidabile, egli

terito d'aggirarla con le proprie schiere e di imporsi facendo agire su

lei an tori ta estranee; e sono noti i tentativi fatti sotto i ponti&cati

di Pio IX e di Leone XIII a mezzo della Curia romana, per obbli-

gare il Centro a piegarsi ai desiderii del (roverno.

Fra breve tempo il Reichstag dovia risolvere question! molto

gravi, riguardanti la riforma flnanziaria, i trattati di commercio, i

negozii militari e marittimi
;
ma se noi avremo un Nunzio a Berlino

tutte le question! interne ed esterne saranno discusse, esamina^e nei

colloquii fra ministri e membri del Centro e nelle comuni relazioni

con il rappresentante del S. Padre; esseiido naturale trattenersi a

discutere sulle question! del giorno. I capi del Ministero degli affari

esterni non saprebbero resistere alia tentazione di adoperarsi con abilita

a persuadere il Nunzio perche metta in opera la propria autorita sul

Centro; ed il Nunzio potrebbe intervenire col suo appoggio politico

in question! ove sarebbe necessario mantenersi neu trail, compromet-
tendo cosi 1'indipend.erza della S. Sede, e creando di piu una con-

dizione di cose difficile pel Centro c per la sua indipendenza. D'altra

parte, rion dando a-cclto ai consigli del Nunzio, si potrebbe dar luogo

a tensiono nelle relazioni di amcr filiale dei membri cattolici del

Centro con la S. Sede. Se il Centro obbedisce ai desiderii espressi

clalla Cnria romana riguardo alia sua azione parlamentare si espor-

rebbe agli assslti piu violent] dei proprii avversarii di quslunque

colore; ed anche quando la nunziatura fosse rimasta estranea a quaJ-

sivoglia, questione, detti avversarii rinfaccerebbero al Centro con acri-

mouia la intollerabile soggezione di lui alia Curia, rendendo spesso

nulla Pazione beneiica del Centro nel Reichstag, L'Impero e la S. Sede

inrine ne risentirebbero conseguenze dannose tanto, quanto oggi ritrag-

gono vantaggi copiosi dalla posizione del Centro; vantaggi che tanto

piu saranno assicurati al Somrno Pontefice quanto piu il Centro sara

indipendente nelle proprie deliberazioni.
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II programma del Centre e stato sempre la legge divina, quell a

della Chiesa, il Oatechismo, in una parola: fare il maggior bene pos-

sibile al prossimo, alia patria, e alia Chiesa, restando fedeli alia Chiesa

ed alia patria ;
ne hanno mai avuto bisogno di chieder consiglio alia

S. Sede, ricevendo sempre pur tuttavia approvazioni ed ineoraggiamenti
da Pio IX, da Leone XIII e da Pio X. Continuate come avete fatto

pel passato ;
io non saprei raccomandarvi altro diceva loro il S. Padre.

Oggi il Centro pud essere maggiormente utile alia patria ed alia Chiesa,

essendo piu forte, ed incoraggiato dall'importanza del proprio compito,
dalla flducia del popolo e degli altri partiti, nonche di quella del-

1'Imperatore e del Sovrano Pontefice
;
e compreso allresi della respoii-

sabilita addossatagli, dell'obbligo di dare esempio ai proprii concit-

tadini separati dalla Chiesa, ed ai cattolici di tutti gli altri paesi.

3. La Kirchenausschuss (comitato ecclesiastico) composto di rap-

presentanti le autorita che governano ie 32 Chiese nazionali della

Germania protestante ha pubblicato una dichiarazione, che e una pro-

testa a mala pena mascherata, contro 1'abolizione dell'articolo 2 della

legge riguardante i Gesuiti. In conseguenza gli organi fonclati dal

governo per amministrare gli affari ecclesiastici protestanti, con a

capo il Sig. Yoigts, presidente della Oberk'irchenrath (consiglio supe-

riore ecclesiastico) della Prussia, ardiscono di alzare la voce contro

un atto approvato dal Reichstag e dai Governi dei varii Stati del-

1' Impero. Pero il comitato ecclesiastico medesimo certamente non

avrebbe mai osato fare una simile manifestazione, se non fosse stato

sicuro di avere 1'appoggio e 1'approvazione delle Autorita e delle Assc-

ciaz^'oni piu o meno officiali della Germania protestante. Questa dichia-

razione esprime il timore dei protestanti che i Gesuiti d'ora innanzi,

sebbene sia loro proibito di fondare case; possano trovar modo di eser-

qitare sulla educazione della gioventu, sulle famiglie, con la confes-

sione e con I'influenza sui ricchi e sui potenti, un' autorita dannosa

per la pace e per la liberta del popolo tedesco >. La dichiarazione fa

cenno anche dei pericoli cui e esposta la chiesa protestante per le

concessioni accordate alia Chiesa romana e chiede di respiugere, come

meritano, le pretensioni degli ultramontani.

Un'autorita stabilita dal Governo tedesco si leva contro le legg

dell' Impero non solo, ma spiiige i protestanti a far guerra ai catto-

lici, tantoche 1'alleanza evangelica, la societa Gustavo Adolfo, la so-

cieta per la conversione dei cattolici e le altre di simil natura della

Riforma tengono riunioni e congressi a fine di sfogarsi contro la Chiesa

e gli scrittori cattolici, i quali non vogliono riconoscere le virtu ed

i meriti di Lutero e dei suoi compagni. I partiti politici, piu o meno

gelosi della posizione presa dai cattolici per opera del Centro, si uni-

scono volentieri a tali attaochi, per mezzo dei giornali, sempre pront
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ad accogliere quanto e contro la Chiesa ed i suoi ministri. II Con-

siglio federale ha aspettato troppo tempo prima di approvare la deci-

sione presa piii volte dal Reichstag ;
cio che ha dato agio di preparare

tali attacchi. I nemici della Chiesa prendono coraggio dopo 1'attitu-

dine assunta piu volte dal governo : soprattutto in Baviera e in Sas-

sonia si coglie ogai occasione per sfogare il proprio odio contro i

Gesuiti e gli ultramontani
;
in Baviera specialmente la Burocrazia e

ostile, e Monaco e il centre principale donde si partono tufeti gli attacchi,

tutte le agitazioni e le calunnie contro la Chiesa. La persecuzione
scatenatasi in Francia ha il suo contraccolpo in Germania, dove i

proteatanti, i libarali e i radicali sono assuefatti a seguire 1'impulso
ricevuto da oltre i Vosgi, esistendo una solidarieta reciproca in tutti

i paesi fra i neinici della Chiesa cattolica; e si opprimono i cattolici

di Germaaia per sostenere eziaadio i nemici della Chiesa che lavo-

rano in Austria. Ricordiamo anche che la Kirchenausschuss, come i

Concistori di tutti gli Stati e le Cainere di molti Stati hanno gia pro-

testato contro il decreto di tolleranza proposto dal Centro
;
ma il fatto

piii sintomatico e la protesta fatta dal concistoro protestante di Ba-

viera contro il decreto suddetto di tolleranza e contro la soppressione
dell'articolo 2 deila legge che espelleva i Gesuiti.

In que=ti ultimi tempi fra gli altri sono accaduti i due seguenti
fatti che caratterizzano I'intoileranza dei protestanti. Gli student!

dell' Umversita protestante di Jena organizzarono una processione

sacrilega, dileggiando suila pubblica via la croce, gli ordini religiosi,

la confessione, le cerimonie cattoliche, mentre un individuo masche-

rato da Yescovo impartiva la benediaione
;

di piu assalirono gli stu-

denti cattolici della' Societa Sygambria nella stessa sala Ove erano

riuniti e li maltrattarono. II Consiglio dell'Universita ha dato ragione

agli aggressori, non avendo diritto di esistere nelle universita prote-

stanti un' associazione di studenti cattolici.

4. Nelle colonie proprie la Germania incontra prosperi eventi ed

al tempo stesso noie. La ribellione degli Hereros nel sud-ovest del-

PAfrica e frutto principalmente di alcuni errori dei capi del governo,
assai ignoranti del carattere degli indigeni, i quali sono semibarbari

corrotti piu dai vizii degli europei che resi migliori dai beneficii della

civilta. I missionarii protestanti di Barmen (Germania) da cinquan-
t'anni dioaorano fra gli Hereros senza essere riusciti a civilizzarli

;

pero sono per se stessi abili commercianti, mentre le loro mogli tur-

bano la tranquillita con le loro prepotenze, con la mancanza di pru-

denza; simili in tutto ai proprii mariti. Uno di questi ministri e

1'uomo piu ricco del paese, dove il sistema burocratico dell'ammini-

strazione, composto in gran parte di subalterni incapaci, coneorre

alia rovina generale, per evitare la quale bisognerebbe spedire cola
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nuovi rinforzi alle milizie ivi esisfeenti. Al contrario i missionarii

dell'Ordine degli Oblati di Maria, anamessi da circa dieci anni, hanno

fondato una grande casa centrale con molte stazioni in diverse parti

della colonia
;
hanno in tutti i luoghi organizzato coltivazioni agri-

cole, con grandi mandre di bestiame e di inontoni. Le relazioni uf-

ficiali all'unanimita rieonoscono che questi missionarii hanno un ascen-

dente benenco sopra gl'indigeni, dei qnali la parte affidata alle loro

cure e rimasta fedele. Alcuni coloni tedeschi hanno messo a cultura

estensioni di terreno assai vaste, le quali oggi sono in]piena frutti-

ficazione; altri hanno cominciato ad eatrarre il rame dalle miniere.

Nolle colonie tedesche della Nuova Guinea e delle isole anstralians

i missionarii cattolici sono stati bene accolti e gia hanno gnaiagnato
alia Chiesa circa diecimila indigeni, contribuendo in pari tempo alia

loro civilizzazione e a metterli nelle possibilita di usufruire dei beni

della regione : il che e stato pure fatto in Cina, dove le provincia

di Chan tong e affidata alle cure della Germania. Quivi da una com-

pagnia tedesca e stata costruita una via ferrata di 300 chilometri

internata nel paese fino ai deposit! carboniferi di Weit-sien ed
'

alia

capitale Tsinanfu, trasportando il earbone al porto di Tsing-tao di-

venuto importantissimo. I missionarii cattolici vi hanr.o moltiplicate

le loro stazioni e le loro scuole, i cui allievi in buona parte sono poi

impiegati nelle ferrovie e nelle miniere. Un buon : ordine di cose,

una vera giustizia persuadono facilmente le popolaziojii ad amare il

nuovo ordine di cose medesimo.

5. II venerdi santo la Vossische Zeitung, grande giornale razic-

nalista protestante di Berlino, ha rifiutata la dottrina [della celebre

facolta teologica di Tubinga, la quale, nonostante la testimonianza

di Tacito, ha tentato di negare 1'esistenza di Gesii Cristo, e di attri-

buire la sua dottrina a diverse persone.

L'Impero romano e il Cristianesimo, essa dice, sono nati con-

temporaneamente, ed ambedue volevano abbattere le barriere frap-

poste alle diversita di stirpe ; 1'Impero romano cioS voleva imporre

le proprie leggi a tutto il mondo, Gesu Cristo desiderava che la sua

dottrina e la sua morale fosse insegnata a tutti i popoli. La storia

dell'Impero e la storia di uca decadenza rapida ;
la storia del Cri-

stianesimo e, finora, la storia di un progresso non mai interrotto, e

da diciannove secoli a questa parte la storia del genere umario si

confonde con la storia della civilta cristiana. Soltanto i popoli con-

vertiti alle dottrine di Coltii che e morto sulla croce hanno avuto

parte nel progresso della umanita. Essi soli hanno coltivate le scienze:

essi soli hanno saputo fare opere artistiche iminortali : essi soli hanno

esplorato e misurato la terra, essi hanno portato i benefici effetti

della civilta ai popoli barbari. Ne giova mettere in evidenza che ol-
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tre Gesu Cristo, altri uomini hanno annunziato verita religiose di

grande importanza, come Lao, Budda e Maometto
; perche Lao e

Budda non hanno contribuito in alcun modo alia propagazione della

civilta
;
essendo la loro azione rimasta limitata a un cerchio di per-

sone assai ristretto. L'Islam aveva preso uno slancio formidabile nel

propagare e rialzare la civilta
;
ma dopo pochi secoli fu esaurita la

sua forza senza aver potuto attraversare il mare, ne guadagnare nuovi

popoli ; spingendo, al contrario ad una decadenza inevitabile le na-

zioni che lo professarono. II Cristianesimo, e vero, non ha potuto

finora condurre gli uomini alia perfezione ;
ma non ha cessato e non

cessera mai dal lavorare per condurveli >.

ft. E cosa molto deplorabile che i nostri governanti si osfcinino

ciecamente nella loro politica di persecuzione contro i polacchi. II

Landtag ha proposto nuovi disegni di legge contro costoro, dei quali

uno ha per oggetto di proibire ai prussiani di origine polacca 1'acqui-

sto e la coltivazione delle terre. Essi hanno fondato casse rurali e

societa per 1'acquisto di grandi proprieta, da essere poi rivendute ai

coltivatori in piccoli appezzamenti. Molti giornali.pero ed anche al-

euni deputati hanno gia dichiarato che un tale disegno di legge e

contrario alia costituzione, la quale vuole la eguaglianza di tutti i

cittadini
;
tanto piu che anche gli stranieri possono acquistare sta-

bilimenti industrial! ed altro in Prussia. II Governo raccoglie sem-

pre amari disinganni con le sue misure antipolacche, le quali hanno

portato alia conseguenza di obbligare i tedeschi ad allontanarsi dai

paesi della Polonia
;
come e accaduto ad una cinquantina di fami-

glie tedesche trasportate con gravi spese in Polonia dall' Ungheria,
or sono due anni, e state costrette poi a rimpatriare.

Ritornato dal suo viaggio nel mediterraneo 1' Imperatore, nel ri-

cevimento dei municipio di Karlsruhe, ricordando i grandi fatti che

farono causa dei ripristinamento dell' unita germanica, espresse la

8peranza di giungere, con 1'aiuto di Dio, a vincere anche la lotta

dei partiti, i quali, volgendo la mente agli avvenimenti che turbano

oggi il mondo, dovrebbero dimenticare le gare interne, perche noi

dobbiamo trovarci tutti unit! quando sia necessario intervenire nella

politica mondiale . Ottimamente : ma per qual ragione, invece di

lavorare a conseguire tale unione, tale conciliazione, i governanti

studiano leggi eccezionali contro milioni di cittadini, e chiudono gli

oochi quando le autorita costituite, e i pubblici funzionarii si met-

tono a capo di coloro che promuovono la guerra civile ?
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RUSSIA (Nostra Corrispondenza). 1. La guerra russo-giapponese ed il lin-

guaggio della ragione. 2. L' imperialismo russo ortodosso della stampa
del clero. 3. Le oblazioni per la guerra. 4. II plebiscite di sim-

patia del mondo greco-slavo a riguardo della Russia.

1. II Siever di Pietroburgo pubblicava non e guari una caricatura

sulla guerra russo giapponese. Un orso maestoso contemplava ai suoi

piedi una rana che in riva al fiume gonfiavasi oltre misura, e poi con

le pupille fuori dell'orbita per gli sforzi ripetuti affine di arrotondare

la sua piccola mole, dimandava alia belva muta spettatrice dei suoi

conau se fosse gia grossa abbastanza per competere con easa. L'orso,
di leggieri si comprende, era di una grandezza snrsurata, ed il ra-

nocchio uno dei rappresentanti piu nrngherlini della sua specie. Tut-

tavia certi eventi malaugurati hanno messo in chiaro che il grande
duello che si combatte nelP Estremo Oriente non e da compararsi ad

un' impari lotta fra una rana ed un orso. I Russi se ne sono accorti,

sebbene un po' tardi. Sul teatro della lotta il predominio del mare
tocca adesso al Giappone, e la Russia piange 1' immatura morte del-

1'eroico Makarov, e dei migliori ufficiali della flotta dell' Estremo

Oriente. II Siever medesirno, narrando la tuttora misteriosa distru-

zione del Petropavlosk maledice la guerra, che considerata alia luce

del cristianesimo e un'orrenda sciagura, e il ripetersi del delitto di

Caino. Le gioie della risurrezione, scrive il Siever, sono state inafflate

di una pioggia di sangue. Dopo 1'eroismo di Cemulpo, il disastro di

Port Arthur ha mostrato all' Europa come sanno morire gli Slavi :

kak umiraiut Slaviane. La Russia tante volte provata nel crogiuolo
delle sofferenze (mnogosiradannaia Rossiia) novera nella sua storia

diverse Pasque sanguinose, per es. quella di Sebastopoli, e della cam-

pagna turco-russa del 1877-1878. La morte produce dei vuoti neile

sue file, ma essa \ive nell'attesa della vittoria finale, che le dara il

Cristo, il quale col suo martirio vinse la morte, come canta la Chiesa

nella liturgia della Settimana Santa.

La perdita del suo migliore ammiraglio e stata per la Russia una

di quelle sventure che rendono per cosi dire piu palpabili i mali della

guerra. Vi sono fra i Russi dei sognatori, che si cullano nella beata

visione dell'egemonia universale della razza slava sulla terra. Per co-

storo la Russia non dere indietreggiare. L' ultimo dei suoi cosacchi

deve agonizzare, s'egli e necessario, nella Manciuria o nella Corea,

purche le aquile slave librino i loro vanni sui mari della Cina e delle

Indie. Ma grazie al cielo non difettano tra i buoni patriotti coloro i

quali non si lasciano abbagliare dal miraggio orientale, e deplorano

una guerra che snerva la Russia, e compromette in Europa la sua

situazione preponderante. Ne abbiamo la prova in uno degli ultimi
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fascicoli del Viestnik Evropy il quale, dando il bando alia rettorica,
mostra 1' inutilita del sangue che i Russi versano nell'Estremo Oriente
e la necessita di affrettare la conclusione di uca pace onorata. Le ra-

gioui esposte dal celebrate periodico russo, meritano di essere ponde-
rate seriamente. Checche si dica, la guerra col Giappone non puo
essere popolare, perche da molti viene considerata come un devia-

mento della Russia dalla sua politica tradizionale, come un' interru-

zione della sua missione redentrice fra le cristianita ortodosse del-

1'Oriente.

Secondo il Viestnik Evropy, le sorti della guerra non saranno de-

cise a Port Arthur, ma sulle frontiere della Manciuria. Se i Giappo-
nesi non riescono a sloggiare i Russi, a ricacciarli dalle loro trincee

nell' interne della Manciuria, sara loro difficile di mantenersi nella

Corea. II Giappone d responsabile della guerra. 'La Russia non si &

mai sognata di attentare alia sua indipendenza, o di comprimere la

sua libera espacsione. L'odierna guerra pei Giapponesi si risolve nella

brama amb'ziosa di conquiste territorial (dielom cestoliubiia). Sotto

1'aspetto economico la Corea e in piena balia del Giappone, e non si

comprende che 1'esistenza del Giappone sia minacciata, qualora la

Russia non retroceda alia Cina la Manciuria. I Russi non affac-

ciavano veruna pretesa a riguardo del Giappone. Anche nell' ipotesi

che gli eserciti giapponesi fossero sbaragliati dalle aquile russe, la

Russia non potrebbe mai attraverso il mare spingersi sino alle fron-

tiere del Giappone, ed anche potendolo, non lo avrebbe fatto. Per la

soverchia densita di popolazione, i Giapponesi soffocano per cosi dire

in casa propria: le loro condizioni economiche nello stesso tempo non

sono liete, e la Russia non saprebbe che farsi di una contrada nella

quale non vi e posto pei suoi figli, ne oro pei suoi soldati. II suo

compito sarebbe quindi di restarsene sulla difensiva
; spingere le cose

a fondo non le procurerebbe nessun vantaggio e nessuna gloria. Yi
una grande differenza fra 1'odierna guerra, e la guerra turco russa.

Allora senza 1' intervento interessato delle grandi Potenze ed i nostri

errori, noi Russi, noi avremmo potuto liberare gli Stati balcanici dal

giogo dell' Islam, ed attraverso il Bosforo ed i Dardanelli aprirci la

via del mare Mediterraneo. Noi ci saremmo insediati a Costantinopoli,

o I'avremmo trasformata in una citta internazionale, se la diplomazia

europea ed il congresso di Berlino non avessero mandati a vuoto i

nostri disegni. Nella guerra col Giappone vi e forse in noi 1'ideale

nobilissirno d'infrangere le catene di un popolo schiavo?... abbiamo

forse degl'interessi politici e nazionali da tutelare nelle isole giap-

ponesi col sangue di tante vittime?... Arrogi che vi e una differenza

notevole tra 1'inerzia della Turchia ed il progresso incessante del

Giappone. Non si pud quindi palliare 1' inutilita di questa guerra
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col pretesto di diffondere la civiM. La guerra col Giappone non ci

otterra vantaggi, non allarghera con nuove conquiste le frontiere

russe, non aprira alia nostra politica nuovi orizzonti. Ne segue ch'egli

mestieri ristabilire la pace nell' Estremo Oriente, e calmare le bel-

licose aspirazioni del Giappone e dei Giapponesi, i quali si rivelano

fedpli dis?epoli di coloro che i principii di equita e di giustizia igno-
rano nel codice del diritto internazionale. Dal Giappone dipende la

durata della guerra dopo i prinii scontri sulle frontiere della Man-
ciuria. Per noi, ottenute le soddisfazioni richieste dall'onor nazionale,
noi accetteremo con piacere la mediazione di altre potenze e le pro-

poste di pace. Una tale mediazione non sarebbe uno scacco per la

politica russa, poich I'odierna guerra e per noi sterile di vantaggi,
ed il popolo e la nazione sarebbero felici di vederla ben presto ces-

sata. Se i Giapponesi si convincono di avere preso un abbaglio, e

che i loro conati per abbattere la Kussia sono un sogno puerile, ed

un'impresa da Lilliputti, allora la guerra potra essere interrotta con

reciproco profitto dei due popoli.

Sin qui il Viestnik Evropy. Sventuratainente le sue rosee illusion!

sulla brevita della guerra sono lungi dall'avverarsi. La Russia non e

piu libera d'indietreggiare, per non perdere del tutto la sua influenza

nell' Estremo- Oriente, il miliardo speso pel tronco della transiberiana

nella Manciuria, e rinunziare all'obbiettivo della sua politica di pos-

sedere nel Grande Oceano un porto non bloccato dai ghiacci. II Giap-

pone dal canto suo inebriate dalle prime vittorie, e fermamente deciso

ad eliminare dalla Corea un vicino ed un rivale pericoloso, continuera

a lottare con 1'energia della disperazione, e fiumi di sangue scorre-

ranno prima cha i due popoli cessino il loro cruento duello.

2. Da sentimenti piu beilicosi e animata la stampa religiosa che

i problemi poiitici della Russia considera al lume dell'ortodossia.

Questa stampa specula sulla fede vivissima del popolo russo, rappre-

sentandogli la guerra col Giappone come una guerra, santa. II governo
russo comprende la for^a mirabile del sentimento religioso nel popolo,
e per indurlo ad accettare di buon cuore i sacrifizi che la guerra
odierna gli costa, si e accaparrate le simpatie e 1'appoggio del clero.

La stampa liberale si mostra restia dal condividere gii entusiasmi dei

fautori delia guerra : la stampa religiosa al contrario prcdigando le

sue lodi platoniche alia pace, inneggia al lauro bagnato di sangue.
Ed i mugik, ne siamo pienamente convinti, daranno senza spargere
una lagrima i] loro sangue ed il loro ultimo kopek per coadiuvare la

pretesa missione divina della Russia nell'Asia. La forza dell' impero

russo, la sua forza sovrana e la sua grandezza (glavnaia sila i velicie)

scriveva non e guari il Grajdanin, e riposta nel braccio di D;o, e nel-

1'aiuto di coloro che a Dio appautengoao, vale a dire del clero. Per-
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cid la Russia pud affrontare impavida e serena 1' incerto avvenire. II

clero russo sostiene e sosterra il governo nella sua lotta contro i pagani
dell'Asia ed il popolo obbedira alia voce dei pastori sino all'eroismo.

Credo opportune di confermare il mio asserto con brani estratti dagli

organi pifi accreditati del clero russo. In Europa sono rarisslmi coloro

che li consultano, e pur tuttavia vi si troverebbe non di rado la chiave

degli enimmi piu difScili della coscienza slava, ed il segreto della sua

tenacia e della costanza dei suoi propositi.

Lo Slrannik di Pietroburgo nel suo fascicolo di febbraio, pubblica
sulla guerra russo giapponese tma serie di considerazioni del Sapr j-

nikov, le quali meritano di essere segnalafe ai lettori. Yi e espresso

con sufficiente chiarezza la teoria di cid che io direi 1' imperialism
ortodosso della Russia. II clero russo mira alia supremazia universale

della chiesa ortodossa su tutti i popoli, e per giungervi la guerra
con la Cina e col Giappone le sembra la prima tappa neeessaria delia

sua marcia in avanti alia conquista spirituale dei popoli. L'articolo

dianzi mentovato porta il seguente curiosissimo t
; tolo: La nostra

guerra col Giappone sotto 1'aspetto biblico (Nach spor s laponici s bi-

bleiskoi totchki zrieniia). II Sapojnikov preade come testo del suo saggio

esegetico ultramoderno le parole delPApostolo S. Paolo: Haec autem

omnia in ftgura contingebant illis : scripia sunt autem ad correptionem

nosiram, in quos fines saeculorum devenerint (I Cor., X, 11). Come
di prammatica, esordisce col magnificare i benefici frutti della pace,

per dedurae qual corollario che la pace non di rado deve ottenersi

con la guerra. La guerra e uno dei mezzi prescelti dalla divina Provvi-

denza per purificare la societa, e compiere i suoi disegni nel mondo.

La pace e talvolta perniciosa agli uomini, perche icflltra nel loro cuore

1'obiio della divinita e dei loro doveri a suo riguardo. Vi sono delle

guerre intraprese per opporsi alia violenza, altre per sottrarre un po-

polo dal giogo di un feroce tiranno, altre per reprimere la barbarie,

e diffondere la luce della civilta eristiana. La guerra dunque non e

sempre un male : cid pud ess9re al contrario la pace, se duratura,

quando Iddio e la giustizia richiedono la guerra. Sotto 1'aspetto cri-

stiano la guerra ha dunque la sua ragione di easere.

A riguardo della Manciuria, continua il Sapojnikov, due sono le

opinioni predominant in Russia. Gli uni vorrebbero annetterla defi-

nitivamente al territorio russo : gli altri vorrebbero che si retrocedesse

alia Cina. Per dirimere la controversia giova ricordare che Iddio ha

investita la Russia della missione di tutelare e propagare 1'ortodossia

sulla terra. Gesu non ha forse detto che tutti i popoli devono andare

a Lui e fruire della sua redenzione?... Ora i Cinesi abbandonati a

loro stessi non concepirebbero il desiderio di abbracciare il cristiane-

j
e se ne resterebbero avvolti nelle tenebre dell'idolatria. La legge
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di Dio vieta quindi alia Russia di restitnire alia Cina la Manciuria,

perehe un tale atto equivarrebbe a rigettare questa contrada nelle

braccia del paganesimo. Nel secolo XVI il papisino (leggi cattoli-

cismo) avea fatto considerevoli progress! nella Cina e nel GiappOLe:
le sue conquiste furono travolte dalle persecuzioni scoppiate nei se-

coli XYII XVIII. Cio devesi ad uno speciale disegno della Provvi-

denza divina(I), la quale volea nel Giappone arrestare la marcia

iavadente dell'eresia del papisino (!), e procurare ai Giapponesi la grazia
di un cristianesimo non alterato (nepovrejdennoe hkristianstvo). L'odierca

situazione della Russia nella Manciuria e a profitto esclusivo dei inis-

sionarii cattolici e protestanti, che il governo russo e ienuto di pro-

teggere. Per consaguire il suo scopo, per compiere la sua missione,
dovrebbe quindi la Russia occupare deflnitivamente la Manciuria.

Limitandosi ad una presa di possesso temporanea, ovvero re*ti-

tuendola alia Cina, essa andrebbe contro la volonta di Dio (protiv voli

Bojei)j violerebbe i suoi ordini, rinunzierebbe alia sua missione, e si

attirerebbe i castighi del cielo. Percid sotto I'aspetto Ublico (cristiano)

la Russia e tenuta (doljna) nel piu breve lasso di tempo di anneUersi

totalmenle e definitivamente (vpolnie i okonciatelno prisoedinit] la Man-
ciuria alle sue possessioni immediate. L'occupazione della Manciuria e

necessaria alia Russia per piu ragioni : 1. per aprirsi la via ad un
mare che non sia chiuso dai ghiacci ;

2. per assicurarsi la tranquilla

possessione della linea ferroviaria che la traversa, linea per la quale
la Russia ha speso parecchie centinaia di milioni di rubli

;
3. perche

la Manciuria e- per la Russia a riguardo della Cina una migliore fron-

tiera
;

4. perche potremmo stabilirvi dei Russi, gettarvi i semi della

fede ortodossa, ed associarla anche spiritualmente alia Russia : per-

mettendo il diffondersi del papismo nella Manciuria noi ci prepariaino
delle serie difficolta per Tavvenire, poiche i papisti sono i nemici piu

malvagi della fede ortodossa; 5. dopo 1'annessione della Manciuria,
deve cominciare 1'opera di pacifisazione della contrada, cercando di

attirare nell'orbita russa i migiiori element! indigeni. La Cina ces-

serebbe inoltre dalPaceampare le sue pretese, e dal fomentare dei

torbidi qualora la Manciuria mediante un trattato fosse riconosciuta

come provincia russa. II malcontento delle altre potenze non e una

ragione per rinunziare al possedimento della medesima. L' Inghilterra

ha usurpato le repubbliche del Transvaal e dell'OraDge, la Francia

il Tockino, gli Stati Uniti le isole Filippine. Perche non seguire il

loro esempio?... Se la Ru&sia non si fosse piegata a subire il trattato

di S. Stefano, la questione macedone sarebba gia stata risolta da molto

tempo. Ne giova opporre che il mantenimento dell'ordine nella Man-

ciuria richiedera dei gravissiini sacrifizi di uomini e di denari. L'inerzia

cinese ci fa presagire al contrario che la Russia non incontrera osta-

1904, vol. 2, fasc. 1294. 32 14 maygio 1904.
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coli per istabilirvi la sua dominazione. Lice quindi conchiudere che

la nostra fede e gl'interessi politic! esigono 1'annessione della Man-
ciuria alia Russia.

Circa la Corea, il OHappone vuole impadronirsene per opprimerla
con le sue angherie e sfruttarla a suo vantaggio, I Giapponesi sono

pagani : la conquista della Corea da parte dei Giapponesi toglierebbe
ai Coreani la possibilita di rischiararsi alia luce del Vangelo. In virtu

quindi della sua storica missione, la Russia destinata a diffondere

1'ortodossia nel mondo, e tenuta di non permettere (ne doljna dopustil)

che i Giapponesi occupino la Corea, trasformandola in provincia del

loro impero : deve inoltre impedire che cada nelle mani di un'altra

potenza cristiana eterodossa, ed astenersi essa medesirna dall'occu-

parla per non suscitare dei rancori contro 1'ortodossia. II suo compito
e di assicurare 1' indipendenza della Corea, stabilendovi il suo pro-

tettorato, come ricompensa del suo appoggio, la Russia dovrebbe chie-

dere la cooperazione della corte coreana alia diffusione della fede or-

todossa, e 1'abrogazione dei supplizi e di altre barbarie. II Giappone

esige 1'evacuazione della Manciuria da parte nostra, e la cessione della

Corea. I doveri della Russia a riguardo di Dio (obiazannosti Rossi

pred Bogom], i suoi vitali interessi, 1'onore nazionale impongono di

non sottomettersi alle pretese del Giappone. La guerra dunque e ne-

cessaria, quantunque nelle nostre relazioni col Giappone la pace sa-

rebbe da preferirsi, perchS rende piu agevole lo sviluppo ed il pro-

gresso della missione ortodossa russa fra gl' idolatri Giapponesi. Ed
al popolo russo non manchera 1'aiuto di Dio, e Dio punira i Giap-

ponesi ed i Cinesi i quali ignorano le sue vie, e le meraviglie delle

sue mani. Noi siamo come crociati, che all'astuzia dei nostri nemici

opponiamo il grido vittorioso : Iddio e con noi !
.

Abbiamo sin qui riassunto 1'articolo dello Strannik, che giusta-

mente definiamo il programma dell' imperialismo ortodosso russo nel-

1' Estremo Oriente. E la voce del periodico di Pietroburgo non e una

voce isolata. II clero russo sembra invaso dal desiderio d' imitare il

sacro entusiasmo di Pietro 1' Eremita, e di cristianizzare la Cina ed

il Giappone con gli ukase imperial!, ed il luccichio delle baionette.

La stampa del clero ripete a sazieta che 1'odierna guerra e una guerra

santa, e questo epiteto rende tollerabili al popolo russo i piu gravi

sacrifizi. II Russkii Palomnik (Pellegrino russo) molto diffuse nelle

classi inferior! dice che 1'Anticristo nascera al Giappone, ovvero s'iden-

tifica col Giappone. Infatti il Giappone ha trovato il suo Dio, il suo

ideale terreno, e percio odia lo spirito e 1'abnegazione del Cristo. Gli

basta il pane, la volutta, la terra. La Russia, nutrita di fede, ha dun-

que ingaggiata una guerra accanita con 1'Anticristo. Secondo il Txer-

hovnyi Viestvisk, talvolta e 1'amore che provoca la sanguinosa bufera
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della guerra. Dostojevski scriveva che la guerra in date cireostanze

non e un peccato, ma un'opera di redenzione, 1'espressione della vo-

lonta divina. Iddio mandava gl' Israeliti contro i Gananei per distrug-

gerli, ed i Giapponesi sono i Cananei del secolo XX. Secondo Soloviev

il prodrome della venuta dell'Anticristo 8ara il movimento del pan-

mongolismo verso 1' Occidente. II G-iappone ha una civilta materiale :

le sue brame si limitano al pane ed alle conquiste. La Russia che a

piu riprese salvd la civilta europea minacciata dalle orde asiatiche

-destinata a salvare di nuova 1'Europa dalla nuvola gialla (ot jeltoi

tuci). La Russia combatte quindi per Gesu Cristo, e la sua guerra e

una guerra santa, una lotta per la difesa dell' incivilimento cristiano

contro 1'Anticristo odiatore della redenzione e del cielo.

II Duscepokznce Tchtene (Lettura ediflcante di Mosca) ricorda i

versi del Chomiakov, < Russia mia, con la serenita neH'animo corri

all'invito del tuo Dio, e ringrazia la divina Provvidenza di averti chiesto

il tributo del sangue investendoti della missione di combattere il pa-

ganesimo per tutelare la fede cristiana. > La Viera i Txerkov ci-

tando gli estratti dei vari discorsi tenuti sulla guerra russo-giapponese

dai piu illustri rappresentanti della gerarchia russa, afferma che la

Russia compiera il vaticinio dei profeti: sulla terra stabilira il regno

universale di Dio, e contro il paganesimo dell'Asia difendera la civilta

cristiana.

Potremmo citare altri estratti della stampa del clero russo, racco-

gliere i piu bei fieri dell'eloquenza bellicosa dei prelati russi, fiori

che fregiano le colonne dei Txerkovnyia Viedomosii, organo del Santo

Sinodo, In verita il clero russo emette una teoria alquanto strana nel

diritto internazionale. Se la Russia ha la missione divina d' impadro-

nirsi di tutte le contrade non ancora cristiane per convertirle alia

fede ortodossa, la Russia non dovrebbe lirnitare le sue aspirazioni ter-

ritoriali al Giappone, ma assorbire le Indie, i feudi dell'Islam e del

Buddismo, piantare le sue aquile nel centre dell'Africa e nelle isole

dell'Oceania. E necessaria la forza delle armi per convertire al Van-

gelo i popoli pagani?...

Sarebbe un po' difficile pel clero russo di provare questo asserto.

Perche non imitare i missionari cattolici che sul sangue di migliaia

di martiri hanno fondate le fiorenti eristianita del Giappone e della

Cina?... E predicando la buona novella ai Cinesi ed ai Giapponesi,

il clero russo vorrebbe come esordio del suo apostolato nella Manciuria

costringere ad un esilio forzato i missionari cattolici, i quali 1'hanno

inaffiato dei loro sudori e del loro sangue !

Due secoli di predicazione dell'ortodossia nella Cina non hanno

guadagnato alia chiesa russa che un centinaio di proseliti. Questa de-

solante sterilita deve ella attribuirsi alia chiesa cattolica?... La stampa
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russa non avrebbe ragioni per provarlo. Impadronirsi della Marciuria

per cacciarne i missionari cattolici non sarebbe un' impresa per la

tutela della civilta cristiana, ma un attentato ai diritti piu sacri della

medesima civilta, ed il clero russo invece di sognare la conquista

della Cina, del Giappone e della Corea per convertirle, sarebbe meglio

ispirato consacrando le sue fatiche ed il suo zelo alia conversione dei

musulmani russi (15 milioni), dei veechi credenti, e delle innume-

revoli sette pagan eggianti disseminate nelle frontiere del mastodontico

impero.

3. Le tendenze bellicose della stampa reh'giosa russa mantengono
sovratutto nei bassi ceti 1' entusiasmo per la guerra. II sacrifizio e

1'abnegazione sono le due grandi virtu del popolo russo, e giova il

dirlo, entrambe queste virtu hanno le loro radici in un sentimento

di fede vivissima. La Russia ha bisogno di somme ingenti per man-

tenere i suoi eserciti neli'Estremo Oriente ed il popolo concorre vo-

lenteroso con uno slancio unanime ed ammirabile ad alleviare le an-

gustie economiche del governo. Ricclii e poveri versano il loro supeifluo
od i loro risparmi nelle casse della Croce rossa, o dei comitati per
la flotta, e per soccorrere i parenti delle vittiine, o i combattenti. I

zemstva (Consigli provinciali), i dumy (Consigli municipal]) delle

principali citta russe, le istituzioni pubbliche e private gareggiano
nell' inviare indirizzi di fedelta al Sovrano, e vistose offerte per la

guerra. II consiglio municipale di Mosca ha offerto 1 rnilione di rubli;

quello di Pietroburgo 1 '/o, quello di Kiev 100,000, quello di Ekate-

rnoslav 50,000 : lo xemslvo di Kharkov, 1,500,000 rubli. L'asseinblea

dei uobili (dvorianskoe sobranie) della medesima citta, 100,000: quella
di Nijnegovorod, 75,000; quella di Mosca, 200,000; I'lstituto di cre-

dito della medesima citta, 500.000
;

lo zemstvo di Kursk 250.000
;

quello di Costroma 300,000; quello di Ecaterinoslav, 500,000. Tra le

offerte private una delle piu munifiche e quella del conte Oiiov-Davydov
il quale ha offerto alia Croce russa un milione di rubli.

L3 parrocchie di Pietroburgo, sotto la presidenza del metropolita

Aatonio, hanno raccolto 100,OCO rubli
;

i monasteri di Mosca, 32,000,
e le chiese della medesima citta 22,OCO. Si narrano dei casi eroici di

generosita nel popolo. Dn mugik ha offerto tutta la sua fortuna, 500

ribli. Le grandi Laure di Alessandro Nevsky, Kievo Petchersky, e

S3rghiev-Troitzky, 20,000 rubli.

La Finlandia si mostrata generosissima, malgrado la violenta

abrogazione della sua autonomia da parte del governo russo. Anche
i Musulmani largheggiaao. L'emir di Buchara ha offerto 100,000 rubli.

I contadini piu poveri in mancanza di denaro offrono della tela. Mol-

tissimi studenti hanno saorificato le medaglie di oro e di argento me-

ritate alle scuole. Persone di ogni eta, di ogni classe, di ogni con-
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dizione concorrono volenterosi alle speae della guerra, gli uni perche

la considerano come necessaria alia guarentigia della Russia, gli altri

perche la giudicano utile alia diffusione del cristianesimo ortodosso

nell'Estremo Oriente.

4. Infine la guerra odierna ha rivelato secondo la stampa russa

un' altra forza della Russia, la gravitazione del mondo slavo verso

di essa. Nell'interno ha sopite le dissensioni
,
riunendo tutti i parti ti

intorno alia persona sacra del Czar simbolo della grandezza o della

vita della patria. All'estero ha rese evidenti le simpatie che le varie

nazionalita slave nutrono a riguardo della Russia. In tutte le citta

e villaggi della Bulgaria il clero con solenni funzioni ha impetrato

da Dio il trionfo delle armi russe. II Mir di Sofia scrive a proposito

della guerra russo-giapponese, che la solidarieta degli slavi non e

un' illusione, ma una realta. II sinodo bulgaro ha diramato due let-

tere circolari, raccomandando ai suoi fedeli ortodossi di pregare e di

raccogliere delle offerte per la Russia. A tale scopo lavorano alcuni

comitati di signore e concerti patrooinati dalla Soeieta slava (Sla-

vianskaia Besieda]. II metropolita bulgaro Mefeodio invia un telegramma

a Pietroburgo inneggiando al trionfo delia matuchka (madre) Russa

sulla perfidia (vierolomstvd) del Giappone. Una sezioae della Croce

rossa bulgara e andata a Port Arthur e molti ufficiali bulgari chie-

dono di combattere sotto i vessilli russi.

A Belgrade, il metropolita Innocenzo celebra una solenne liturgia

con 1'intervento del re, delle autorita civili e militari e di una folia

immensa, la quale fa una imponente dimostrazione innanzi alia le-

gazione russa. La stampa serba esprime le sue simpatie pel popolo

russo, ed alcuni giornali, per es. il Tzrgovinski Glasnik, sono di parere

clie la guerra devesi agl' intrighi anglo americani e teiesco-austriaci.

L' Austria vuole impadronirsi di Salonicco e percio lancia i Giappo-

nesi contro i Russi. Nel Montenegro, il metropolita Metrotane indice

preghiere in tutte le chiese, ed in una messa solenne rivolgendosi

al popolo lo invita a mostrare la sua riconoscenza alia Russia, affer-

mando che i nemici della Russia sono nello stesso tempo nemici di

tutti gli Slavi.

II comitato slavo di New-York raccoglie in pochi giorni la somrna

di 200,000 dollar!. Gli slavi della Dalmazia, e della Croazia, della

Boemia, della Moravia, anche nelle chiese cattoliche pregano pei loro

fratelli russi. Delle dimostrazioni russofile hanno avuto luogo a Yienna.

a Praga, a Leopoli, a Ragusa, a Spalatro, tra le quali grandiose quelle

di Yienna
(

15
/28 febbraio) e di Praga (

lC
/ 29 febbraio). Gli arabi della

Palestina, della Siria e dell'Bgitto esprimono le loro simpatie ai Russi,

e raccolgono offerte a Damasco, a Tripoli, a Beirut, al Cairo, a Giaffa,

a Gerusalemme. Molti arabi del Libano chiedono di combattere come
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volontari nelle file nell'esercito russo. Anche i Greci dimenticano le

loro antipatie russe e fanno voti pel trionfo della grande nazione or-

tolossa. A Costantinopoli le piu note famiglie greche segnano i loro

nomi nelle liste di sottoscrizione messe in giro dall'ambasciatore russo

Zinoviev. Al Pireo, in Atene, a Corfd si raccolgono cfferte, e si prega.

Alcuni giornali greci, VAmalthia di Smirne e la Patris di Bucarest

dichiarano che il cuore dei Greci batte all'unisono con quello del

Russi, e che la vittoria russa e i] votd piu ardente delPellenismo.

Credo che vi sia un po' di ottimismo nei resoeonti abbelliti di

questa solidarieta del mondo greco-slavo a riguardo della Russia. Vi

sono nei Balcani dei popoli che nutrono affetto e riconoscecza per la

Russia, per es. il Montenegro. Ma altri, non ostante le dimostrazioni

esteriori, la considerano come nemica della loro indipendenza, ed

una nube minacciosa pel loro avvenire. In quanto alle dimostrazioni

amichevoli dei Greci, confesso candidamente di ritenerle come spurie
od interessate. La Grecia odia cordialmente i Russi, perche le perdite

continue delPinfluenza dell'ellenismo nella Siria, nella Palestina, nella

Macedonia, sul rnonte Athos, sono il risultato della politica russa, o

le vittorie degli agenti russi. Non ci e dunque da far ftdanza con

certe platoniche proteste. A riguardo della stampa europea, il T%er-

konyi Viestnik rileva con visibile compiacimento che I'Osservatore

Romano esprime le sue simpatie per la Russia.

CINA (Nostra Corrispondenza). 1. La dichiarazione della guerra russo-

giapponese. 2. Operazioni militari. 8. La Corea ed il Giappone;
il suo ultimo trattato. 4. Neutralita della Cina-. 5. La nave Man-

djour disarmata. 6. L'istruzione nella Cina; nuovi provvedimenti.
7. Nuove scuole; difetto d' insegnanti. 8. Le Piccole Suore de' poveri.

Zi-ka Wei, 28 marxo 1904.

1. Contro le previsioni di molti, e scoppiata finalmente la guerra

fra la Russia ed il Giappone : dichiarata virtualmente il 6 febbraio

col richiamo del ministro giapponese da Pietroburgo, ebbe la conferma

di fatto eon 1'apertura delle ostilita innanzi 1'alba del giorno 9. Pe-

raltro la nota diplomatica, spedita dal ministro giapponese degli af-

fari esteri, reca la data del successive giorno 10. Eccone qui le parti

piu ragguardevoli : Poiche la conservazione dell' indipendenza della

Corea e la tutela de' suoi primordiali interessi sono condizioni indi-

spensabili alia sicurta e benessere del Giappone, il governo di

Tokio non ha creduto di poter considerare con occhio indifferente un

atto qualsiasi di minaccia allo Stato della Corea. Atteso che la Russia,

non ostante il suo solenne trattato con la Cina e le sue iterate assi-

curazioni, non solo ha continuato ad occupare la Manciuria, ma ha

preso provvedimenti aggressivi contro il territorio coreano, e visto che
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1'annessione della Manciuria da parte della Russia rende impossibile

1'indipendenza della Corea; il Giappone, per il desiderio di mante-

nere nell'estremo Oriente una pace stabile, mediante trattative in via

diretta, comtmico questo suo desiderio alia Russia sullo scorcio del

passato luglio. Segue la storia delle trattative, e poi la nota

termina cosi: La Russia, pur ricusando pertinacemente di aderire

alle dimande del Giappone, e ritardando fuor di ragione le sue ri-

sposte, aumento i suoi apparecchi railitari e navali, ed ora grand!
forze russe compariscono sui eonfini della Corea. II Giappone, since-

ramente desideroso della pace, ha dato prova di somma pazienza ;
ma

ora e costretto dal contegno della Russia ad abbandonare, suo mal-

grado, le speranze di riconciliazione, ed a rompere ogni trattativa.

La stampa si e molto occupata del modo un po' spiccio, onde il

Giappone ha cominciato le ostilita prima dell'esplicita dichiarazione

di guerra. Naturalmente le gazzette inglesi, seguite da quelle cinesi,

non vi hanno trovato nulla da biasimare
;
ma le gazzette cinesi te-

nevano ben altro linguaggio nel 1894, quando il Giappone assaliva

le navi da -guerra e da trasporto della Cina, sette giorni prima della

dichiarazione di guerra. La gazzetta francese VEclio de Chine, pur
notando che in parecchie guerre si fece come poc' anzi avea fatto il

Giappone, propugno la tesi contraria, siccome piu conforme a giustizia

e agP interessi generali dei popoli belligeranti e dei neutrali.

2. Finora c' e da dir poco intirno alle operazioni militari. Nei cin-

quanta giorni trascorsi dalla rottura delle trattative, le fantastiche

novelle diffuse dal telegrafo per ogni dove si riducono a quattro bom-

bardamenti di Port Arthur da parte dei Giapponesi, bombardamenti

preceluti da assalti con torpediniere, addi 9 e 22 febbraio, ed 11 e

22 marzo
;
alia battaglia navale davanti a Chemulpo il 9 febbraio,

e ad un bombardamento di Wiadivostock per opera dei Giapponesi.
L'assalto delle torpediniere nelle prime ore del 9 febbraio a tre grosse

navi russe, produsse a queste delle avarie che non sono ancora del

tutto riparate. Dinanzi a Chemulpo due navi russe, dopo d'aver com-

battuto per quasi un' ora contro una divisione navale giapponese, co-

ronatesi di gloria, rientravano nel porto, Puna per quivi lasciarsi af-

fondare, Paltra per saltare spontanearnente in aria, piuttostoche la-

sciarsi pigliare dal neinico. II tentative del 22 febbraio contro Port

Arthur ando fallito. I giapponesi volevano otturare la stretta bocca che

da accesso al porto, facendovi affondare navi mercantili cariche di pietre;

ma, prima di giungere al luogo designate, furono scorti e costretti a

retrocedere con perdite. Gli altri bombardamenti non fecero quasi

verun danno ai luoghi presi di mira. Peraltro non si pud negare che

per era i Giapponesi sono quasi padroni del mare
;
la qual cosa age-

vola grandemente il tragitto delle milizie in Corea. Non se ne conosce
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ancora il numero: lo sbarco fu fatto su tre punti, cioe a Chemulpo,
a Gen-san ed a Chenampo. Da quest! tre luoghi le miiizie si avviano

verso Ping-yang ed Anjou. II piano delle operazioni successive e tut-

tora ignoto. La censura giapponese e oltremodo severa. Confessiamo

dunque la nostra ignoranza, e passiamo ad altro argomento.
3. A tutti e noto che la Corea, prima della guerra, si era dichia-

rata neutrale nella contesa russo giapponese. Tuttavolta un combat-

timento marittimo, come si e detto, avvenne nelle acque coreane :

ed in Corea le miiizie giapponesi sbarcarono in gran numero per
avvicicarsi al fiume Ya-lu, che separa la Corea dal Liao tong. Per
di piu, il Giappone addi 23 febbraio stipulava un trattato con la

Corea, mediante il quale esso costituivasi protettore di questa. Eccovi

alcuni articoli del trattato: Art. 3. L'imperiale governo del Giap-

pone guareatisce definitivamente 1'indipendenza e interezza materiale

delPimpero coreano. Art. 4. Qualora la sicurezza della casa imperiale
o 1' integrita territoriale della Corea fossero minacciate dall'gggres-

sione di una terza potenza, od anche da tuniulti interni, il governo

imperiale del Giappone prendera subito i provvedimenti richiesti dalle

circostanze... Per giungere a questo scopo il governo imperiale del

Giappone puo occupare... quante piazze forti della Corea fosse d'uopo

per rispetto strategico. Art. 5. I governi dei due paesi non conchiu-

deranno in future, senza rnutuo consentimento, verun accordo con

una terza potenza il quale potesse essere contrario a' principii di

questo protocollo . Cos! dunque, sotto colore- di far salva Pindi-

pendenza ed interezza della Corea, il Giappone 1'assoggetta alia propria

tutela, e comincia ad esercitare questo ufBcio coll'occupaie quasi tutto

il territorio coreano. Oltre di cio, i giapponesi si sono insignoriti dei

telegrafi, delle poste, e parzialmente delle finanze della Corea
;
hanno

gia una linea ferroviaria che va da Fou-san a Seoul, ed hanno comin-

ciato a costruirne un'altra da Seoul a Ping-yang. Se il Giappone esce

vittorioso dalla presente lotta, nessuno avra a ridire contro il trat-

tato
; ma, se ne esce vinto ed umiliato, il trattato seguira la sorte

degli altri trattati conchiusi dal Giappone con la Corea e la Russia.

Frattanto, si dice universalmente che Pimperatore della Corea non puo

per adesso resistere alle ingiunzioni del governo giapponese, e che

il suddetto trattato e un foglio di carta scritto da un giapponese e

dato a sottoscrivere alle autorita coreane.

4. La Cina si e dichiarata neutrale con un decreto del 13 feb-

braio, del quale ecco il tenore : In questo momento la Russia ed

il Giappone, venuti a contesa, stanno guerreggiando fra loro. Noi,

considerando con dolore che la Russia ed il Giappone sono nazioni

amiche del nostro impero, dobbiamo serbare per rispetto ad esse i

doveri della neutralita. Laonde ordiniamo ai marescialli, vicere e go-
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vernatori delle province, di render nota la nostra deliberazione alle

autorita del loro distretti, e ne facciano consapevoli tutti, militari e

popolani, acciocche tutti vi si attecgano rigorosamente . Con altro

decreto della stessa data 1'imperatore raccomandava alle autorila pro-

vinciali la protezione degli stranieri e dei loro interessi, la protezione

de' missionarii e delle loro chiese specialmente presso i luoghi aperti

al commercio europeo. L'annunziata neutralita e mantenuta ? Da
diverse vie si e risaputo qui, che si manclavano milizie, dalle pro-

vince del centro e meridional! della Cina, alia capitals per proteggere

la corte ed anche per essere in grado di difendere i confini. Sembra

che 1'opinione di parecchi grandi mandarini sia propensa ai giappo-

nesi, e se avesse pievaluto a corte il loro avviso, gia sarebbe cosa

fatta 1'alleanza offensiva e difensiva della Cina e del Giappone. Le

gazzette cinesi, ispirate nella maggior parte dalle loro consorelle scritte

in inglese e in giapponese, secondano largamente quest'ordine d'idee.

Nondimeno la corte rimane inflessibile, e questo, a giudizio di molti

cinesi e stranieri, e il parti to migliore. Dalla sna alleanza adesso col

Giappone, trariebbe scarso lucro, e, se la fortuna arridesse alia Russia,

potrebbe perdere di molto. Contuttocio, e una umiliazione per essa,

vedere che un'altra nazione fa la guerra per assicurarle il possesso

inclipendente della Manciuria, ov'e la culla della dinastia regnante.

5. A proposito della neutralita della Cina, e occorso a Changhai
un caso abbastanza curioso. Fin dallo scorso dicembre la piccola can-

noniera russa Mandjour era di stazione nel Waug-p'ou di fronte alle

concessioni estere. Presa un poco alia sprovvista, come le due navi

russe di Chemulpo, essa ron pote lasciare il fiuine a tempo, e ci resto.

Di li ad alquanti giorni un incrociatore giapponese si aiido ad appo-
stare ad Ou song, presso la foce del fiume. Per la Mandjour lasciare

Chang hai era lo stesso che gittarsi in una lot* a troppo diseguale ;

continuare a restar quivi in armi, pareva una violazione delle leggt

della neutralita. Dunque, che dovra fare? Dopo un lungo mese Ui

colloquii e conferenze a Pechino, il ministro rusio ordino il disarmo

della Mandjour ; e le artiglierie ed altre armi, tolte via, farono con-

segnate alle autorita cinesi. Tuttavolta, la nave giapponese non voleva

dipartirsi da Ou song, accagionando che era insufficiente quel disarmo

della Mandjour. Si torna daccapo colle conferenze, passa una setti-

mana, e finalmente, appagati i giapponesi, la loro nave si allontano

dal nostro porto. I giuristi della stampa di Changai stanno adesso

disputando intorno al diritto della Cina di obbligare la Russia al di-

sarmo di quella cannoniera. La sostanza della disputa sarebbe questa,

di sapere, cioe, se la Cina abbia veramente autorita sovrana nei porti

ov' essa ha consentito delle concessioni agli stranieri ed anche

ai russi, ed il diritto di ancoraggio per le loro navi.
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6. Sui primi del dicembre passato, la corte di Pechino pubblicd

un decreto sulla istruzione, che segna un passo notevole sulla via del

progresso. Come dissi gia in altra mia lettera, la corte aveva coman-

dato che novelle scuole si aprissero per insegnare le scienze e le lingue

europee : essa prometteva gradi agli, alunni meritevoli
;
nondimeno

teneva sempre fermi gli antichi esami, coronati da gradi, molto mag-

giormente riputati e retribuiti dei nuovi. Si apriva bensi una porta

novella all'ambizione della gioventu, ma nello stesso tempo tutti gli

studiosi venivano attratti verso Paltra. Per riparare a questo sconcio,

due vicere pregarono 1'anno scorso 1' iraperatore di tor via gli antichi

esami e di riserbare i gradi agli aiunni dell' insegnamento novello.

Dopo alquanti mesi di deliberazione, addi 2 dicembre 1903 1' impe-
ratore approvo le proposte dei vicere, e stabili che 1'abolizione degli

esami sara fatta gradualmente, sicche tutto sia finite a capo di dieci

anni. Questo provvedimento comprende anche un altro a pro dei let-

terati. Secondo gli antichi regolamenti, gli esami erano concorsi, nei

quali il picciol numero dei laureati era gia prirna stabilito. Nella nostra

'provincia v'era appenu un licenziato su centosessanta baccellieri che

partecipavano al concorso : la proporzione dei licenziati promossi al

grado di dottori a Pechino era alquanto piu grande ;
cioe di un dottore

sopra cinquanta licenziati concorrenti. Invece coi nuovi regolamenti

il numero degl' insigniti dei gradi e limitato unicamente dall' igno-

ranza o dalla mala condotta degli studenti.

7. Per questi provvedimenti e per parecchie altre ragioni va sempre

piu crescendo il numero delie famiglie che vogliono impartire ai proprii

figli la nuova istruzione. Nelle citta ed anche nelle grosse borgate

si aprono scuole chiamate di lingue e scienze europee; ed ora non

mancano che i docenti. I buoni professori cinesi sono una eccezione,

perche quei cinesi, che andarono innanzi nei nuovi studii, attendono

a procacciarsi ufflcii piu onorifici, piu rimunerativi e meno gravosi

di quelli dell'insegnamento. Gli stranieri di razza bianca che vogliono

dedicarsi all'educazione della gioventu, all'infuori de' missionarii,

costituiscono una eccezione
;

essi pretendono stipendii rilevanti
;
non

sanno la lingua cinese, e pochi discepoli sono in grado di seguire

1'insegnamento delle scienze in una lingua straniera. I missionarii

non furono tutti ammaestrati all'insegnamento delle scienze e delle

lingue ;
la loro vocazione e per le opere di apostolato in mezzo ai

cristiani e agl'infedeli. Oltre di che, non si tratta piu adesso di aprire

piccole scuole per insegnare una lingua straniera a una decina di

alunni; fa d'uopo stabilire istituti d'insegnamento in piena regola,

che richieggono edificii spaziosi, molti professori, gabinetti di fisica,

laboratorii, musei, biblioteche ecc. Quale missione potrebbe mai ad-

dossarsi pesi di tal fatta? Una buona soluzione del problema sarebbe
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questa, che le aufcorita cinesi pigliassero sopra di se la spesa pecu-
niaria, ed affidassero a' missionarii 1'istruzione degli alunni

;
ma essi

hanno tanta paura degli stranieri in genere, e dei missionarii in ispecie,
da non lasciare in loro balia 1'istruzione della gioventu. Dal rimanente,
gli official! della corte fanno poco stima de' missionarii nel risguardo
scientifico. II gran caneelliere dell'universita 1'ha perfino registrato
in ua memoriale all'imperatore. Queste semplici operazioni spiegano
in qualche modo la ragione, perche i missionarii finora hanno aperto
si poche scuole, lasciando il campo dell'insegnamento a giapponesi o

cinesi di scarsa dottrina.

8. Yerso la meta di febbraio & giunta a Changhai la prima spe-
dizione delle Piccole Sucre dei poveri > . Esse hanno preso stanza

nella parroechia di Tongkadou, al Sud delle <: concessioni * straniere.

Di presente le piccole suore, chiainate in cinese Ngamrlao mou-mou,
ossia madri confortatrici dei vecchi msntre si prendono cura di

alquante vecchie, attendono allo studio della lingua. Fra breve la

missione comincera a fabbricare una casa adatta alle loro opere, e

quando le suore potranno eatrarvi, praticheranno interamente il lor

consueto sistema di vita. I poveri non faranno loro difetto certamente,
e neppure le limosine, perche i cinesi, anche pagani, non sono avari

del loro denaro quaado si tratta di soccorrere gli sventurati, e soprat-
tutto i vecchi. Molti sono in Cina gli asili pagani, forniti di rendite,

per ogai specie di indigenti; quel che manca loro spessissimo, e

un' amministrazione onesta e disinteressata. Dalla venuta delle pic-

cole suore speriamo molti buoni risultamenti. Poiche parliamo di

opere di carita, vi soggiungo che la Missione cattolica ha posto mano
alia costruzione di un grande ospedale, che sara affidato alle suore

di s. Yincenzo de' Paoli.

1RLANDA (Nostra Corrispondenza) . 1. Eiodo del popolo irlandese in Ame-
rica. 2. Ingiustizie fatte all'Irlanda nelle sue relazioni fiscali colla

Gran Bretagna. 3. Proinesse non mantenute rispetto alia riforma e

correzione degli abuei commessi contro 1'Educazione. 4. L'intervento di

Lord Dunravens nella disputa sull'Universita. 5. La nuova opera di

Sir H. Plunkett sull'Irlanda. 6. Risorgimento della lingua irlandese.

1. Non vi ha questione irlandese d'interesse piii urgeate della cam-

pagna contro 1'emigrazione. Dal suo successo dipende non soltanto la

prosperita della nazioae irlandese, ma anche la sua stessa esistenza.

Qaesta verita ei e stata ultimamente fatta sen tire in modo ben chiaro

e potente, e diversi vescovi irlandesi, aventi a capo S. E. il cardi-

nale Logue e Sua Eccellenza 1'arcivescovo di Tuam, con una assai

numerosa rappresentanza di illustri laici, hanno inaugurate ed or-

ganizzato un movimento per indicare al popolo irlandese il pericolo
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che lo minaceia. Molti di quest! poveri irlandesi si lasciano tra-

scinare, a cagione delle privazioni e della miseria che patiscono
a casa loro, ovvero per le lusinghiere speranze che vengon loro dal-

1'estero, al disperato espediente dell'emigrazione, dove nuovi e reali

pericoli li aspettario.

L'antico ed esultante grido del giornale il Times
, quando il

nostro povero popolo era costretto dalla poverta e da inique leggi

a cercare un letto e una casa in terra straniera
;

i Celti se ne sono

iti, e in che numero ! sembra essere ugualmente vero oggi come

quando fa pronunziato, 40 anni fa.

L'appello diretto loro di non lasciarsi smuovere dalle proprie case,

reliquie della fede e della patria loro, viene opportunatamente a farsi

seatire all'apertura della stagione, quando 1'esodo del nostro popolo

principia. Durante le sei settimane fra 1'aprile ed il maggio dell'anno

scorso 16.000 persone, il piu bel fiore della nostra popolazione, lascia-

rono le sponde dell'Irlanda. Questo esodo rappresenta la partenza di

braccia vigorose da circa una dozzina di parrocchie, e la distruzione

di una mezza dozzina di citta; tutto considerate, e una perdita piu

grande che quella cagionata da una guerra.

La questione da considerarsi e se la catastrofe debba continuarsi

a ripelere di anno in anno. II Governo ha bisogno di emigrant! per
il Canada e 1'Australia. In molti luoghi i maestri delle scuole ed i

direttori ed impiegati di posta sono agenti attivi per Temigrazione.
Da quasi 60 anni il flusso dell'emigrazione e andato continuaniente

auraentando sino a ridurre la popolazione del paese alia meta di quel
che era prima del 1850. Le statistiche venute da Washington mo-

strano che nel corto spazio di 20 anni non meno di 920.000 uomini

e donne emigrarono dall' Irlanda nei soli Stati Uniti. Di questi 83

per cento erano nel fiore delPeta, fra i 15ei35 anni, mentre in

Irlanda all'ultimo censimento 1'intero totale di persone di questa eta-

era soltanto di un milione e mezzo; di modo che la perdita della

giovine popolazione del nostro paese, in questi ultimi vent'anni, fu

piu della meta della nostra presente popolazione adulta nel fiore del-

1'eta. Questa e davvero una crisi seria nella vita di una nazione !

Tuttavia, la recente legislazione agraria, lo stesso Governo locale

posto nelle mani del popolo, 1'aumento delle societa di temperanza,

il risveglio industriale, il movimento per la lingua irlandese sono

cause che hanno potentemente contribuito ad ispirare la fiducia nelle

nostre proprie forze, il rispetto di se, ed a risvegliare e disciplinare

le energie del popolo; di modo che possiamo ragionevolmente nutrire

speranze di prosperita per il paese, se la popolazione giovane rimane

in patria e partectpa alia riedificazione della nazione. L' Irlanda in

questo momento non pud esporsi a perdere uno solo dei suoi figliuoli.
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Mettendo da parte la perdita economica per il paese, bisogna riflettere

che remigrazione di ogni adiilto e sempre il ritiro di un soldato dalle

file della nazione, mentre la battaglia per 1'esistenza rurale precede
innanzi. Qaesta fatale emigrazione fa sanguinare il nostro paese 6no

alia morte. Ancor un po' di tempo che questo proeesso continui, e la

morte della nazione e inevitabile. Prima vi era come scusa, per la-

sciare la patria, la necessita. Noa e cosi ora. In queliempo il popolo

era schiavo e indigente nelle sue proprie terre. II Governo di un

paese diceva Stuart Mill i cui abitanti 1' abbandonano perche

non vi si puo vivere e per questo stesso fatto giudicato e condan-

natos. Egli dichiara inoltre che nessun paese puo essere governato

contro i desiderii della maggioranza de' suoi abitanti. Questo e cio

che e successo e suceede tutt'ora al nostro povero paese, senza resi-

stenza o protesta, da parte nostra.

Oggi, per ragione di concorrenza e di educazione, ]e probability di

fy.r fortuna all'esfcero sono poche, laddove in patria sono migliori ora

che nei tempi lontani. La legislazione presente ha gia fatto qnalche

cosa, ed in un awenire prossimo fara ancor piu per far progredire lo

stato economico e sociale della popolazione. Speriamo e preghiamo cha

gli sfurzi di S. E. il Cardinale Logue e dei Yescovi possano prevalere

contro 1' insid ; osa devastazione del nostro paese e che un popolo felice

e contento possa ancora essere ricoverato entro i lidi de' suoi mari.

2. Ma questa felicita o contentezza non prenderanno mai corpo

sino a che non venga fatta giustizia in questo paese sul proposito

delle tasse. Una Commissione Reale, composta in maggior parte d'in-

glesi, ha dichiarato che la tassazione dell' Irlanda e grandemente in-

giusta se viene paragonata con quella dell'Inghilterra. L' Irlanda paga

presentemente di tasse due milioni di sterline piu di quello che do-

vrebbe giustamente pagare, e durante questi ultimi sei anni le furono

imposti altri milioni di tasse in piu della comune. Quando 7 anni fa

la relazione fu firmata, la spesa del Eegno Unito ammontaya a lire

sterline 90,000,000 ;
mentre 1'anno scoiso, come conseguenza della

guerra dell'Africa del Sud, si elevo alia somma portentosa di lire

sterline 178,000,000. Dichiarava inoltre che il sistema d'imposte di

un paese ricco come la Gran Brettagna pesa ingiustamente e dura-

mente su di un paese relativamente povero come 1' Irlanda. Dopo la

esposizione di questa imposta esorbitaiite, venne dichiarato difficile

di mantenere il presente sistema finanziario senza dare un ccmpenso
ai pagatori di tasse irlandesi. Invece di un ccmpenso per le ingiustizie

passata ci hanno buttato addosso tasse maggiori e i periti in materia

di finanze hanno dichiarato che &e non si porta un po' di sollievo alia

nostra paralizzata condizione economica, il paese sara trascinato nelle

rovine del fallimento. Questo e stato il resultato dell'unione coll'In-
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ghilterra dopo un secolo di esperienze : ingiustizia finaEziaria, tassa-

zione ineguale e Governo rovinoso. La considerazione del nostro stato

presente aggiunge interesse alia saviezza ed antiveggenza del grande
difensore del torismo inglese, il dottor Johnson, il quale disse ad uno

che gli parlava degli artificiosi politic! che proponevano allora 1'unione

fra 1'Inghilterra e 1'Irlanda. * Non unitevi con noi : Noi ci uniremo

con voi per derubarvi !

3. In questi ultimi anni si ere leva che il Governo avesse un serio

d^siderio di metter fine agli abusi commessi contro i cattolici nella

faccen da dell'educazione super iore. Sarebbe troppo lungo 1'analizzare

la natura ed il numero delle nostre limitazioni civili, ma e un fatto

ormai noto a tutti che il grosso in generale del popolo irlandese e

escluso dai benefizii dell'educazione universitaria, e che 1'Irlanda e,

come viene ammesso da tutti, la nazione civile piu in ritardo del

mondo in fatto di educazione superiore. Yi e un'universita fondata

col frutto delle passate spoliazioni, e che ha. per iscopo espresso di

favorire gl'interessi della religione riformata, e di cancellare, come

essi credevano, fino all'ultimo, ogni vestigio dell'antica fede cattolica

praticata dal popolo perseguitato. Ora, benche innalzato nel loro centre,

questo monumento di persecuzione o di superiorita che sia, non vien

mai attaccato dai cattolici. Essi non richiedono per loro questa isti-

tuzione, quantunque sia stata fondata e dotata colle proprieta seque-

strate della Chiesa cattolica, e sia mantenuta a benefizio di una pic-

cola minoranza del popolo.

Tuttavia nessuno di noi si oppone ad essa, ne vogliaino sia di-

strutta. I cattolici chiedono solamente di essere trattati alia pari coi

protestanti, e questa richiesta e stata riconosciuta giusta. Tutti i mi-

nisteri inglesi che si sono succeduti 1'uno all'altro, come pure gli

uomini di stato inglese in questi 40 anni scorsi, hanno aminesso an-

ch'essi 1* ingiustizia di questo trattamento, e pure i soprusi riman-

gono tali quali. Basta il trattamento di questa importante questione

a dimostrarci 1'inefflcienza e la colpevolezza del Governo. Due anni

fa il sig. Balfour dichiaro essere dovere del Governo di disegnare uno

schema per conoscere e provvedere ai bisogni dei cattolici. Egli e

ora primo Ministro
;
e che cosa ha fatto egli mai ? come pud egli li-

berarsi dalla mallevadoria di proporre una soluzione a questo pro-

bkma? Perche non si fa nulla? La ragione e ben nota a quelli che

capiscono, perche ora come per il passato, il Governo d' Inghilterra

s' inchina davanti ad una minoranza arrogante che sente il potere

scivolarle dalle mani e che non si arresta davanti a nessun ec-

cesso quando si tratta del loro odio e della loro gelosia contro la fede

cattolica. L'opposizione degli orangemen dell'estrema tiene in timore

il Governo inglese. Essi sono una piccola minoranza, nascosti nella
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punta settentrionale dell'isola, i quali colle loro violenze ed eccessi

sono riusciti per generazioni e generazioni a tenere il paese sempre
in tumulto. Si dice anche che vi sono due o tre membri del Governo

-che sono opposti ad accordare qualsiasi concessione, benche giusta,

ai cattolici
;
mentre la maggioranza e favorevole ad agire equamente,

se non generosamente. A fine di non inoorrere nel pericolo di dover

ricevere le dimissioni di questi due o tre membri, questa grande que-
stione restera sospesa indefinitivamente e le giuste richieste del popolo
irlandese saranno di nuovo trascurate. Essi non vedono che una simile

condotta fa il giuoco di quelli che pretendono che il Governo auto-

nomo e il solo rimedio pet i mali che ci colpiscono, poiche, mancando

ogni provvedimento, il Governo inglese si confessa da se stesso, innanzi

all'universo come non volonteroso, ovvero incapace di allontanare e

distruggere un sopruso riconosciuto grave, che avvelena 1' intera

vita della nazione ed una barriera insuperabile, posta fra il popolo
irlandese e lo sviluppo industriale e la prosperita.

( Continua)

OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE

Acta Reg. Scient. Universitatis Hung. Anni MDCCCCII-
III. Fasc. I. Beszedek melyek a Budapest! Kir. Magy. tudomanyegye-
tem MDCCCIII-IV. Tanevi Rectora es tanacsanak beiktatasakor 1903.

Szeptember 15-en Tartattak. II. A Budapest! kiralyi Magyar tudo-

many egyetem ujjaalakitasanak CXXIII. ^vforduloja Alkalmabol. 1903.

evi majus ho 13 an tartott. Unnepe. Budapest, 1903, 8, 150; 106 p.

Actesio P. Liberia e divorzio. Osservazioni sul discorso dell'on. At-

tilio Brunialti pronunciato in Asiago il 21 settembre 1903. Vicenza, tip.

S. Giuseppe, 1904, 108 p.

Bas G. Attrcwerso i manoscritti. Studio di una cadenza dell'ottavo

modo di Dom A. MOCQUKRAU. I segni ritmici dei nuovi Manual! gre-

goriani. Roma, Desclee, 1904, 16, 32 p.

Baumstark A. Liturgia romana e liturgia dell' Esareato. II rito

detto in seguito patriarchino e le origin! del Canon Missae, romano.

Ricerche storiche. Roma, Pustet, 1904, 8, 192 p. e 2 tav. L. 1.

Budapest! (A) Kiralyi magyar iudomdny egyetem Almanachja az

MDCCCCII-III. tanevre. Budapest, 1903, 8, 250 p.
- Id. Tanrende az MDCCCCIII-1V taney. Elso-masodik felere. Bu-

dapest, 1904, 16, 112 p.

1 Non essendo possibile dar conto delle molte opere, che ol vengono invlate, con qnelU
sollecitndiue che si vorrebbe dagli egregi Autori e da noi, ne diamo intanto un annunzio

Bommarlo che uon importa alonn gladizio, rlserbandooi di tornarvi sopra a seoonda dell'op-

portnnita e dello sp&zio conceaao nel perlodioo.
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Caroglio G. sac. I beneficii parrocchiali e la nuova agricoltura.

(Bill, della Riv. di Agric. VII}. Parma, Fiaccadori, 1904, 16, 150 p. L. 0,70.

Capecelatro A. card arciv. II seminarista secondo la scuola del

Vcmgdo. (Bill, scritturale). Roma, Soc. di S. Girolamo, 1904, 16, 68 p.

Charruau J. Aux jeunes filles vers le Mariage. Paris, Douniol,
1904, 16o, X-402 p. Fr. 3,50.

Colomer B. La Billia e le teorie scientifiche. (Scienza e Religione}.

Roma, Desclee, 1904, 16, 68 p. L. 0,60.

Del Chicca C. DelVamor del Petrarca per Madonna Laura e se

esta fosse un mito o cosa viva e altre piccole questioni. Pisa, Orsolini,

1904, 8, 60 p.

Dell'Acqua C. Di S. Pio V Papa, insigne fautore degli studi e,

degli studiosi. Note e ricordi storici pel IV suo centenario genetliaco.

(17 gennaio 1904) Milano, Cogliati, 1904, 8, 114 p. L 2,50.

Handmann R. S. J. Geistliche Ubungen des heiligen Ignatius von

Loyola. Aus dem spanischen Originaltext ins Deutsche iibersetz. Mit

Anmerkungen und Erklarungen des R. P. Johann. Roothann. Regen-
sburg, vorm. Manz, 1904, 8<>, p. XL.-302. M. 4.

Leonard! S. S. I. II Ouore divino studiato ne.Ua sna figura piit

lella (L'antico Giuseppe). 2. ed. Bologna, tip. arciv., 1904, 16, 152 p.

Parrino F. F. La Messa greca spiegata al popolo, con due tavole

e dodici illustrazioni. Palermo, Boccone del povero, 1904, 16, XVI*
101 p. L. 0,60. Rivolgersi all'Autore via Tornieri, 19, Palermo.

AStre pubblicazioni pervenute: Varieta. ARDU-ONNIS E. Gli Heihei-Pe-

lasgl in Sardegna. Nota per 1'Etnologia comparata del Sardi. (Estr. dagli Atti

della Societd Romano, di antropologia X, 1-3) Roma, 1904, 8", 42 p. BORRI L.
Note di spettroscopia (III*). Sui caratteri ottici del pigmento muscolare. (Estr.
Atti R. Accad. fcienze di Modena). Modena, Soliani, 1904, 4, 8 p. e una tav.
- CAMPELLO DELLA SPINA P. S. Gregorio Magno. Pensieri tratti dai

suoi Moral! . Roma, Pustet, 1904, 24, 72 p. L. 0,50 CAPPELLAZZI A.
sac. La critica e la scienza. Milano, Osservatore cattolico

, 1904, 1(3" ''->

CHIZZONI F. Surjli spazii lineari contenuti in una varieta algebrica a piii

dimensioni. (Estr. dalle Mem. della R. Accad. di Scienze in Modena. Ill, 5. Sez-

di Scienze'). 8", 4 p. Detto. Numero dei punti doppi di una rigata della spa-
zio a quattro dimensioni. Ivi. 6 p. COitTINI Gr. F. Parrocchia e comune.

Imola, Ungauia, 1901, 24', 16 p. L. 0,10. Detto. Le Confraternite e lo Stato.

cs. 21", 24 p. L. 0,10. Rivolgersi alia libreria Raccagni, Imola. GrARO-
FALO P. Narcisso e la sua allegoria secondo i neoplatonici. Roma, 'Forzani,

1904, 16, 16 p. PARLATI F La missions sociale del Clero. Cefalu, 8. Gus-
sio. 1904, 16", 32 p ROBERTO DA NOVE, capp. Democrazia cristiana e

scienza moderna. Conferenza. Vicenza, tip. S. Giuseppe, 1904, 8, 24 p. SALA
A. La critica del libero pemiero. Milano, Boniardi-Pogiiani, 1904. 16. oil p.

SAVIO C. F. can. L'ayrimensura nelle Regioni piemontesi (secoli XI-XV)-
Saluzzo, tip. vescovile, 1903, 16% 24 p. SURBLED. Le spiritisme devant la

science. CExtr. de la Science catkol. 1904). Arras, Sueur-Charruej', 8, 38 p.

TRINKO G. sac. Divagazioni cosmologiche intorno alia natura dei corpi. Let-

tura tenuta all'Accademia di IJdme. Udine, Doretti, 1904, 8, 40 p.

Atti Episcopal!. DE MARTINO F. vescovo di Caiazzo. II cinquantena-
rio dell'lmmacolata e il giubileo straordinario. Lettera Pastorale. Napoli, D'Au-
ria, 1904, 8, 52 p.
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NOTE STORICHE E GIURIDICHE '

La legge delle guarentige, secondo la proposta fattane

dal Governo, era piu ampia che non la presente. Essa venne

ristretta dalla Commissione parlamentare, e ristretta anche

piu dalle discussion! del Parlamento. Chi guarda la pro-

posta del Governo (son parole dell'on. Bonghi) e la paragona a

quella della Commissione
;

chi gaarda come questa stessa

fu modificata attraverso la piu spinosa e faticosa discussione

che nella Camera sia stata fatta; chi la guarda nella forma

che prese da ultimo e fu promulgata, riconosce seriza diffi-

coltk come lo spirito e la lettera si vennero alterando via

via 2
. Nondimeno essa, per conseguire in qualche modo il

suo fine di assicurare agli occhi del mondo cattolico 1'eser-

cizio indipendente e libero deH'autorita spirituale del Pon-

tefice, dove sancire e sand di fatto 1'articolo settimo, che

rende assolutarnente immune da ogni intromissione di ufficiali

della pubblica autorita e di agenti della forza pubblica le resi-

denze abituali o temporanee del Pontefice, dovunque egli

vada, per poco o per molto, a stare : Nessun ufficiale della

pubblica autorita, dice la legge, od agente della forza pub-
blica pud, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi

ne 1

palazzi o luoghi di abituale residenza o temporanea

1 Continuazione. Vedi il quad. 1293, pp. 257-270.
2 Nella Nuova Antologia del 1 gennaio 1883, pag. 97.

1904, vol. 2, fasc. 1295. 33 24 maggio 1904.
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dimora del Sommo Pontefice, se non autorizzalo dallo stesso

Pontefice.

II quale divieto, come dicemmo nella conclusione del pre-

cedente paragrafo
]

,
se non presuppone apertamente 1'estra-

territorialita della residenza pontificia, sancisce senza dubbio

ed afferma, secondo che concede lo stesso prof. Scaduto 2
,

1'assoluta inviolabilita di quella residenza. Ora che la resi-

denza pontificia si dica estraterritoriale riguardo allo Stato

italiano, ovvero si ritenga essere assolutamente inviolabile

da parte del medesimo Stato, importa poco o nulla, essendo

manifesto che Tuna prerogativa vale 1'altra, quanto alle con-

seguenze ed agli effetti giuridici che se ne derivano.

II primo e principale effetto della estraterritorialita di una

residenza e di sottrarla alia giurisdizione civile e penale dello

Stato, ne' cui limiti essa si trova. Ora questo appunto, riguardo

al Vaticano, fa 1'assoluta sua inviolabilita, sancita nel citato

articolo.

Che tale fosse il concetto del Governo italiano nel sot-

toporre quest'articolo alia sanzione del Parlamento, rilevasi

dalle dichiarazioni fatte alia Camera dall' on. Lanza, allora

presidente del Consiglio de'ministri : La persona del Pon-

tefice, riconosciuto Sovrano, sacro ed inviolabile, abbisogna,

per mantenersi libera ed indipendente, di essere assicurata

nella sua residenza contro qualunque molestia, e fatta esente

da qualunque autorita o giurisdizione dello Stato. Per questo

motivo 1'articolo [7] dispone che i luoghi dove il Pontefice

risiede o abitualmente o anche temporariamente, vanno im-

muni dalla giurisdizione del Regno al pari delle residence

di sovrani esteri che si trovino nello Stato 3
.

' Quad, cit, pag. 269.
2
Guarentigie pontificie. Torino 1884, pag. 157.

8 Atti ufficiali. Camera de' deputati, Tornata del 9 decembre 1870,

pp. 3-4.
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Posta Yassoluta inviolabilita del Vaticano, indubitata-

mente sancita nella legge delle guarentige, 6 manifesto che

nessun tribunale ad esso estraneo puo seriamente ed effi-

caeemente giudicare degli atti e de' fatti intervenuti en-

tro i limiti di quel territorio inviolabile. II tribunale civile o

penale che si attribuisse tale competenza, si metterebbe nella

condizione assurda e ridicola di un tribunale competente a

giudicare di una causa con impossibility legale a procurarsi

i mezzi per riconoscerne il merito e ad usare la forza per

eseguire la sua sentenza.

Un testimone per nulla sospetto, il gia nominate on. Bonghi,

cosl si espresse al nostro proposito : Colle immunita, delle

quali [la legge delle guarentige] ha circondato la residenza

pontificia, gli ufficii pontificii, le persone pontificie, essa ha

levato ogni modo a un'autorita giudiziaria qualsiasi, estra-

nea al Vaticano, d'istruire un processo, o di eseguire una

sentenza. Questa non potrebbe n6 rovistare registri, n6 citar

testimonii di atti e fatti intervenuti nel Vaticano. L'ostacolo

di eseguire una sentenza sarebbe certo meramente di fatto,

quando il tribunale, giudicato un atto o fatto intervenuto

fuori del Vaticano, si trovasse impedito dall'eseguir la sen-

tenza da cio che il reo si fosse rifugiato nel Vaticano... Ma

quando trattasi di atti o fatti, intervenuti nel Vaticano, Tosta-

colo e reso di diritto dalla disposizione della legge stessa,

la quale non si puo supporre che volesse due cose contrad-

dittorie, come sarebbero queste: Tuna, che airautorit& giu-

diziaria italiana spetti in tali casi di giudicare; Taltra, ch'essa

per6 non debba avere i mezzi di farlo ragionevolmente *.

Nel medesimo senso spiegarono Tarticolo settimo della

legge delle guarentige altri giuristi italiani
2

. N6 altrimenti

1 Nella gia citata Nuova Antologia, pag. 104.
2

Cf. GIOBBIO, op. cit., pagg. 175-176.



516 L'ESTRATERRITORIALITA

rintesero i commentatori di altro nazionalita, fra i quali il

Geffcken. Questi, premessa la giustissima osservazione, che

le due potesta di giudicare e di eseguire sono nellaloro origine

e nel loro scopo inseparabili ,
e che percio la pubblica au-

torita o possiede ambedue i poteri, o non ne possiede nes-

suno
,
cosl scrive dell'impossibilita legale, in cui si trova la

pubblica autorita italiana d'eseguire una qualsivoglia sentenza

ne' limit! del Vaticano : Non si tratta gia di un impedi-

meato di fat to, che non si puo togliere di mezzo per riguardi

d'onore
;

si bene dell'articolo 7 della legge delie guarentige,

il quale, vietando agli ufficiali della pubblica autorita 1'in-

gresso nella residenza del Pontefice, senza il consenso di

lui, rende alia medesima autorita impossibile 1'esecuzione di

ogni sua sentenza contro le persone o le cose che si trovano

nel Vaticano. Conchiude quindi con le seguenti testuali

parole : La residenza papale e estraterritoriale; perch6

soltanto la estraterritorialita conferisce, secondo il diritto

odierno, il privilegio di escludere ogni atto della pubblica

autorita: il Vaticano, con tutto cio che vi e dentro, e sot-

tratto all'aziune de' tribunal! dello Stato, nello stesso modo

che una nave da guerra estera, la quale entra in un porto

italiano }
.

Mi sc la leg^e toglie a' tribunal! italiani la facolta di in-

gerirsi nelle cose e nelle persone spettanti air interno del

Vaticano; egli 6 chiaro cli'essa suppone spettare una tale

ingerenzi all'autorita del Pontefice, il quale per conseguenza

pu6, abuesio nel suo Vaticano, giudicare e sentenziare da

so, o per mezzo de' suoi delegati 7
e istituire tribunal! a tal

uopo. Per negare cio, bisognerebbe ammsttere che nell' in-

terno del Vaticano, ciascuno possa fare e patire offesc nella

1 Die vMkirrecJitliche Stellung des Papstes. Berlin, 1885.
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persona e nelle cose sue, senza che siavi chi gii renda giu-

stizia. Anche cio nota il Bonghi, scrivendo : Noi non dob-

biamo volere che questo Vaticano, in cut non possiamo en-

trare, e da cui altri non vuole uscire, diventi un inferno

per quelli che vi stanno dentro rinchiusi. E tale divente-

rebbe, se il Pontefice non avesse il diritto d'esercitarvi le

funz-ioni proprie di qualunque Governo od amministrazione,
nei limit! in cui cio sia dalla sua posizione richiesto e pos-

sibile 1
.

Siouro di questo suo diritto, il Santo Padre Leone XIII

di f. m. con Motu proprio del 25 maggio 1882 istitui, nell'in-

terno del palazzo del Vaticano, tribunal! per decidere in prima
e in seconda e, dove occorresse, anche in terza istanza, le

controversie che potessero insorgere tra privati addetti al

servizio della Santa Sede e le varie amministrazioni della

medesima. II motivo di siffatta istituzione si trova nettamente

spiegato nel seguente paragrafo del documento pontiffcio :

Poiche, oltre i rapporti economic! e disciplinari della Nostra

casa pontificia, possono aloro riguardo insorgere controversie

e contestazioni, provenienti da contratti o quasi contratti,

e fondate sopra titoli di giustizia, Noi, non potendo in simill

questions di ordine interno ammettere V intromissione di

estranee autoritd, e volendo che no a sia preclusa la via al-

resarne giuridico delle rnedesime, stimiamo necessario di

provvedere al retto corso della giustizia, in quella misura

e in quella forma che ci viene consentita dalle angustie della

Nostra situazione 2
.

Dove, giova osservare, che il Pontefice non fece cosa del

tutto nuova, ma compi soltanto e perfeziono un' istituzione

gia esistente nel 1882, e in pieno vigore, anche prima ch'egli

ascendesse il trono di Pietro. Esistevano infatti anche allora

tribunal! palatini, presieduti dal Maggiordomo di Sua Santita,

^ destinati appunto a giudicare le cause delle persone addette

1 Nella citata Nuova Antologia, pag. 111.
2
LeonisXIIl, P. M. Acta, Ed. Vaticana, Roma 1884, vol. Ill, pag-. 75.
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al servizio della Santa Sede per atti da loro compiuti in tale

qualita. Basta consultare in proposito i regolamenti del Corpo
della Guardia nobile, della Guardia palatina, de' Gendarmi

pontificii ecc. l
.

XII.

Di rincontro a questo atto di sovranita pontiflcia e con-

traddicendo apertamente alle solenni dichiaraziorii del Go-

verno italiano, da noi sopra riferite, la Corte d'Appello di

Roma con sua sentenza del 9 novembre 1882, afferm6 che

il Vaticano non aveva punto il privilegio dell
;

estraterritoria-

lita
;
ch'esso era quindi soggetto alia giurisdizione de' tribu-

nali italiani, i quali erano per cio stesso competenti a giudi-

care i litigi avvenuti entro le sue mura.

La strana sentenza fu fondata dalla Corte sopra un prin-

cipio manifestamente falso, che cioe le guarentige pontificie,

sancite con la legge del 13 maggio 1871, non derogavano

punto al diritto comune ora vigente in Italia, diritto, il

quale esige, che le inviolabili ragioni del mio e del tuo, quali

che sieno le contingenze di spazio, di tempo e di persona,

siano a tutti in egual modo guarentite coirautorevole pro-

nunciato di giudici dal Re istituiti
2

.

Possiam ben dispensarci dal dimostrare la falsit& di questo

principle, ripudiato anche da'migliorl giuristi liberal! italiani,

1 Cf. SODERINI, op. cii., pag. 20. Abbiamo ricordato qui i punti prin-

cipali deH'argomento trattato gla a suo tempo nella Civilta Caitolica

(Serie XII, Vol. I, pp. 388-399). Intorno la medesima questione hanno

pure scritto il GABBA, I tribunali vaticani e il Sommo Poniefice, in Foro

italiano, VIII, I, 6G4:
;

il MIRAGLIA, / tribunali vaticani e la leyge delle

guarantigie, in Atti della regia accademiti di Napoli, 1884
;

il CORSI, La
condizione attuale della Santa Sede, in Legge, 1886, I, 786

;
il GEIGEL,

Das italienische Staatskirchenrecht, 13; il GEFFCKEN, op. cit., ed altri. La
letteratura sulla qaestione presente e riferita dallo SCADUTO (Gaarenti-

gie, n. 36],

a
II testo della sentenza e riferito dal CASTELLARI, La Santa Sede,

Part. II, Milano 1903, pp. 397-408 e dal DE OLIVART, II Papa, gli Stati

della Chiesa r, V Italia. Trad. ital. Kapoli 1901, pp. 259-279.
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II prof. Castellari, e. g., cosi scrive: Lo Stato italiano, che

non poteva, come non puo nascondersi, le esigenze special!

imposte dalla eccezionale condizione del Pontefice, Capo su-

premo della Chiesa universale, cerco di risolvere il problema
ereando al Papa una posizione privilegiata. Ed a tal uopo
fu studiata, discussa ed approvata la legge 13 maggio 1871,

che ebbe appunto per oggetto principale quello di assicurare

per mezzo di privilegi e guarentige eccezionali il libero eser-

cizio della potesta spirituale del Pontefice *. Ed il prof. Sea-

duto, sebbene con linguaggio poco accurate, pure ammette

che le guarentige sono certamente una violazione (sic) del

diritto comune e che la maggior parte della Sinistra stessa

non si dissimulava la necessity di darle 2
.

Nel resto il principio del diritto comune, invocato dalla

Corte d'Appello di Roma, ripugna, non soltanto allo spirito

della legge delle guarentige ed allo scopo per cui essa fu san-

cita, ma eziandio alia stessa sua lettera. Infatti, neir ultimo

articolo, ch'e il 19, il legislatore dichiara espressamente, che

in tutte le materie che formano oggetto di detta legge, cessa

di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto
sia contraria alia legge medesima . Se fosse altrimenti, se

cio6 nel concetto del legislatore, con le guarentige concesse

al Pontefice, non si fosse fatta eccezione di sorta alcuna al

diritto comune, la legge stessa che le sand sarebbe un atto

jnendace ed una ridicola contraddizione 3
.

XIII.

Del gravissimo errore, commesso con T anzidetta sen-

ienza del 9 novembre 1882, s'avvide ben presto la mede-

sima Corte d'Appello, la quale, pochi mesi dopo, con nuova

1

Op. cit., Part. I, pag. 110.

2 Le Guareniigie pontificte, pag\ 389.
* Si legga a qnesto proposito 1'energica e magistrate protesta man-

data alle Potenze dall'Emo Card. Jacobini, Segretario di Stnto di S. S.,

nel DB OLIVART, op. cit., pp. 252-258.
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sentenza, non solo francamente ripudio 1'anzidetto falso prin-

cipio, ina solidamente stabili il principle opposto, rivendi-

cando al Pontefice una condiziohe giuridica sui generis, una

vera sovranita internazionale, un' indipendenza totale ed as-

soluta dallo Stato italiano, ed una estraterritorialita plena

e perfetta riguardo al Regno d'ltalia.

L'importante uuova sentenza porta la data del 16 giu-

gno 1883
7
ed essendo poco nota, merita d'essere qui ricor-

data integralmente nella parte che ci riguarda.

E fuori d'ogni possibile contestazione come la Santa Sede, istitu-

zione sui generis, alia quale non havvi altra paragonabile nel mondo
?

non trae la sua origine ne i suoi poteri dallo Stato, nel quale tiene la

sua stanza; e come tale, ne per 1'indole sua, ne per volere dello Stato

medesimo, ha dipendenza alcuna da questo. Essa e giudiee unico, su-

prerno ed insindacabile di cio che alia sua vita esteriore ed interfere

meglio convenga. Non bisogna confondere il diritto che esercita o possa

esercitare lo Stato circa gli effetti civili o temporal! delle disposizioni

della Santa Sede, con quello che si attiene alia propria egemonia di lei.

Ella e una potenza spirituale si, ma che necessariamente si esplica con

atti esterni, lo che costituisce la sua reale e visibile esistenza nel mondo,

ed ha persuaso gli Stati cattolici e non cattolici a riconoscerla come un

ente sovrano, capace a trattare con essa da pari a pari. Lo Stato, in

mezzo al quale essa si trova, puo averle decretato un decoroso trat-

tamento od appannaggio ... ma lo Stato non puo impor'e di questo ap-

pannaggio 1'accettazione, ne puo presumerla avvenuta per finzione le-

gale. senza disconoscere 1'essenza, la liberta, 1'indipendenza di lei in

cio che si attiene al suo proprio regime...

Dalle premes:; e considerazioni, tratte dalla natura tutta specialo

della Santa Sede e da' principii generali del diritto si raccoglie quanto fu-

tile argomento sia quello degli appellant* ,
allorche confondendo il suddiro

col rion suddito, 1'interesse dello Stato con 1'interesse altrui, la Santa

Sede con una qualunque istituzionc nazionale, affermano che le leggi

dello Stato ritiettenti il diritto pubblico interno spiegano i loro effetti

indipendentemente da qualunque accettazione, e anche malgrado il ri-

fiuto
;
mentre non havvi tVa i giureconsulti chi non sappia che le leggi

obbligano i sudditi e non quelli che sono fuori della sua giurisdizione poli-

tica... Ora, per lo stesso nostro diritto pubblico interno, la Santa Sede.

che e quanto dire il Papa, nella sua qualita di vicario di Cristo, capo,

vesc'ovo e supremo regolatore della Chiesa cristiana, apostolica, uni-

v
r
er.sale, sebbene fisicamente si trovi in Italia, e qui, come in tutto ii
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mondo, eserciti la sua grarisdizione spirituale, pure in questa sua ona-

lita e fuori del Regno d' Italia '.

XIV.

La prerogativa che in questa sentenza, con tanta forza e

chiarezza, si attribuisce alia Santa Sede ed al Papa, deve

per necessaria conseguenza attribuirsi anche a tutti i suoi

ministri ed ufficiali, i quali a lui solo sono responsabili de' loro

atti. Su questo punto non puo cader dubbio alcuno, dovendosi,

a piti forte ragione, asserire de' ministri del Papa quel che,

secondo il diritto internazionale, si asserisce de' ministri di un

ambasciatore qualunque accreditato presso di lui. L'inviolabi-

lite de I'ambassadeur, scrive il Vattel, se communique aux

gens de sa suite, et son independence s' dtend d tout ce qui

forme sa maison. Toutes ces personnes lui sont tellement

attaches, qu*elles suivent son sort; elles dependent de lui

seul immediatement, et sont exemptes de la jurisdiction du

pays, oil elles ne se trouvent qu' avec cette reserve 2
.

Trattandosi nel caso nostro di ministri, che a lui servono

di strumenti neU'esercizio del suo ministero, qualunque sin-

dacato o ingerenza di autorita estranea sui loro atti, ver-

robbe di necessita a ricadere sulla stessa persona del Papa
e ne distruggerebbe quindi 1' inviolabilita e Tindipendenza.

L' immunity personale de' ministri pontificii essendo con-

seguenza legittima e necessaria della indipendenza ed invio-

labilita del Sommo Pontefice, la legge delle guarentige non

poteva sancire 1'una, senza sancire al tempo stesso Taltra.

E la sanci infatti, decretando nell'art. 10", che gli ecclesia-

stici, i quali per ragione d'ufficio partecipano in Roma, al-

1'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa

Sede, non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna mo-

lestia, investigazione o sindacato dell'autorita pubblica .

1 Riferita dal CASTELLARI. op. cit., pag\ 572.

2 Le droit des gens... Tom. II. lib. IV, Parigi, 1835, pag. 394.
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E sentenza comune che, non solo gli Eminentissimi Car-

dinal! e gli alti Prelati della Curia, ma altresi tutti coloro,

i quali appartengono alle Sacre Congregazioni, o al Vica-

riato di Roma, sia come membri effettivi, sia come uffi-

ciali, partecipano alia emanazione degli atti del ministero

spirituale del Pontefice
',

e percio, se ecclesiastic!, godono
della predetta immunita. Diciamo ecclesiastici, poiche di essi

solo parla la legge. Quanto poi a' laici, investiti di qualche

ufficio ecclesiastico in Roma, la legge concede loro, se stra-

nieri, il solo privilegio dell' incolato, equiparandoli a' cit-

tadini italiani 2
.

XV.

Parimente la piena liberta del Sommo Pontefice sarebbe

illusoria, se con T immunita personale de' suoi ministri non

andasse congiunta al tempo stesso I'lmmunita locale de' Di-

casteri, delle Congregazioni cio6 e degli Uffizii pontificii, i

quali hanno la loro sede fuori del Vaticano e ne' quali gli

anzidetti ecclesiastici partecipano all'emanazioiie degli atti

del ministero spirituale della Santa Sede.

La necessita di concedere siffatta immunita locale fu chia-

ramente intesa e confessata dallo stesso Governo italiano,

tin dal 2 novembre del 1870. Con questa data, Ton. Rica-

soli, Presidente allora del Consiglio de' ministri, pubblico un

documento, nel quale fra le altre cose dichiarava solenne-

mente all' Italia ed alle Potenze, che u ad allontanare ogni

sospetto che 1' Italia volesse in alcun modo intromettersi nelle

faccende delle chiese straniere, il Governo di S. M., fedele

alle fatte promesse, credeva necessario attribuire le immunita

1 Cf. CASTBLLARI, op. cit., pagg. 386 e 623.

2 Cosi nel secondo paragratb del medesimo articolo 10 : Ogni per-

s ;)na straniera invcstita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle gua-

rcntige personal! competent! a' cittadini italiani in virtu delle leggi del

Kegno.
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consentite agli ufficli d'nna ambasceria estera anche agli

itfficii die sono al Pontefice necessarii per compiere il suo

ministero religioso *.

In conformity con questa dichiarazione, il Governo ita-

liano, un mese dopo, cioe nel decembre dello stesso anno,

presento al Parlamento il suo disegno di legge sulle guaren-

tige, in cui alFart. 8, E vietato di procedere per qualunque
motivo a visite, perquisizioni o sequestri di carte, document},

libri o registri negli Ufficii della Dataria, della Penitenzieria,

della Cancelleria apostolica e delle Sacre Congrego/zioni della

Santa Sede, investite di attribuzioni ecclesiastiche 2
. L'arti-

colo cosi proposto, nonostante la viva opposizione che in-

contro alia Camera da parte di alcuni deputati radical!
,
fu

finalmente con qualche leggiera modificazione nella dicitura.

approvato da' due rami del Parlamento 3
.

La legge pertanto oggi vigente attribuisce espressamente

F immunita locale agli Ufficii ed alle Congregazioni pontificie

rivestite di attribuzioni mQra,mentQSpirituali. La quale espres-

sione, come ben nota il prof. Castellari 4
,
non deve pigliarsi

in un senso esclusivo. II fatto, scriv'egli, che ad una Congre-

gazione di natura spirituale e con attribuzioni indubitatamente

spirituali sia stata aggiunta una qualche attribuzione tern-

porale, non basta a toglierle il privilegio. E ci6 per 1'ovvia

ragione, che il privilegio deirimmunita attribuita alle Con-

gregazioni e fondato sulla necessita di lasciare alia potesta

ecclesiastica il libero esercizio deH'autorita spirituale; ora

se, col pretesto che alcune loro attribuzioni non sono esclu-

sivamente spirituali, si potesse violarne I'immunita-, ognuno
vede che lo scopo della legge sarebbe frustrate .

1 Nella Relazione presentata al Re snllo scioglimento della Camera
de' deputati, causa la ricongiunzione di Roma , pubblicata dal SAREDO,
Codice ecclesiastico, pag. 8-15.

1 Cf. SCADUTO, Guarentigie pontificie, Appendice, Doc. 6, pag. 465.

8 Eccone il testo : E vietato di procedere a visite, perquisizioni o

sequestri di carte, documenti, libri o registri negli Ufficii e Congrega-
xioni pontificie rivestiti di attribuzioni meramente spirituali .

4
Op. Y., pag. 384.
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Nel res to, per quanto sappiamo, la legge e stata finora

egualmente applicata a tutte le Congregazioni ed a tutti gli

Ufficii pontificii, senza alcuna discriminazione o particolare

ricerca sulla natura delle singole loro attribuzioni. Ad onor poi

del vero, ci place aggiuDgere che il solo attentato che si ebbe

a deplorare contro la loro immunita fu quello commesso Fanno

scorso negli ufficii della Dataria apostolica da alcuni ufficiali

subaltern! del Fisco, i quali, ignorant! della legge, pretesero di

potere impunemente procedere ad un sequestro nelle stanze di

quel dicastero della Santa Sede. Se non che il loro operato fu

prontamente sconfessato ed annullato dalla pubblica Autorita,

col seguente decreto del Prefetto della Provincia di Roma, co-

municato a Mons. Pro-Datario dall'Agente delle imposte: II

sig. Prefetto della Provincia, in data 25 giugno 1903, ha accolto

il ricorso ed ha annullato gli atti esecutivi iniziati dall'esat-

tore, perch6 per gli effetti dell'art. 8 della legge sulle gua-

rentige 13 maggio 1871, il rnesso non poteva procedere ne' lo-

cal! della Dataria, che e un Dicastero della Santa Sede.

XVI.

A prevenlre ogni equivoco, osserviamo da ultimo che

col citare, in questo e nel precedente nostro lavoro, la legge

delle guarentige, non abbiamo per nulla inteso di approvarla,

quasi che, contro 1'autorevole giudizio datone piii volte dalla

Santa Sede, noi reputassimo che 1' indipendenza, la quale

si afferma essere con quella legge assicurata al Sornmo Pon-

tefice, sia la sola che gli e dovuta e gli bisogna. Essa e

molto imperfetta, poich6 non e indipendenza stabile ed effet-

tiva, ma precaria e subordinata al talento altrui. Sanno i let-

tori nostri quel che noi pensiamo di siffatte guarentige d'in-

dipendenza, che, date al Papa da un Governo a lui ostlle,

non sono fondate sul giuridico e riconosciuto possesso di una

sua vera, propria ed effettiva sovranita. Lo dicemmo chiara-

mente"'piu volte, ne occorre qui ripeterlo. Molto meno poi 7
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con T invocare quella legge, abbiamo inteso, o voluto dare

ad iutendere die la causa e quindi la misura delle preroga-

tive, di cui gode 11 Pontefice romano nello stato di spoglia-

zione, a cui ora e ridotto, sia la medesima legge sancita dal

Governo italiano. No ! Qualunque sia la condizione del Pa-

pato, la sola vera causa e Tunica legittima misura dell sue

prerogative non ista ne puo stare in veruna legge emanante

da un Governo qualsiasi, ma nella natura di Sovrano spiri-

tuale, ch'egli e, della Ohiesa cattolica. Da questa sovranita

a lui inerente nasce la sua assoluta immunita dalla potenza

del secolo
;

e quindi nascono tutte le prerogative e tutti i

privilegi richiesti a mantenerla e tutelarla. Puo una legge

riconoscere queste prerogative e questi privilegi e confer-

marli con sanzione politica, ma non puo crearli o costituir-

sene regola.

L'appello pertanto, die qui e altrove abbiamo fatto alia

legge delle guarentige, ha il solo valore di un argomento ad

hominem, di un argomento cio6 posto nelle mani de' difen-

sori della Santa Sede dallo stesso Stato italiano, quando san-

civa quella legge indipendentemente daH'accettazione del Pon-

tefice e, indipendentemente da questa, si obbligava nel co-

spetto di tutto il mondo civile ad osservarla e farla osservare.

La legge delle guarentige, approvata dal Re e dichiarata

a legge organica, politica e fondamentale dal Consiglio dj

Stato, costituisce un impegno solenne e pubblico del Regno

d' Italia, impegno, che agli occhi delle Potenze non perde

punto di valore per cio solo che il Papa si e giustamente

ricusato di riconoscerlo. Quindi fu sempre considerato come

un atto di grande insipienza politica, o, per usare le forti

parole del Bonghi, un errore madornale e per soprappiu

scipito
l

quello di qualsiasi Ministero, il quale, trascuran-

done la fedele osservanza, fornisse a' cattolici d' Italia e mas-

simamente a quegli degli altri paesi e a' loro Governi, la

'prova che la legge delle guarentige sia una lettera morta,

1 Nella Nuova Antologia del 16 ottobre 1891, pag. 7^2.
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la quale, neppure come legge interna dello Stato, 1'autorita

politica si cura di fare eseguire e rispettare.

Lo stesso prof. Scaduto confessa, che nella Camera, du-

rante la discussione della legge, prevalse il concetto che le

guarentige, prescindendo dalla lealta nel mantenere la poli-

tica tradizionale del Governo, fossero necessarie anzitutto

per assicurare le Potenze 1
. Per queste infatti, ed in gene-

rale per gli Stati aventi, o quasi tutti o in gran numero,
i sudditi cattolici, la questione della liberta del Papa e que-

stione anche interna, poich6 riguarda altresi la liberta di

coscienza de' loro popoli. Quindi non e dubbio, ch'essi ancora

sono in diritto di mescolarsi in questo negozio dell'osservanza

delle guarentige e di esaminare bene quanto pesino, e di

pretendere, che, se non si osservano, o non sono valide, si

trovi inodo di assicurare altrimenti la indipendenza pontificia.

La piena ed assoluta indipendenza del Romano Pontefice

e il baluardo della indipendenza della Chiesa e del sacerdozio

cristiano, e quindi della liberta delle coscienze cattoliche.

Senza di essa, il Capo della Religione non potra niai essere

ed apparire veramente libero nell' iraprimere il movimento

a tutto il corpo de' fedeli, ne potra mai, senza 1'estraterri-

torialita della residenza, la sua autorevole voce risuonare

liberamente dal Vaticano, come da cittadella notoriamente

inespugnabile ed inespugnata del Cristianesimo, ad indicare

a tutto il rnondo cattolico le vie della verita e della giu-

stizia. Ond'e che gravissimo e rigoroso dovere stringe tutti

i cattolici italiani e stranieri di adoperarsi con ogni mezzo

legale, perchfe tale piena indipendenza del Sommo Gerarca

della Chiesa, loro Padre e Maestro, sia stabilmente assicu-

rata ed efficacemente mantenuta.

4
Guarentigie pontificie, pag. 117.



IL GENERALE LAHOZ
1L PRIMO PROPUGNATORE DELLA 1ND1PENDENZA ITALIANA

(anno 1799) 4

Diventa capo dell' insurrezione delle Marche.

Ne' primi giorni di giugno (1799) il generale Lahoz s'in-

trattenne in Montegallo, tanto per rinfrancare s6 ed i suoi

delle fatiche e de' pericoli incontrati nella fuga, come per
intendersi col Cellini intorno le mosse e Tandamento della

guerra di riscossa contro i giacobini, che era il voto ed il

desiderio comune di tutti quei capi delle masse.

Ed appunto nel primo giorno di giugno, il generale Monnier

si parti da Ancona improvvisamente, e pigliando la via lungo
mare giunse a Fermo; d'onde, dato una parte dell'esercito

al comandante Pontavice per riconquistare le citta perdute
da Camerino a Macerata, o meglio per saccheggiarle barbara-

mente, egli continuandosi marina marina, capito improv-
visamente dinanzi ad Ascoli, dove s'erano trincerati gP in-

sorgenti di Donato de Donatis e di Sciabolone. Assail di pre-

sente la citta con cannoni, il giorno 4 giugno, la prese dopo
fiero ed accanito combattimento nelle strade e sulle porte delle

case, la saccheggio, condanno a morte i militi non fuggiti ;
e

dopo tanta prodezza
2
ripiglio di presente la via di Ancona ! La

1 Vedi quad. 1293 del 7 maggio p. p.
2 Da Ascoli cosi annunziava il Monnier (16 prairial) 4 di giugno :

... J'envoie au commandant de la place trois drapeaux pris sur les

BRIGANDS, pour etre brutes publiquement. Je pars demain pour An-
cone : les pays ou les REBELLES se sont portes, ont & pilUs de telle

maniere que je ne pourrais y subsister deux jours . MANGOURIT, I, 302.

E il signer CRIVELLUCCI (p. 227) fa de' sillogismi per chiarire, chi avesse

ragione tra i briganti che combattevano per la povera loro patria, ed i

giacobini che la saccheggiavano come turchi ! Ben inteso pero, che la
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flotta russo-turca, che dopo la presa di Corfu era comparsa
a' 17 di maggio dinanzi ad Ancona, si era diretta negli ultimi

giorni di quel mese verso Venezia, a fihe di rifoniirsi e pi-

gliarvi le istruzioni dal Suwaroff : a' 6 di giugno ritrovavasi

nelle acque Anconitane, ecco il perche della scorreria e del

pronto ritorno del generalissimo Monnier.

Ne il Lahoz, n6 il Cellini si trovarono dunque present! a

quella furiosa espugnazione e saccheggiamehto barbarico di

Ascoli. Ma del Lahoz furono nella citta rinvenuti annunzi e

lettere, i quali e le quali destarono tutte le furie de' suoi

antichi laudatori. In Ascoli fu scoperta a luce di sole Vini-

quita del generale Lahoz. Leggasi una carta, che fu tro-

vata nel petto di un soldato nemico boccheggiante : 6 fir-

mata Lahoz . Leggete: che cosa contiene? Queste pa-

ct role: Lasciate passare Luigi con le sue armi, egli si

rende all'assemblea dei comuni a sostegno della buona

causa. La buona causa! Quclle horreur! 4

mentalita del Crivellucci da ragione ai giacobini ! E una vera infamia !

Piu abile e piu grazioso il signer Dufourcq nel suo Regime jacobin
nota su questo pun to : Monnier ecrivait a Bertolio : Non vi sono or-

rori che costoro non abbiano commessi. Ripugnarebbe al mio cuore il

doverli descrivere. Vi basti per formarne un'idea die dei preti dirige-

vano i loro colpi. Ad un cotal brano di lettera scritta in italiano dal ge-
nerale Monnier manca la data, la fonte, I'originalita, il luogo, il desti-

natario... Pure il signer Dufourcq ha avuto 1'abilita di riferirla a p. 513

dell' opera citata: ^7 i si parla di colpi, diretti non gia da Sciabolone o

da Fra Diavolo, 116 da Monnier o da Bertolio, ma da preti, il perche la

citazione torna gradita a cotesto storiog'rafo ! In quanto poi al dispaccio

del Monnier, scritto da Ascoli a' 16 prairial, citato sopra, dove quel ge-

neralissimo che non era ne prete ne brigante, narra 1'orrido saccheggio
di Ascoli, operato da lui e da' suoi, il Dufourcq si contenta della euigma-
tica citazione seguente : Cf. Monnier a Mangourit, 16 pratile, (Man-

gourit, I, 301) . Non si puo negare ability a cotesto narratore del re-

gime giacobino in Italia!

1 MANGOURIT, I, 161-62. II Mangourit era uua lancia spezzata del

giacobinismo. Quando il Direttorio macchinava la spedizione di Napoli,

per ingoiarsi le ricchezze di quella opulenta citta, fermo di spedirvi

queH'uomo a fine di creare un pretesto per invaderla militarmente. II

marchese di Gallo, ministro napoletano in Parigi, cosi scriveva scon-

giurando al suo sovrano, 28 agosto 1798: ... Supplico il Re, nostro

Signore, con tutta 1'ansieta dell'animo di un fedele vassallo... di non
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Inoltre ne' proclami, affissi nella citta, del Cellini e del

Donatis furono lette queste parole: Abbiamo dalla nostra

parte un illustre profugo
] dalla causa de'francesi: il gene-

rale Lahoz . Non si richiese altro ! esclama il Mangourit.
A quella vista tutti i cuori furono sollevati dallo sdegno : ogni
dubbio era svanito : il Lahoz era divenuto il coscritto del

briganti !

2

Era tale 1'idea di valentla, che il nome del Lahoz por-

tava seco, che 6 mio convincimento non avere quella pas-

seggiata devastatrice del Monnier da Ancona ad Ascoli avuto

altro scopo se non quello di distruggere 1'ardimento e le

speranze, che la venuta di quel prode nel loro mezzo aveva

fatto nascere nelle masse de' nazionali. Ma si sbaglio : il fu

rore giacobino destava ne' popoli orarnai rinfrancati un furore

crescente in ragione diretta de' coloro misfatti.

Ed ora mi si para innanzi tutta una serie di azioni glo-

riose, tentate.da un giovine guerriero italiano in eta di 26 anni

contro i grassatori dell' Italia. Era egli il solo uomo di guerra,

ammettere assolutamente Mangourit. Se quest'uomo arriva a mettere il

piede nel regno, ancor che sia per quattro giorni, tutto e in pericolo, e

tufto e forseperduto . Dall'Archivio diplomatico e.privato della famiglia
del duca di Gallo; alia quale porgo i piu vivi ringraziamenti, per la

facolta concessami di scorrere alcune carte di quell'archivio veramente

prezioso.
1 E il proclama del De Donatis, di cui cita un tratto il Crivellucci

inconsapevolmenie a p. 213, nota 1 : II generate La Hoz e suo seguito,

faggendo dai francesi in vicinanza di Norcia, scrisse a quella truppa in

massa di venirlo a prendere e scortare in salvo
;
e stato da noi con-

Biderate... come un illustre emigrate . Questo proclama deve portar la

data degli ultimi di maggio.
1

MANGOURIT, ibid. Stupenda cosa e preziosa e la nota 8 di cotesto

autore, che dice cosi: Le general Lahoz avait forme un conseil mili-

taire dans Yarmee des brigands. La copie d'une de mes depeches a 1'am-

bassadeur Bertolio (era il satrapo di Roma), en date du 20 prairial

(S giugno), porte ces mots: Je viens de voir les actes de guerre de

Don Donate de Donatis, saisis a Ascoli. Lahoz nous traite de brigands

appartenant a la plus infame, des nations. La signature cont'rontee a

celle d'actes anterieurs a sa perfidie, est la meme. VOUBZ-LB A L'EX-
CRATIO'N DE.S ROMAINS! (pag. 32). Evviva Lahoz! Egli conosceva per

bene i suoi polli !

1904, vol. 2, fasc. 1295. 34 24 maggio 1904.
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die allora si trovasse nelle Marche, ma sprovveduto di sol-

dati, di armi, di cannoni; ed in quella vece aveva dinanzi a

se un esercito di un 4000 uomini, comandati da ufficiali scelti,

disciplinati, agguerriti, armati e forniti di ogni miglior ge-

nere di munizioni e di congegni di guerra : eppure nelio spazio
di soli due rnesi, egli li ridusse all'estreme angustie di uno

stretto assedio, e, se non fosse stata la mala fortuna, li avrebbe

costretti a metter giu le armi dalle mani, ed a piegare le

fronti superbe dinanzi alia forza vincitrice che era la sola

ragione intesa dai giacobini !

Verso i primi di giugno non trovo notizie del nostro ge-

nerale: dagli avvenimenti sembra ch'egli incaricasse Scia-

bolone d'inoltrarsi verso Ancona lungo la via Emilia
;
al

Vanni, d'invadere i paesi a occidente di quella citta, per

Macerata ed Osimo
; egli col Cellini e col Mattei attese a

chiudere il Monnier dalla parte di settentrione, e prese la

via di Pesaro.

A ;

7 del detto mese Pesaro era espugnata ed occupata dai

nazionali cisalpini
i

,
i quali nel giorno seguente tentarono una

fazione sopra Fano, ma furono respinti. Intanto per6 tutti i

paesi circostanti si erano levati a furore contro le autorita

giacobine e contro i giacobini francesi
;
e quindi con sem-

plice ma ardito movimento restarono libere Mondolfo, Monte

Alboldo, Corinaldo, e Monte Carotto. Furibondo pertanto il

generale Monnier, insieme col fedelissimo Pino, tenta allora

1 Le 19 (prairial) les insurges cisalpins se logerent dans la ville

de Pesaro, dont ils firent leur place de surete*. MANGOURIT, I, 193. II

riscuotersi a liberta che fece Pesaro nella mattina de' 7 giugno e nc-

cennato cosi laconicamente dai Mangourit; ma la narrazione di quel

fatto, come si legge nel Bonamini, e veramente stupenda. La citta fu

ricuperata per tin popolare movimento de' contadini capitaiiati dai par-

roco della vicina Villa di Calibano, che chiamavasi D. Sebastian*) Grandi.

1 quali, mentre i patriotti stavano con due cannoni guardando la porta
di Rimini, entrarono scaltramente per la porta opposta, e prendendo alle

spalle i patriotti col capitano francese Espanet, li debellarono e li cac-

ciarono in fuga, facendo prigioni molti gregari e pigliando tutti i can-

noni. Nella citta fu ricostituito il governo pontificio, 116 accaddero'sconci^

salvo il sacco che fu dato al ghetto. CASINI, p. 60-62.
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una riscossa o meglio una vendetta sopra Pesaro, e nel giorno

9 con soldati e con cannoni ne ordin6 1'attacco. Se non che

incontraro'no fierissima resistenza: tutti i Pesaresi erano in

armi, e pugnavano da prodi, in mezzo allo sparo dei cannoni

giacobini ed al rombo delle campane della citta strepitanti a

stormo. Per lo spazio di cinque ore durava il combattimento,

quando da' paesi vicini furono viste a concorrere nuove genti

al soccorso di Pesaro : a quella vista i generali Monnier e Pino

sonarono a raccolta, e ripresero fuggendo la via di Ancona l
.

Se a questi fatti d'arme si trovasse presente il generale

Lahoz, io non ho documenti per poterlo asserire 2
. Lui in-

vece rinvengo in Fano nel giorno 17 di giugno, d'onde piglia

le disposizioni per impadronirsi di Senigallia, e provvede a

far prigionieri i giacobini che si fossero presentati per di-

fenderla. E questo un periodo brillante, che posso docu-

mentare.

Infatti a' 17 di giugno mandava al Cellini il seguente di-

spaccio
3

:

1 MANGOURIT, I, 193-98, dove sono accumulate numerose e pazzesche

spavalderie sulle bravure dei generali Lucotte, Pino e Monnier... che

furono insomnia battuti !

Questo fatto glorioso per la citta di Pesaro e narrato alquanto di-

versamente dal Bonamini, che ne fu spettatore e parte. L'assalto e le

risposte durarono dalle 20 alle 23: i cannoni del Monnier lanciavano

palle, che oltrepassavano la citta, laddove i cannoni de' Pesaresi, ma-

neggiati dagli artiglieri cisalpini del Lahoz, a' quali alcuni Pesaresi

stavano addosso colle spade sguainate, fecero vera strage nelle file dei

giacobini. I quali non furono fatti indietreggiare, perche il Monnier

vide arrivare gl' insorgenti vicini, ma perche 1'ufficiale tedesco Loy,
accostatosi sopra una lancia con un cannone, incusse timore di un as-

salto per mare. Laonde il Monnier col Pino si ritrassero, dopo la per

dita di piii di 200 morti, e di molti feriti che furono trascinati in una
ventina di carri. CASINI, p. 65-6JS.

2 II Mangourit dopo narrata la presa di Pesaro e 1'insuccesso gia-

cobinesco, parla di lesi presa dal Lahoz alia testa di 800 briganti, e ri-

presa subito dall'erozco Pino con fuga del Cellini e del Lahoz (I, 197);

ma non arreca la data di questi fatti. II Dufourcq dice presa lesi dal

Lahoz nel giorno 1 giugno, il quale ribellava pure Macerata, Recanati,

e Castelfidardo : e cita 1'autorita del Mangourit!
3 Fuori : A sua Ecceilenza Cellini generale in capo deH'armata

napoletana. Al suo quartier generale di Monte Caretto .
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Caro Cellini Arrivato questa mattina in Fano, ho fatto si

eke si determina 1'attacco di Sinigallia, che avra luogo nella gior-
nata. Spero che domani sara in.nostro potere; ed allora nulla non
manchera alia nostra trappa : cannoni, truppa di linea imperiale e

russa esistento in Fano
; dunque fate coraggio ai nostri soldati. Ho

mandate 1'ordine al Mattei in Montalbodo di avanzarsi sulla strada

tra Fiumicino e Sinigallia per impedire la comunicazione con An-
cona. Fate poi tatto il possibile, accio March! Ajuti generale s'im-

padronisca della Torre di lesi : e state sicuro, che quegli nemici

che ritrovansi in quella valle sono tutti prigionieri. Yoi pure avan-

zate, ma non fate che dei falsi attacchi. Fano, li 17 (giugno). Viva

I'impsratore! De La Hoz .

Quanto dispacciava, altrettanto esegul ;
nel giorno se-

guente Senigallia era presa, ma il colonnello Mattei non ese-

gul gli ordini ricevuti, il perche i francesi poterono fuggire
e ricoverarsi in Ancona. Tanto annunziava egli nel giorno
18 al Cellini :

Caro Generate J Ho il contento di darvi la notizia della

presa di Sinigallia, fatta quest'oggi alle ore sedici dai Eussi, Tur-

chi, e trappa in massa. Yi avevo scritto di calare sopra lesi, non
so se 1'abbiate fatto; se non 1'avete fatto, fatelo subito. Sono molto

maravigliato, che la truppa di Montalbodo non si sia portata a Fiu-

micino, secondo gli ordini che avevo dati al colonnello Mattei. Quella
mancanza ha fatto si che li francesi fuggitivi di Sinigallia, che do-

vevano restare tutti nolle nostre man!, hanno avuto strada per fug-

gire. Questi contrordini sono cagionati da voler fare ciascuno di

suo talento. Oggi parto per Rimini, domani sard a Montalbodo, la

vi dard 1'istruzione per 1'assalto da farsi alia citta di Ancona. Ad-
dio. Sinigallia, 18 giugno 1799, alle ore 18. II vostro amico De
La Hoz.

P. S. Abbiamo preso sei pezzi di artiglieria, e molte muni-

zioni, abbiamo avuti poehi feriti
;

al contrario dalla parte del ne-

mici, molt! morti. Pubblicate suli'istante la nuova 2
.

1 Fuori : A sua Eccellenza il Generale Cellini lesi .

2 Questa relazione della presa di Senigallia differisce assai dalla

maniera quasi pazzesca, con cui la descrive il Mangourit : lotta per le

strade, sanguefreddo dei francesi, combattimeato per cinque ore, muri
di cadaver! inalzat! tra i combattenti, fuga dei francesi facendo sempre
fuoeo... (I, 202-205). Lepidissimo poi e il paragone che fa tra i Turchi
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Indi a due giorni, 20 del giugno, cosl scriveva allo stesso

in Serra S. Quirico dal bordo della nave ammiragiia :

Fate marciare sull'istante 600 uomini a Sinigallia, dove vi

sara il colonnello Mattei, e la truppa di Monte Caretto, nonche

quella della Romagna per difesa di quella citta, essendo stato ob-

bligato il Russo e i Turchi d' imbarcarsi, per fare uno sbarco tra

Fiumicino ed Ancon'a. Col rimanente della truppa farete un campo
trincerato a Serra S. Quirico, lasciando de' posti avanzati verso lesi,

la qual citta resa da noi evacuata, ramrniraglio russo vorrebbe che

i francesi facessero delle sortite, e s' inoltrassero nella montagna,

per poter tagliare loro la strada, e cosi diminuire la gnarnigione

d'Aacona. Regolatevi in conseguenza, prevalendovi anche di sei

cannoni, che sono a nostra disposizione in Sinigallia. Addio. Dal

bordo... '-.

*
* *

Dalla parte di Pesaro, dove trovavasi il Lahoz, le cose

come si e visto procedevano bene per lui, e male per i gia-

cobini del Monnier, il quale non aveva piu di terra libera

se non quanta se ne distende da Fiumigino al di la deU'Esino

sino ad Ancoaa. Egli si rivolse quindi dalla parte opposta,

e tento rappresaglie in Osimo, Recanati, Macerata. A' 16 di

giugno Recanati era stata occupata dal capobanda Gentili,

e Macerata presa dal Vami nel giorno innanzi 2
, II Monnier

entrati in Fano, ed i giacobini, relativamente al trattare i capi d'arte

della pittura : Les Francais conquerant 1' Italie, avaient ennobli leur

conquefe en s'emparant des chefs-d'oeuvre des arts : les barbares, en y
mettant le pied, les mutilerent et se reserverent les verroux, les serrares

et les bronzes . (I, 201). II Crivellucci darebbe ragione ai giacobini !

1

Queste lettere si trovano nell'Archivio Vaticano, Italia, Appendice

Epoca napoleonica, vol. XXVI. Sono copie, e stanno unite ad 1111.1 cin-

quantina di attestati al Cellini da quasi tutte le citt^i, per dove passo

ed opero nel tempo della guerra di riscossa contro i giacobini.
2 LEOPARDI, Autobiografia, 111-112. II Vanni benestante di Cal-

derola, dissero die era un buon uomo, ma se lo era, era pazzo ancora...

Entrando nei paesi atterrava gli alberi della liberta, abbatteva tutti gli

emblemi della Kepubblica, suonava le campane all'arme, e gridava Viva

Maria . II popolo correva a stormi, armato di quello che gli capitava

alle mani . Ibid.
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diede una battuta ai briganti nelle vicinanze di Osimo l ai

19 di giugno ;
e quindi, inforrnato della partenza della flotta

russo-turca (22 giugno)
2 lascia il Pontavice a dare il sacco

a, Recanati 3
;
ed egli rivoltatosi verso Ancona, corse a ripi-

gliare Fano e Senigallia 7
dove era rimasta poca gente alia

difesa, essendone partite le schiere russo-turche 4
. Indi inol-

tratosi lungo il Metauro entra per il Furlo e giunge ad oc-

cupare la citta di Cagli, e torcendo a sinistra occupa e sac-

cheggia Fabriano (27 giugno) e lesi (28 del mese) : per ogni

dove seminava morte e distruzione 5
. Ma i Pesaresi gli sfron-

darono subito quei facili allori : ai 2 di luglio si mossero con

100 cavalli e 300 tra insorgenti e marinari all'assalto di Fano,

e se ne impadronirono nel giorno seguente, costringendo a

fuga precipitata francesi e patriotti nel numero di piu di 200 6
.

In questo tempo il generale Lahoz trovavasi nella marca

di Fermo, probabilmente per trattarvi col Cellini e con altri

capi gl' interessi comuni della riscossa nazionale, e pigliare

le intese per il prossimo assedio di Ancona. E un fatto, che

il generale Monnier faceva le sue scorrerie per quelle parti,

dove il Lahoz non si trovava: cosi a' 2 di luglio esegui 1'ul-

tima fazione della presa di Macerata, dove entro nel giorno

seguente, e dove commise orrende barbarie alia testa di

1500 soldati, i quali con tutta proprieta di vocabolo merita-

rono il nome vero di briganti da essi falsamente regalato ai

1 MANGOURIT, I, 212, 304.

2 MANGOURIT, I, 212. II Bonamini parlando di quella partenza, os-

serva : Non si sa per qual cagione partite ed andate verso Corfu (le

navi turco-russe) ;
tutto che si dica, che il generale Lahoz n' avesse gran

parte . CASINI, p. 72.

3 A' 26 di giugno il Pontavice saccheggio Recanati, e col pi la citta

con una imposizione di guerra di molti cavalli e buoi e di quattordici

mila scudi, pagabili (i. e. pagandi) nel termine di 24 ore >^ . LEOPARDI,

pag. 121.

k Cio loro riuscl senza molta difficolta nel giorno 23 o 24 di giugno.
Patirono anche in quell'occasione le dette citta immensi danni. BO-

NAMINI, p. 72. Le solite borie giacobinesche per quella presa si leg-

gono nel MANGOURIT, I, 214-16.
5
MANGOURIT, I, 223-234.

6 BONAMINI CASINI, p. 72; MANGOURIT, I, 236-37.
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difensori della loro patria : Si uccisero tutti quelli che s' in-

contrarono, si spar6 il cannone a mitraglia dentro le chiese.

Morirono 460 cittadini, e fra quelli il governatore Conven-

tuali. II saccheggio fu spietato, e nei giorni seguenti gli og-

getti rubati cola si vendevano qui (in Recanati) a prezzo
vilissimo *. Ed il Monnier dopo la gloria di un tal brigan-

taggio, corse ad Aricona a celebrarvi la festa de' 14 luglio in

mezzo agli inni massonici ed alle orgie dei suoi giacobini:

il generale Pino fu parte di quelle glorie e di que' gloriosi :

del sangue di Macerata egli aveva tinte le mani 2
.

Ma la figura del Lahoz destava tiinori neH'animo dei fedeli

giacobini, patriotti e francesi. Laonde il generalissimo Monnier

era tutto nel destreggiarsi a fine di distruggere 1' impressione
di quella paura. Infatti dopo la presa di Fano, egli scriveva da

quella citta al console Mangourit in Ancona, annunziando

co' suoi non facili trionfi la fuga da Senigallia del generale

Lahoz e la sua cattura operata dagli austriaci nella citta di

Pesaro 3
. II che era falso, non trovandosi allora in quella

citta n6 il generale Lahoz, ne gli austriaci ! Infatti, del primo
non si fa nessuna menzione dal Bonamini nel suo diario, se

non accennando indirettamente al sospetto che per avviso

del Lahoz la flotta russo-turca si allontanasse a volta a volta

dalle acque adriatiche
;

i secondi poi, non giunsero nella Marca

se non indi ad una quarantina di giorni
4

,
sebbene si trovasse,

1

LEOPARDI, p. 126.
?
MAN&OURIT, 1, 236 245. I lazzi giacobineschi, proferiti da cotesto

scrittore, econtro i pre.ii e contro i briganti, sono nauseabondi.B.AMANTE,
che per la presa di Macerata cita il Monitore di Roma! ne manco fa as-

sistere il Monnier alia presa deila citta (p. 199). Egli non ha letto n6 il

Mangourit, ne il Leopardi!
3 Tout cede 4 notre approche, mon cher Consul,... . Le fameux La-

hoz, fuyant de Sinigallia, a ete arrete a Pesaro par ses nouveaux amis .

J5 de' 5 messidoro (23 giugno). MANGOURIT, I, 215.
4 Sotto gli 8 di luglio il Bonamini cosi scrive : Dopo tanti giorni

d'invano aspettare la truppa austriaca... che ci fu promessa... nel ter-

mine al piu di 48 ore (passarono bene 48 giorni), finalmente comparvera
50 circa soldati ussari a cavallo, accolti dal nostro popolo coi maggiori

evviva, p. 74.
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almeno in Pesaro, un qualche ufficiale cesareo che attendeva

all'assestamento della pubblica amministrazione : della quale

pero tutti i membri erano cittadini pesaresi.

Cio non toglie, che lo storiografo dell'assedio di Ancona
ci mostri, verso i primi di luglio, il generale Lahoz, gemente
nelle career! di Pesaro, il quale negoziava a peso d'oro la

sua liberta, umiliato ma feroce come la belva che freme in

una gabbia di ferro : tutta fantasia del Mangourit !

4
II Lahoz

ebbe si veramente qualche piato con le autorita austriache;
ma cio riguardava il comandamento e il suo grado di generale.

E d'altra parte lo scaltro ex cisalpino aveva gia. ottenuto dal

duce supremo Suwaroff la conferma di generale in capo delle

genti nazionali. Del rimanente e egli probabile, che il capo

degFinsorgenti, il generale Lahoz, si lasciasse carcerare dagli

austriaci che non avevano csercito, e che avevan bisogno di

lui, come se fosse un pusillanime, od un oscuro condannato?

Ne inoltre poteva FAustria incriminare il Lahoz di avere

abbandonato la bandiera, perche egli non passo ai francesi

se non quando Milano e lo stesso castello con tutta la guar-

nigione si erano arresi ai francesi vincitori.

A ogni modo devo confessare, che io non trovo document!

sicuri, i quali mi indichino il luogo della dimora del gene-

rale Lahoz da' 21 di giugno a' primi di luglio. In quanto alle

sue operazioni, due cose sono certe: ch'egli ebbe dal Suwaroff

le patent! di generale supremo delle milizie dette degli insor-

genti; e che attese sempre alFesecuzione del suo disegno : di

espellere cioe dalF Italia o tosto o tardi i giacobini e i tede-

schi, e di operare Funita politica della nazione.

La prima cosa ci 6 attestata dal Cornell!, che era a giorno

di tutte le cospirazioni
2

;
e della seconda abbiamo un cenno

1 Le traitre Lahoz, emprisonne par le parti imperial, y negociait
sa liberte a tout prix, et, du fond de son cachot, la payait d'avance

par des conseils et des plans. II lechait dans sa cage, mais c'etait un

tigre qui, deux fois, s'etait elance sur ses maitres pour les devorer*.

MANGOURIT, I, 236.

2 Scrivendo di lui all' imperatore Francesco I, il Comelli cosi si

esprime: ... Le seul bonheur qu'il eut, ce fat de trouver dans le
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abbastanza significative nelle memorie di Roma, le quali ci

parlano di un congiurato che in quella citta attendeva al-

I'esecuzione del dis^gno del Lahoz l
.

Ai primi di luglio invece egli apparisce nella citta di

Fermo, dove si riunisce con vari capi delle masse nazionali,

attende alia fortificazione di quella citta, distribuisce nomine,

conferma le disposizioni gia prese da alcuni capi, pubblica

decreti, ordina leve di uomini e di contribuzioni, istruisce,

veste uniformemente e disciplina un vero esercito, e fonda

una Reggenza provvisoria imperiale reale pontificia
2

.

general Souvarof tin homme juste et genereux. S'il avait eu des idees

aussi etroites que Melas, Lahotz, eut ete perdu. Mais exempt de tous

ces prejuges qui asservissent les ames vulgaires, il nomma Lahotz ge-

neral Major, et Votre Majeste confirma cette nomination sur la demande

de Souvarof. Ainsi, grace a ce general, Lahotz qui peu de temps aupa-
ravant etait sorti des armees de V. M. avec le grade de sous lieutenant,

T rentra avec celui de general major. Depuis j'ai entendu des generaux
de V. M. declamer contre cette nomination. Mais que V. M. me permette

de lui dire, qu'elle n'aurait pu faire un meilleur choix : car, Lahotz

valait mieux que tous les generaux francais et autrichiens ensemble .

Histoire des conspirations... II, 38.

1 A' 17 di giugno 1799: ... Fra i Cisalpini, che sono qui, certo Bon-

giovanni uffiziale di stato maggiore, era in relazione con lui (La Hozze),

e ordiva una trama, che presto sarebbe stata ridotta al compimento,
se non si fosse scoperta a tempo. Egli caduto in sospetto venne arre-

stato e racchiuso in questo Castel S. Angelo... Gia era vicino ad incor-

rere la sentenza di morte, ma egli la scorsa notte se ne fuggi... e noil

e stato piu possibile il ritrovarlo . G. A. SALA, Diario romano, III, 88.

Piii esplicito e il Galimberti, il quale nel venerdi, 14 giugno (26 pratile),

scrive essere stato tradotto in Castel S. Angelo un capitano e aiutante

maggiore per aver tramato una congiura di dare in mano Roma col

Forte agl'Iusurgenti, e di rivolgersi a massacrare la truppa francese
;

lo dice fuggito nel giorno 17. Diario Galimberti, manoscritto nella Li-

breria Vittorio Emanuele, Fondo risorgimento, n. 44. La trama e pure

accennata dal Comelli con queste parole: Pino et Theulie le trahirent:

le commandant de Rome fut fusilM . Op. e vol. cit. p. 37. Chi sul

Theulie, sul Lahoz, e sul Pino brami avere pochi fatti con molte e tronfie

parole, piene di ammirazioni giacobinesche, ed insieme giudaiche, legga

le Vite dei primarj generali ed ufficiali italiani... 11'96-1815. .. di

GIACOMO LOMBROSO (Milano, 1843) a p. 66 segg., 127 segg.
1 A' 12 settembre 1799, il generale Acton dava da Palermo le se-

guonti informazioni sul Lahoz al marchese di Gallo, che allora trova-

vasi a Pietroburgo. ... Rilevera V. E. dal cav. Giansante cio che per
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Appena udito 1'efferato saccheggio comraesso in Macerata,
e conosciuto per fama le conseguenze dell'ampia facolta di

rubare e distruggere, concessa alle soldatesche gallo-cisalpine

dai generali Pino e Monnier, il Lahoz dalla citta di Fermo,
do v' era arrivato di fresco l

, stampo e rivolse al pubblico un

proclama fierissimo, die merita di essere riferito intiero, come

quello che ci disvela 1'animo di quelPuomo profondamente

nemico a tutti gli amatori del dorninio straniero in Italia, e

massimamente ostile a tutti i fautori dei giacobini predoni e

dissanguatori della misera patria italiana. E supposto scritto

da Macerata
*
2
,
ma e un errore manifesto o di stampa o di

copia : Macerata fu saccheggiata il giorno 5, ed il Lahoz non

si condusse in quella citta se non verso gli ultimi di luglio.

Fu dunque dato in Fermo, a' giorni 6 del detto mese, e dice

cosi :

un certo disertore austriaco La Hoze proponeva il barone di Thugut,
&m'nche costui prendesse dal re N. S. autorita per agire con un corpo
di insurgent!, che egli dirige nella Homagna, Urbinate, ed in parte
della Marca. Egli intanto s'impossessa di quegli territory in nome del-

1'imperatore per la via di Perugia (?) ;
e per quella da Siena a Vi-

terbo si estendono i corpi detti Aretini, con qualche drappello ad essi

unito di truppe austriache e capi di quell'esercito, e cercano di avanzar

con sollecitudine verso Roma. (Dall'archivio cit.).
1

II Mangourit ve lo dice sbarcato: II debarqua a Porto di Fermo

(I, 264); ma non dice in che giorno ! 11 Dufourcq ce lo mostra in Fermo
a' 4 di luglio (p. 524), e cita 1'autorita del Crivellini, il quale (p. 214)

parla di un decreto del Lahoz di quel giorno, ma non dice che fosse

dato in Fermo.
2 Cio vuol dire, che fu stampato a Macerata il giorno 6, nel quale

i giacobini del Monnier si partivano da quella citta. Ma fu composto in

Fermo qualche giorno prima; cio si scorge evidentemente dal tenore del

contenuto, che e tutto rivolto contro i denominati patriotti, i quali ave-

vano tentato in Fermo un movimento di reazione contro 1'ordine rista-

bilito ivi dagli insorgenti; e contro il paesello di Acquaviva, vero nido

di giacobinismo, che appunto nel giorno 6 fu espugnato e saccheggiato
dallo Sciabolone.



IL GENERALE LAHOZ 539

DE LA Hoz

Comandante generale dell'armata della Montagna
l

per la Haesta
sua di Ferdinando IV e potenze alleate.

Infami partigiani de' Frances! ! Yoi tentato avete d'allontanarmi

da queste contrade, perchd sapete che contribuir posso alia sua

felicita
2

. Perd inutili faron le menzogne vostre, e vi son di ri-

torno : ma sostenuto dal braccio forte, ma qual vostro distruttore.

Si, lo giaro, che lo sarete ! E sotto qualunque maschera che vi

nascondiate, io sapro scoprirvi e rendervi quel guiderdone che

meritate 3
.

Gia per YOI ogni via di salvezza e chiusa. Non crediate di po-
tervi salvare col raggiungere i francesi. Essi distrutti sono per

ogni dove : le fortezze del Piemonte in potere dei vincitori alleati,

1'armata di Macdonald interamente disfatta 4

;
ed i rinforzi che

giornalmente giungono alle armate imperial! ve ne tolgono per-
fino la speranza. Di piu un decreto a voi fatale gia emanato, in

forza del quale tutti gli Italiani che persistono a stare uniti ai

francesi, sono dichiarati ribelli, non lascia Joro piu alcuna via al

perdono
5

. E giacche sordi foste alia mia voce, allorche vi ri-

1 Cosi denominavasi la gente levatasi in massa ne' monti Sibillini,

e che aveva a duci il Cellini, il Mattel, il Nanni, e il Navarra.
2 Probabilmente allude al moto, tentato appimto di que' giorni dai

giacobini di Fermo, nel quale avevano catturato il conte Navarra, il

quale fu poi liberate dal Cellini accorso a tempo co' suoi, come vedremo
subito.

3 Contro quella genia che aveva preso, mentendone la significa-

zione, il nome di patrioti, era universale quanto profondo 1'abborrimento

del popolo italiano: cio scorgesi dai diarii del Galimberti e del Sala in

Roma; dal diario del Mantovani nell'Ambrosiana in Milano; dalla cronaca

del Rovatti nella libreria comunale di Modena; e dal diario del Nicola, che

si pubblica n&\rArchivio storico per le provincie napoletane. II Bonamini
cosi interpella i patrioti di Pesaro: Barbari, veri mostri d'iniquitale
come mentivate il nome di patrioti, se tanto odio nutrivate contro la vo-

stra patria...? Nel CASINI, p. 65.
4

II Piemonte era quasi tutto in potere del Suwaroff fino dal magg'io;
e il Macdonald fu sconfitto nelle sanguinose battag-lie combattute sulla

Trebbia ne' giorni 17-19 giugno 1799.
8 Deve alludere ai suoi primi proclami pubblicati nell'Ascolano

verso i primi di giugno, oppure a qualclw bando degli austro-russi.
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chiamai al sentier deH'onore; e giacche continuate a desolare in

quanto poteto la patria vostra colFateismo, colle rapine, col ver-

saro 11 sangue del vostri concittadini, e perfino col fuoco, io saro

inesorabile : si, io purghero 1' Italia da mostri simili !

E voi, bravi compagni, che da piu mesi affaticate per la piii

santa delle cause, e combattete contro una nazione in apparenza
docile ma in sostanza profondamente perfida; che non conosce

lirniti nell'appagare le sue passioni, nel commettere misfatti; che

calpesta con orgoglioso trionfo tutti i piu sacri diritti : le vostre

fitiche vanno ben presto a cessare, per goderne pacificamente
il frutto

;
basta sol che per qualche giorno continuiate a secon-

darmi.

La truppa austriaca, che si dirige verso Ancona (che cadra

fra poco), assicura i nostri successi.

E non certamente noi ci lasceremo levar di mano la

palma di toglier Roma dalle catene, e renderle il suo

splendore col ristabilire il Santuario della nostra eter-

namente gloriosa Religione.

Questo proelama, pieno di sdegno antigiacobino e di fie

rezza italiana, dovette essere scritto verso i 4-5 di luglio,

quando cio6 egli col Cellini erano capitani nella citta di

Fermo. Quivi infatti cavando vantaggio della presenza del

Monnier in quel di Macerata, i patriotti si erano risollevati

ed in una fazione popolare avevano arrestato il brigadier

generate delle masse conte Clemente Navarra i
. Stavano

forse per condannarlo a morte sommaria, quando giunse

nel tempo piu opportune il signer general Cellini, poiche

con la sua formidabil truppa di cavalleria libero dall'arresto

e dalla morte 11 signor brigadier Navarra 2
. E d'altra parte,

1 Era natifo di Servigliano, vicino a Fermo. Aveva cle' primi preso

partc al movimento nazionale di riscossa, ed ebbe Io patent! di brigadier

generale dal De Donatis. B. AMANTB, Fra Diavolo e il suo tempo, p. 193.

Questo autore, pero non ci assegna ncssuna data di queiravveniinento,
lie dell' insurrezione giacobina di Fermo, e confonde insiemc cose ed

avvenimenti di diverso tempo.
2 Attestato della Imperiale regia pontificia reggenza provvisoria

della marca di Fermo e d: Ancona... Sottoscritti : conte Paccaroni pre-

sidente, conte Savini, Domenico Mazzoni... Fermo, dalla Reggenza, que-
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il paesello di Acquaviva, vero nido di giacobini pertinaci,

sfidava allora gli avvisi e le minacce di Sciabolone: a quel

tempo dunque certamente va attribuita la composizione di

questo proclama importantissimo del generate Lahoz, per

essere. stato preso il forte di Acquaviva a' 6 di luglio, ed il

Cellini essersi trovato a' 4 del detto mese tutfcavia in Monte

8. Giorgio, vicino di Fermo l
.

Molta e varia fu 1'operosita del Lahoz nel tempo della

sua residenza in quel di Fermo per quasi tutto il decorso del

mese di luglio. Per assicurarsi di quel centro importante che

era la citta di Fermo, egli per la prima cosa diede il dise-

gno e gli ordini al generate Cellini per la costruzione, sopra

un colle che trovasi a cavaliere della citta, di un campo
trincerato o fortezza da munirsi con ripari e con cannoni 2

.

sto di 24 luglio 1799 . Riferita nel Eagguaglio... a p. 24, e conforme

al testo p. 14, dove pero la condotta del Navarra e detta cattiva e

troppo rigida .

La liberazione del Navarra dev'essere accaduta a' 4-5 di luglio. Da
un attestato dei Confalonieri e Priori della terra di Monte Giorgio
de' 24 di luglio, (Ivi, p. 34), sappiamo che il Cellini sotto il di 4 luglio...

da Falerone scalo in questa terra (di S. Giorgio) col distaccamento di

suo accompagno .. D'altra parte, e dal testo del Ragguaglio e da

varie lettere manoscritte risulta certamente, che, dopo la liberazione del

Navarra, il Cellini parti da Fermo, accorse a debellare il forte di

Acquaviva... Debellato quel forte, si applico alia fortificazione di un

stupendo campo nellenostre vicinanze (di Fermo) (Ragguaglio, p 15, 25).

Checche dunque ne dica il Crivellucci, e certo che il Cellini presequal-
che parte all'espugnazione di Acquaviva. Ora la presa di questo forti

lizio accadde nel giorno 6; il giorno 4 luglio, il Cellini trovavasi a Monte

S. Giorgio (vicino di Fermo); dunque nel giorno 4-5 luglio solamente,
il Cellini libero il Navarra.

1 Vedi nota superiore.
3
Ragguaglio, p. 15, 25. Curio sissimo e Tattestato del c-'.'.lebre fiero

uorno ed intrepido capomassa, che fu il comandarite Domenico Scatasta ^
,

il quale dal forte S. Savino a' di 15 settembre 1799, dichiarava : che

il general Cellini, dopo aver liberate il Navarra (vedi sopra, nota 2)...,

d'ede gli ordini opportuni, sotto gli ordini e direzione di S. E. il signer ge-

nerale de La Hoz, onde si fabbricasse un forte nel Monte cosi detto de' Ge-

suiti, mediante il quale si teriesse in soggezione la citta, e .s'impedisse la

venuta all' inimico... . Ibid., p. 39. Cf. B. AMANTE, op. cit., il quale ri-

ferisce essere stato eretto quel forte per cura del Navarra e del Delahoz,
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Ivi fondo la Reggensa imperiale reale pontificia (8 di luglio),

in virtu della quale ordino con vari decreti le contribuzioni di

derrate e di uomini, che reputava necessarie per lo scopo santo

della cacciata de'giacobini dal suolo della patria. Ed al suono

della sua voce si mossero veramente i popoli per guisa, che i

contemporanei forse esagerando dettero alle masse che insor-

sero un numero di genti evidenteniente favoloso. Egli poi usava

con quelle genti rozze ma vivaci, modi del tutto familiari,

i quali facevano un contrasto spiccato colla severita della

disciplina, onde trattava i soldati l

,
e massimamente i com-

mettitori di qualche delitto : per le quali cose tutte in breve

spazio di tempo egli si ebbe conquistato la simpatia e la

stima e la paura, che sogliono accompagnare le opere di un

uomo di prim' ordine 2
. Per siffatta maniera pote riuscire,

sul moiite de' Cappuccini vecchi (mczz' ora distante da Fermo) , p. 193.

II Mangourit, parlando di questa fortificazione, dice del Lahoz: II re-

tranchait les Jesuites * . (I, 267).
1 II Crivellucci scrive, che nell'Ascolano il nome del La Hoz e

rimasto proverbiale, per indicare il governo il piu dispotico e il piu dra-

coniano che si possa immaginare (p. 215). Prescindendo dal fatto, che

nell'Ascolano il general e Lahoz dimoro pochissimo, credo che le parole

citate non abbiano fondamento alcuno : tutti i contemporanei danno a

qutlle parole plena mentita. Oltre il Bouamlni gia citato, e notabile so-

pramaniera quanto attesta il Mangourit, acerrimo nemico del Lahoz :

Aveva il Lahoz un enorme cappello all'antica, con pennacchio di dieci

pollici di lunghezza. II ne pouvait se decouvrir pour rendre le salut:

mais il y suppleait par des expressions amicales, et des caresses se-

duisantes. II ne saluait pas le paysan, 1'inferieur, mais il leur prenait

le bras, et leur donnait la main
;

il les traitait d'amis, et leur parlait en

frere. Avec les contadins, il les entretenait encore de la liberte de 1'Italie;

avec les patriotes, il leur confiait le desir de 1'independance nationale;

avec les partisans da pape, il exprimait sa douleur de 1'avilissinient du

sacerdoce . (I, 264 . Siamo ben lungi dal tipo immaginato dal signer

Crivellucci! Eppure il Mangourit era un giacobino puro sangue.
2 II contegno di quella gente (del Lahoz) ci rassicuro, e infuse un

rispetto grandissimo verso il generale, che aveva saputo inspirarlo in

tanti pochi giorni... Un soldato infelice, che rubo una camicia nel campo,
venne condannato a morire fra due ore, e tentatosi vanamente ogni

modo per ottcnergli grazia, mori archibugiato, confortandolo il p. Ma-

rini (francescano). Quest'atto di severita e la dfsciplina dei soldati, e il

tono grave e s-ostenuto del generale, imposero tanto che egli fu in un
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nel corso di pochi giorni, a formarsi un piccolo esercito di

uomini scelti, del numero di un tre mila soldati, cui educo

scaltri ad ogni esercizio di evoluzioni militari. Con quello

prese la via di Macerata, dove diede stupendo. spettacolo di

,
e d'onde si avvio airincredibile impresa di serrare con

istretto cerchio di assedio Tesercito giacobino agguerritis-

simo del Monnier dentro la cinta delle mura di Ancona.

Prima perd di lasciare la citta di Fermo, s'intese con i

api direttori piu famosi delle piu famose bande nazionali,

a ciasceduno dei quali assegno e territorio e direzione ed

opera determinata nella grande impresa di debellare Ancona,

e di prendere prigioni il generale Monnier, il Pino, e tutti

gl' invincibili giacobini !

Quindi con carta de' 24 luglio spedita dal generale De

La Hoz comandante generale delle truppe, il general Cellini

fa dichiarato ispettore generale dell'armata, con restare nello

stesso tempo presso la Reggenza per conoscere e provvedere

giornalieri bisogni della truppa . Al brigadier generale

Sciabolone assegno per distretto militare i paesi contenuti

tra il Tronto e il Tesino; al brigadier generale Navarra

quelli compresi tra il Tesino e la Tenna
;
e al tenente ge-

nerale Vanni le terre che dalla Tenna si distendono sino al-

1'Esino al di 1& di Ancona. Ne' quali distretti ogni generale

doveva avere un commissario, il quale solo era abilitato ai

imporre quelle contribuzioni che erano necessarie per il man-

tenimento dei combattenti. Gli ordini si davano regolarmente,

e se ne esigeva 1'esecuzione con rigore militare: ma con lo

stesso rigore si colpivano le rapine che si commettessero

dai militari 2
.

momento il padrone assoluto della provincia . LBOPARDI, Autobiografia,

p. 133. Altro che generale di briganti!
1

fiaggiiaglio..., p. 17.

2 II signer Crivellucci riferisce il caso di un soldato ladro di chin-

cag'lie ,
che fa condannato dal consiglio di guerra alia pena di 50

legnate e due mesi di prigione, e dichiarato indegno di servire nella

truppa di S. M. e potenze alleate. E sta bene, esclama il Crivel-

lucci
;
ma comandavano eserciti di ladri, e poi pretendevano che non
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A' 29 di luglio tutte le schiere co' loro capitani, con armi,

e con molti cannoni l si mossero da Ferrno alia volta di An-

cona, secondo le varie direzioni assegnate: tutto I'esercito

doveva con tare dagli otto ai novi mila soldati.

Quale fosse Tatteggiamento, la disciplina, e il vestito dei

soldati del Lahoz, e quale impressione di tranquillitk e di

soddisfazione lasciassero nei popoli quelle soldateschc, pos-

siamo giudicare da quella che ne risentl il conte Monaldo

Leopardi, il quale ne fu spettatore:

Nel giorno 3 di agosto... il generate La Hoz... entrd di gran

galoppo in Recanati, e raggiratosi come un fulmine di guerra
nell'interno e nell'esterno della citta, tornft a riunirsi con le sue

genti sulla strada di Macerata. Fra non molto rientrd alia testa

* di tutta la schiera, che ci sorprese con la sua disciplina, e col

suo silenzio pari a quello di un corpo di cappuccini. Erano circa

due mila uomini 2
, quaranta cavalli, sei cannoni e quaiche car-

riaggio... II contegno di quella gente ci rassicurd, e infuse un

rispetto grandissimo verso il Generale... 3 Ne solamecte il cou-

tegno di Lahoz impose a noi, ma impose ancora ai francesi, i

rubassero (p. 219). In tutti gli eserciti del mondo si commcttono t'urti

dai greg-arii : secondo la logica di cotesto scrittore, dovrebbero dirsi

tutti eserciti di ladri !

1 Da una lettera di Sciabolone de' 26 luglio da Monte Granaro sap-

piamo quanto segue: ... Le nuove sono buone: jeri 1'altro al Porto

di Fermo vi sbarcarono li Russi, questi portano seco cin quanta, quattro

pezzi di cannone, e quantita di monizione. Otto ufficiali si portarono

jeri alia Montagnola di Fermo, e furono accolti collo sbaro di tutta

quella artiglieria. Quest'oggi poi vi e andato il Generale di questa

truppa (Lahoz), che veste di color bianco colle mostre negre. Domani
c'inoltriamo per la volta di Macerata, e quindi subito dentro, stante il

grosso abbocco di tutte le parti, e segnatamente per mare; che, non

arrendendosi, gli si dara addosso... .

2 II Mangourit, proprio in questo tempo (ultimi di luglio) glie ne

da 2500 (I, 274). Invece GIACOMO LOMBROSO dichiara, che il numero

degli insorgenti, comandati da Lahoz in persona (
nell' assedio anconi-

tano] sommavano a 40 m. combattenti (op. cit., p. 131) : e tutta fan-

tasia orientale !

:{ Vedi piu addietro... Bisogna confessare, che per un esercito di

ladri del gusto di un Crivellucci, 1'impressione fatta nel Leopardi non

c rispondeute al tenore di queH'appellativo.
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quali calcolando male il valore delle sue forze, si lasciarono

chiudere in Ancona l
.

Prima di lasciar Macerata, il generale Lahoz pose assetto

all'amministrazioiie della cosa pubblica, e stabili in quella

citta come in tutta la Marca, una giunta o reggenza, a cui

diede il nome sopra riferito
;
e con quella ripristino i corpi

municipali e i magistrati come sotto il governo pontificio .

Quella di Macerata fu composta di sei membri scelti tra i

migliori cittadini, dei quali invio alcuno nelle citta viciae

a ristabilirvi 1'ordine con la dovuta soggezione alle leggi.

Quale fosse Teffetto di un tal governo, ci e riferito dallo

stesso conte Monaldo, le cui parole sono di grande pregio,

e vanno riferite preziosamente : Sotto il governo di Laoz

vivemmo bene, e gli dobbiamo esser grati, perche non abus6

con noi del suo potere, contenne 1' indisciplina degli insor-

geuti, e ci libero dagli ultimi furori dei francesi. Prescin-

dendo dalle sue intenzioni 2
,
non credo che altri mai abbia

fatto tanto bene o risparmiati tanti mali alia Marca. Anche

la Reggenza suprema composta di bravi galantuomini, si con-

dusse bene, e merito la riconoscenza comune 3
.

Ed ora lo vedremo intorno ad Ancona, dove si agitarono

le fortune e si sciolsero tragicamente le sorti di una vita,

le cui splendide azioni che ne onorarono i primordii, da-

vano a portendere quale sorte di gloria ne avrebbe illumi-

nata 1'eta piu matura.

(Continua)
1

LEOPARDI, Autobiografia..., p. 133.

2 Ne parleremo piu innanzi.
3

Autobiografia, p. 135. A p. 131 dice, che i soldati del Lahoz vesti-

vano una tela bianca. In pochi giorni, soggiunge, quell'esercito prese

figura e consistenza, e si vide quanto puo un uomo di genio, niassima-

mente se la necessita lo costringe. Bensi gli uffiziali valevano poco,

perche non possono farsi in un momento, e La Hoz doveva supplire in

persona a tutte le parti . II Lahoz, secondo la lettera gia citata dello

Sciabolone, vestiva di color bianco colle rnostre negre . II Mangourit
lo fa vestire addirittura all'austriaca, con coccarda e divisa di color

grigio-ferro (I, 264); ma e a credere che quello scrittore non abbia ve-

duto il generale Lahoz co' suoi occhi, ma colle traveggole giacobi-

nesche, dopo la colui defezione dal partito de' giacobini.

1904, vol. 2, fasc. 1295. 35 27 maggio 1.904.
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XVI.

II battello San Francisco del Pacific Mail entrava nel fiord

di Nagasaki.

II paesaggio che fiancheggia il profondo golfo di Nagasaki

6 di una bellezza rara, im vero paradiso per grazia e venusta,

degtio del paese del sol levante. II nome di fiord, che i geo-

grafi gli danno comimemente, ricorda le fredde e deserte

bale deila nebbiosa Norvegia, co' suoi ghiacciai, le aride

fiolline, le oscure valli ed una natura morta e desolata. Ma
il fiord di Nagasaki, ove se ne eccettui la forma orografica

di golfo 1 lingo, stretto, ramificato e con sponde ripidissime,

differisce da quelli della Norvegia come la vita dalla morte.

Mentre la, nel Nord, la montagna e maestosa, aspra, schiac-

ciante, qui invece 6 carezzevole, ailegra, bagnata per oltre

a tre migiia da un mare tranquillo, di un azzurro cupo e di

una rneravigliosa fecondita. I colli e i monti dello spleudido

panorama vanno a poco a poco elevandosi dalle chiare acque,

e sono adorni di ricca vegetazione, sparsi di villaggi lindi,

pittoreschi e intramezzati da verdi giardini. Nel piano e nelle

anguste valli ondeggiano al vento i campi di riso dalle spighe

dorate, e qua e la, in mezzo allo specchio delle acque, scor-

gonsi graziose isolette sorgenti dal mare, ombreggiate da co-

nifere di ogni ragione e di criptomerie agili ed eleganti. Fra

il verde cupo di quelle isole, fra le liane dai fiori strani e

dai grappoli d'oro, avviticchiantisi alle rocce gialle, s' in-
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travvedono piccoli templi, pagode dai tetti rossi e pietre se-

polcrali specchiantisi nelle acque tranquille del mare. Le

isolette del fiord si contano a dozzine e fra esse navigano

graziose lance e barchette di ogni forma e grandezza, spinte

da vele candide, come cigni su placide onde.

Laggiii in fondo "al fiord giace Nagasaki, fra alti monti

coperti di splendida vegetazione e coronati da templi, da

pagode e da stele funebri.

Quando il San Francisco dopo quattordici giorni di viag-

gio, entro nel fiord di Nagasaki, tutti i passeggeri volarono

sul ponte ad ammirare I'incantevole panorama. Centinaia

di binoccoli si diressero verso ogni parte del golfo ed escla-

mazioni di meraviglia e di diletto uscirono da ogni bocca.

I viaggiatori del San Francisco, specie quelli che vedevano

Nagasaki per la prima volta, erano quasi fuori di se pel gran

piacere che recava loro la bella vista.

Fra i passeggieri che contemplavano, ora col binoccolo,

ora ad occhi nudi, quel gradito spettacolo, Clara scorse sul

ponte di seconda classe una signora dalle fattezze regolaris-

sime, dal viso ovale e dolce, dalla tinta un po' pallida e dalla

statura piu che mezzana. L'aspetto di quella donna reco su-

bitamente alia signora Hood un lontano ricordo. Ma io ho

visto quella signora un'altra volta, penso fra s6. Certamente!

Ora ricordo ! A Chicago, al villino di mio padre. Proprio cosl !

Era nel salotto di casa. Io vi entrai una mattina, noil so

perche, e la trovai seduta sul canape. Quando mi vide, si

levo subitamente mi fece un sorriso ed un inchino. Chi aspet-

tava essa mai ? Non mi par!6. Io chiusi di bel nuovo la porta

del salotto e rion vi pensai piu. A che fare era essa venuta

in casa di mio padre? Forse pel Barrows? E se fosse essa

la misteriosa signora X della lettera?

Ancora un paio d'ore e poi i passeggieri avrebbero la-

sciato il battello. La signora Hood voile a tutti i costi sapere

il nome di quella donna, e vi riusci. La sconosciuta si chia-

mava Rosa Clifford e viaggiava in compagnia di un'altra

signora, certa Mabel Carr.
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XVII.

Nagasaki e una delle piu important! citta dell' impero

giapponese. Le navi che vengono da mezzogiorno o da po-

nente la incontrano, prima fra tutte, sul loro cammino, e ge-

neralmente vi fanno scalo, sia per commerciarvi, ovvero per

provvedersi di carbone. Questo viene estratto in gran copia

e di buona qualita dalle isole di Takascima, di Naka-noscima

e di Ha-scima, che spuntano dalle acque azzurre a poche

miglia dal porto.

La citta conta ora piu di 175.000 abitanti. Nel 1899 essi

salivano a 107 mila e a 55.000 nel 1889. Al presente va di-

ventando una citta industriale, in ferro, acciaio e macchine,

con una darsena per fabbricare o riparare navi da guerra

e da commercio. Quando invece vi capito per diporto la si-

gnora Hood, la bella cittadina non era ancora tocca dal fra-

stuono degli operai e dallo stridore delle macchine, e posava

tranquilla sulle verdi colline, sotto 1'ombra de ;

suoi alberi

e al cospetto delle sue pietre sepolcrali.

A fine di veder meglio la citta e di studiare le usanze

e i costumi giapponesi, il signor Warden co' suoi amici e la

eomitiva Hood si accomodarono in un albergo di secondo

ordine, ina per compenso situato nel cuore stesso della citta

e servito in tutto e per tutto alia giapponese.

In meno di una settimana il vecchio giudice mostr6 al

suoi arnici quanto di bello e d' interessante vi era in citta

e nelle yicinanze.

Mattina e sera, a piedi o in retscia, quei signori lascia-

Yano T albergo, e sotto la scorta del signor Warden e di

un'altra guida giapponese, giravano per la citta o pei villaggi

Yicini.

- Ecco qua la retscia, diceva il signor Warden, il veicolo

nazionale del Giappone. Come vedete, essa 6 una carrozzella

leggera ed elegante, tirata a mano da un uomo snello e vigo-

roso, dalla pelie color di bronzo e dal vestito piu o meno ada-
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mitico. E incredibile la resistenza di quest! uomini alia fatica

e la velocita colla quale corrono. Appartengono per lo piii ad

una casta speciale, e si abituano fino dall'infanzia a quella

loro vita faticosa. Gli equipaggi all'europea sono ancora poco

comuni in questo paese, e nell' interne delle isole piu remote

affatto sconosciuti. La retscia, il palanchino, il cavallo ba-

stano al giapponese per fare in terra ferma i piu lunghi

viaggi. Ora pero molte citta posseggono tramvie elettriche

o a cavallo, e la ferrovia corre per parecchie migliaia di

chilometri nella parte piu ricca e piu popolata del paese.

Vedete la quella casuccia di legno, dal tetto grigio co-

perto di museo? E un modelio di easa indigena. Una galleria

coperta tutto aH'iritorno, un cortile interno colla sua brava

cisterna, idoletti di pietra o legno e di varia forma per pro-

teggere gii abitanti, sparsi un po' per tutto, e sul di dietro

della casa un giardinetto minuscolo che contiene in minia-

tura quanto ha di piu bello il parco all'inglese, il giardino

aH'italiana e la foresta selvaggia, battuta dai venti e dalle

tempeste.

Che begli alberi ! sclamo Miss Danford alia vista di un

filare stupendo di colossi verdi e piramidali che fiancheg-

giavano una delle strade.

Sono le tanto celebri criptomerie pirainidali, spiego il

cortese cicerone. Quelle altre piante la, maestose, di gran

corpo, colle foglie lucenti come quelle della magnolia, sono

gli alberi della canfora, il laurus camphora dei botanici,

verdi tutti 1'anno e producenti una bacca nera della grossezza

di un fagiuolo e tutta piena dell
7aroma prezioso. II cornmercio

della canfora produce al Giappone una ricchezza notevole,

esearrivano i giapponesi ad impadronirsi dell'isola Formosa,

com'essi desiderano, quasi tutti gli alberi della canfora esi-

stenti nel mondo, saranno in mano loro. Le criptomerie poi

sono gia note in Europa e fra di noi.

-
Si, ne ho veduto qualche albero nel parco di Chi-

cago, osservo il signor Stevenson.

E vero, noto la signora Hood. Ma quale differenza !
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La e piccolo e poco differisce dal cipresso ordinario, qui

invece 6 una pianta plena di vigore, con fattezze regola-

rissime, una vera regina della collina e della foresta.

- Che cosa c' e lassu, a capo di quella immensa gra-

dinata ? domando il signer Owens.
- II tempio di Suva, rispose la guida giapponese ;

uno del piu bei monument! dedicati a Scinto.

La nostra comitiva, a poco a poco e riposandosi piu

volte, sali la bella scalea.

Giunti lassu, si presentarono al loro sguardo una serie

di pagode, di piccoli templi ed altar! dedicati al dio Scinto,

all'oiubra delle criptomerie, degli alberi della can fora e di

altre piante di bellissimo aspetto. Sopra le porte dei tem-

pli pendevano, sospese a corde di canapa, grand! striscie

di carta a vari colori, coperte da caratteri misteriosi. Erano

formole magiche contro gli spirit! cattivi.

Negli stessi templi scintoisti poco c'era da vedere. Non

vi erano idoli, ma un grande specchio, detto in lingua giap-

ponese kagami, simbolo della perfetta purita dell' anima, e

intorno allo specchio un certo numero di striscie di carta

bianca, dove erano scritte sentenze religiose e morali. Per

lo innauzi si solevano in certi giorni, esporre alia venera-

zione dei fedeli le imagini dei kami o spirit! dei trapassati,

che i scintoisti ricordaao con venerazione a mo' dei cinesi

e di altre nazioni oriental! : ma un ordine recentissimo del

Mikado proibi quel culto. Sopra tutto, pero, attirarono 1'at-

tenzione dei viaggiatori i sacerdoti, dalla testa completa-

mente rasa, dallo sguardo tranquillo, quasi ebete, e vestiti

di un'ampia cappa o piviale e stola bianca. Altri andavano

e venivano pel tempio. Altri celebravano il servizio divino

nelle cappelle ;
i piu finalmente riposavano sulle stuoie fra

le colonne o lungo le pareti scintillanti d'oro e d'argento,

fumando tranquillamente le loro pipe minuscole, e man-

dando nuvoli di fumo che si congiungevano nell'aria al de-

licato profumo dell'incenso, ardente dinanzi alle numerose

cappelle.
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Un giorno i nostri viaggiatori entrarono per loro diporto

in uno del parchi situati nella parte piu alta della eitta, e

seduti sotto le fronde piene d' ombra e di freschezza di una

pianta gigantesca, rimasero a lungo seduti contemplando fra

le verdi aperture del parco il mare azzurro, le navi al-

T ancora, le casette eleganti, e piu lontano le alte rnon-

tagne e le isolette dell'arcipelago dileguantisi verso Tentrata

del fiord di Nagasaki.

Quando ebbero a loro bell
7

agio assaporata la dolcezza

dello spettacolo, il signer Barrows domando al Warden

quale fosse la sua opinione sul popolo giapponese.

II vecchio giudice, che del Giappone e dei giapponesi

aveva pieno il cuore, non si fece molto pregare.

Amici miei, disse egli, vi sono due modi di giudicare

il Giappone ed il popolo giapponese. L'Europeo, che viene

a visitare questo paese singolare e se ne parte dopo tre o quat-

tro settimane, porta con se un dolce ricordo della sua bellezza,

della dolcezza e varieta del suo clima, delle campagne ricche

e ben coltivate, dei campi di te, de' suoi orti a gradiiiata,

montanti grado per grado verso i crateri di vulcani estinti

o ancora fumanti, oppure coronati da nevi eterne. Per lui

tutto & bello. Le citta dalle vie diritte, larghe e pulite, illu-

minate di notte da lampioncini a cento colori
;

le case pic-

cole ma eleganti in bambu e legno, le cui pareti interne

mobili e girevoli moltiplicano le stanze all
;

infinito. Egli ce-

lebra il genio, il talento dei giapponesi, le loro arti che si

confondono coirindustria, le industrie che rasentano il no-

bile limitare dell'arte, la loro sorprendente facilita a cogliere

in un momento la nota caratteristica di ogni cosa, rabiiit^i

e destrezza di mano, e finalmente il loro carattere, vivo,

gentile, arguto e sempre gaio.

La donna giapponese poi 6 pel viaggiatore europeo una

specie di divinita. Non ha parole per lodare la finezza de' suoi

lineamenti e del suo colorito, le sue grazie ed attrattive,

Tarte fina e pure ingenua colla quale si sforza di piacere

altrui, e finalmente 1' obi suo gentile che le circonda la
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bella personciiia e la rende assai piu graziosa che non il busto

delle sigriore europee. Questa e T impressione del viaggia-

tori per diporto o affrettati.

Quanto a quelli che vengono nel Giappone per studiarne

gli usi, le leggi, le tendenze moral! e politiche ed il nuovo

Governo, non s'arrischiano cosi facilmente a pronunciare un

giudizio definitive.

L'impero del sol levante offre da died anni un tale spet-

tacolo che e forse unico nella storia della umanita. Venti-

cinque anni fa esso era governato dai daimios o signori feudali

che avevano fatto del loro sovrano, il Mikado, un prigioniero,

un muto, un sordo, un'ombra. Quei 250 daimios, ricchissimi

e poteritissimi, avevano al loro soldo, sotto il comando e per

beneficio dello scioguno due milioni di armati che tenevano

in ubbidienza cieca e servile tutto il paese, da Oshiu a Sat-

suma. Chiunque rifiutava di piegare il ginocchio ai daimios

o allo sciaguno quando passavano, era issofatto messo a

morte. II piu vile dei loro satelliti, mantenuto e vestito dai

daimios, poteva a suo piacere far cadere una testa o distrug-

gere una intera famiglia. II suo signore lo difendeva sempre.
E quando i suoi delitti o la sua prepotenza erano trascorsi

oltre i confini del tollerabile, il principe feudatario gli co-

mandava di segarsi il ventre e con cio la suprema giustizia

era soddisfatta, II popolo minuto ubbidiva, soffriva e taceva.

II nostro imperatore, scriveva di recente uno storico

giapponese, 6 vissuto per secoli e secoli dietro un paravento,

senza gianimai porre il piede fuori del proprio palazzo. Nulla

di cio che accadeva di fuori penetro giammai alle sue sacre

orecchie. Colla rivoluzione del 1868 lo sfortunato prigioniero

riusci a spezzare le proprie catene, anniento lo scioguno di

Yeddo e i daimios delle province, e, tolto di mezzo il feu-

daiismo, venne introdotto nel paese il regime parlamentare.

L'Europa fu tutta d'un tratto trasportata neU'estremo oriente.

I giapponesi, nei quali F istinto della imitazione e maravi-

giioso, si diedero a copiare freneticamente gli usi, le leggi,

le forme governative della vecchia Europa, e in meno di sette
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anni soppressero sette secoli. Nel 1867 il Giappone era, se-

condo le leggi della politica evoluzione, al 1200 ; ed ora, come

vedete, si trovano in pieno secolo decimonono. Alcuni sent-

tori pretendono che il Giappone moderno non sia che una

traduzione mal fatla dell'Europa. Certo 1'arsenale di Koi-

shikawa non uguaglia quello inglese di Woolwich; ma gli

si accosta d' assai. Quando un arsenale comincia col dare

100 fucili e 70,000 cartucce al giorno, si puo ben sperare
di lui. Una nazione che fabbrica nelle proprie darsene navi

da guerra e torpedini, che fonda scuole e universita all'eu-

ropea, che propone pubblicarnerita di cambiar lingua e reli-

gione, che puo mettere sul piede deirarmi mezzo milione

di soldati, ha diritto al rispetto altrui.

Se poi voi mi domandate, quanto il cambiamento abbia

influito sul popolo minuto e sia penetrate addentro nel sangue
vivo della nazione, rispondo che poco o nulla. Anche i giap-

ponesi colti, persino gli stessi riformatori, vivono una doppia

vita. Si sono tagliati il codino, e vestono fuori di casa o negli

ufficii pubblici all' europea. Ma non appena arrivano alle

proprie case, gettano via da se calzoni e scarpe per indos-

sare il costume nazionale, piu pittoresco, piu comodo, piu

fresco. Voi vedrete qua e la, specie nelle citta piu commer-

cial!, un gran numero di case in istile occidentale; ma in

quelle stesse vi 6 la parte privata riserbata alia intimita

della famiglia, dove si trovano le stuoie nazionali, le pa-

reti mobili, i lampioncin! di carta, secondo 1'uso del Giap-

pone antico. II giapponese moderno si siede spesso a tavola

e mangia beefsteaks air inglese, beve sciampagna o vino,

e fa uso di forcheltta, cucchiaio e coltello. Ma quando il

puo, ritorna volentieri ai bastoncini antichi, alle pallottole

di riso e alle tazze delie sue bevande ardenti e strana-

mente profumate. In una parola, quantunque il Giappone

abbia accettato rapidamente tutto cio che di buono e utile

vi ha nella civilta europea, come ferrovie, navi a vapore,

telegrafi, ufficii postali, banche e macchine di ogni sorta
;

quantunque abbia fatte sue le scienze, la giurisprudenza e
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le filosofie di oecidente, pure non ha rnutato la maniera in-

tima della sua vita nazionale. II Giappone e ancora uno Stato

orientale, e tale rimarra forse in eterno.

- E speriamo che la vostra previsione si abbia ad av-

ve'rare, osservo la signora Hood. Nei costumi e nella vita di

questo popolo vi e ancora tanta spontaneita, allegria e poesia

che sarebbe un vero peccato se, con ima mutazione troppo

profonda, le venisse a perdere. Avete osservato, per esem-

pio, il rispetto che hanno questi giapponesi per la bella na-

tura? Una servetta dell'albergo mi diceva questa niattiua

che essi reputano peccato tagliare un albero, senza stretta

necessita. II signer Hood, invece mi ha piu volte ripetuto

che nella vecchia Europa non si fa scrupolo per mere ra-

gioni commercial! o anche per smania di distruzione di ab-

battere intere foreste.

- E vero, quel che dite, rispose il Warden, quantunque
ci6 non valga per tutte le nazioni di Europa indistintamente.

Le stirpi bianche non tengono forse in dovuto onore tutti i doni

di Dio. La civilta ha reso la vita nostra troppo artificiale,

troppo sovracarica di bisogni fittizii, di passioni eccitate ad

arte, di sentimenti piu da ammalati che da sani. Torniamo alia

natural Su questo punto il mondo orientale ci puo insegnare

assai. L' indiano venera la sua palma da cocco, 1'arabo adora

la sua palma da dattero, il giapponese sorride e quasi fa al-

1'amore colle belle piante della sua flora. Questi figliuoli del

sol levante sentono piu di noi la poesia della natura vergine.

Essi amano i fiori, quasi fossero tanti esseri viventi come noi,

ma piu dolci, incapaci ed ignari delle crudelta della vita. Per

loro le piante stanno al sommo della gerarchia umana. I

profumi dei fiori sono per le piante le loro preghiere, i soavi

mormorii delle frondi agitate dal vento i loro colloquii. Le poe-

sie giapponesi sono piene di questi gentili pensieri. Egli e

percio che il Giappone schiva di mettere con mano brutal e la

falce alle radici di un albero. Quando il puo, lo lascia libero

nel campo a godere deiraria pura, ad inebriarsi di sole vi-

vificante. Che se, per salvargli la vita, e costretto a ritirarlo
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in casa o nella serra, gli mette insieme con grande cura un

dolce nido. Lo trapianta con ogni cautela e lo colloca in quel

luogo, in quell a guardatura di cielo, e in tale temperatura
che facciano dimenticare all'albero fortunato il dolce luogo

natio e cominci ad am are la prigione del suo esiglio. In una

parola : il giapponese si discosta il meno possibile dalla imi-

tazione della natura.

Avete ragione, giudice, osserv6 il Barrows. Questi sen-

timenti il giapponese li mette in tutto quello che fa, e a cio

si deve la dolcezza e la grazia tutta speciale dell'arte sua.

Non dimentichero mai il piacere da me provato all'Espo-

sizione di Chicago dinanzi ai quadretti a pastello o ad

acquarello dei pittori giapponesi. Mi sentivo trasportato in

un altro mondo. II disegno non 6 sempre perfetto, ma la loro

spoutaneita, la grazia, la bellezza e quanto di piu dolce si

possa imaginare.

XVIII.

Ritornati quella sera all'albergo trovarono nel giornale in-

glese di Nagasaki due notizie che interessarono vivamente

i nostri viaggiatori : si annunciava, di li a una settimana,

rarrive in citta dell' imperatore del Giappone, e fra i molti

forestieri, giunti quel giorno stesso a Nagasaki da San Fran-

cisco, vi era anche il monaco indu Vivekananda. La prima

notizia rallegro tutti in generale, ma la seconda in ispecie

fe
1

balzare di gioia il cuore di Miss Danford.

II Vivekananda, come gia dicemmo, doveva ritornare in

India per T Europa ;
ma air ultimo momento trovandosi egli

in San Francisco aveva ricevuto un caldo invito da certi

giornalisti di Tokio di recarsi cola a fine di tenere confe-

renze sul neo induismo, il quale essi avrebbero veduto con

piacere sostituire le due religion! di Stato, il scintoismo ed

il buddismo.

Perche s' intenda meglio questo strano invito, bisogna ri-

salire alle origini della cosa.
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Le religion! present! del Giappone sono due : il buddismo
e il scintoismo. II buddismo vi fu importato dalla Corea, sei

secoli dopo Gesu Cristo, e, grazie al favore imperiale, ebbe
in brevissimo tempo numerosi seguaci, altari, templi e mo-
nasteri. II scintoismo invece e la religione originaria del

Giappone. In principio, questa religione si riduceva a ben

poca cosa: non avea dogmi fissi, non era idolatria, ma un
deismo vago rappresentato dal dio Scinto, imagine della in-

tegrita morale, piu la venerazione dei Kami o spiriti degli
antenati. A poco a poco pero il buddismo comincio a preva-
lere sul scintoismo e quasi lo vinse interamente. A fine di

attirare a se il popolo, i bonzi elevarono al grado di divi-

nita o di santi buddistici i Kami di Scinto, trasportarono gli

emblem! ed i simboli di quest' ultimo nei proprii templi e

relegarono il scintoismo puro nel palazzo del Mikado o fra

le pareti domestiche dei principi e dei gran signori. II bud-

dismo era da per tutto vincitore.

Venne la rivoluzione del 1868. II Mikado ordino ai Bud-

disti di rendere al dio Scinto quanto gli avevano rubato, cioe,

i kami, i simboli, le chiese, i convent!, le rendite, il credito

e 1'autorita; e il buddismo ufficiale si curv6 umilmente sotto

la verga degli ordini imperial!. Tutti i templi, gli altari airaria

aperta e i monasteri buddisti die erano gia appartenuti al

scintoismo, gli furono restituiti, e alia fine del 1880 si con-

tavano per la religione scintoista, dichiarata, non meno del

buddismo, nazionale e religione di Stato, 190,754 templi, con

11 pontefici sommi, e 106,076 sacerdoti. Al buddismo rima-

sero 108,324 templi, 35 capi religiosi, 157,252 bonzi e 763 re-

ligiose buddiste. I giapponesi seguono o Tuna o 1'altra di

queste due religion!: le persone colte, le classi medie e le

governanti appartengono al scintoismo
;

il popolino segue piu

generalmente il buddismo, perche piii conforme alle sue pas-

sion! ed all' istinto teatrale, comune a tutte le moltitudini.

Le cose continuarono di questo modo fino al 1884. In

quell'anno la stampa quotidiana e periodica del paese co-

mincio a combattere in favore della liberta assoluta di culto ;
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anzi piu di un giornale suggeri apertamente al Governo di

accettare il cristianesimo per religione ufficiale dello Stato.

Dopo le tremende persecuzioni contro il cristianesimo del

secoli XVI e XVII e dopo le recentissime del 1867, quella do-

manda sembrava un miracolo. Ma cosi non parve all'autorc

di un articolo, apparso nel giornale giapponese Ji ji shimpd,

che ne recava ottime ragioni. I paesi civili dell'Europa e

deirAmerica, scriveva egli, non ci sono solamente superior!

a cagione delle loro istituzioni politiche, ma ancora per

ragione della loro fede, dei loro usi e costumi. Questi ca-

ratteri costituiscono per loro una specie di colore distintivo,

e i popoli che non li posseggono sono ai loro occhi esseri

inferior! ed oggetti di derisione, Noi dunque potremo pareg-

giarci perfettamente agli occidental! solo coll' accettare i loro

usi e costumi ed anche la loro religione. Con cio noi rom-

peremo le barriere che si levano fra noi e loro ed acquiste-

remo le simpatie della stirpe bianca.

Esiste una legge internazionale fra le Potenze europee,

legge fondata sul cristianesimo e la cui efficacia dipende ap-

punto da cio che tutte le nazioni che vi fanno parte sono cristiane.

Le nazioni non cristiane ne sono escluse. Se, dunque, noi vo-

gliamo entrare a far parte in tutto e per tutto del concerto

europeo ed essere ammessi nella grande famiglia dei popoli

civili, dobbiamo adottare il loro colore sociale. Non diciamo

cio per vilta o debolezza : e cosa tutta naturale che i deboli

seguano i forti, non questi quelli. Ci sembra tuttavia che

sarebbe cosa savia abbracciare una religione professata uni-

versalmente in Europa e negli Stati Uniti e che esercita una

grande influenza sugli affari material! e sociali. L'adozione

della religione cristiana mettera i nostri sentiment! in armonia

con quelli del popoli di Occidente. Noi, dunque, desideriamo

vivamente, neir interesse della patria nostra, che il Governo

introduca nel nostro paese il Cristianesimo quale religione del

Giappone.

Come dicevamo poc'anzi, il Cristianesimo fa sentire tutto

il suo influsso fra gli occidental!. & lui si deve la ristabilita
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uguaglianza fra gli uomini, la schiavitu abolita, alia quale
abolizione non pensarono mai i celebri filosofi della Grecia

e di Roma. La legislazione e imbevuta parimente di prin-

cipii prettamente cristiani. E vero che le nostre leggi an-

tiche, fondandosi sulle dottrine buddistiche e confucianiste,

non si allontanano gran fatfco dalle cristiane, ma e vero allo

stesso tempo, che proibendo il Cristianesimo, noi mettiamo

un maro ufficiale fra noi e le nazioni di Occidente. D'altra

parte non vale proibire al Cristianesimo la predicazione. Egli

si propaghera fra di noi ugualmente. E piu savio dunque di

dargli la liberta perche si propaghi legittimamente. Fin qui

il giornale giapponese.

II Governo del Giappone non accetto in tutto i savi consigli

del giornalista; ma nell'agosto dello stesso anno apparve un

decreto in virtii del quale le due religion! scintoista e bud-

dista si dichiaravano, separate dallo Stato, la elezione dei

sacerdoti veniva lasciata ai capi supremi e le rendite dove-

vano amministrarsi a piacere dei medesimi. II principio del

Cavour, libera Chiesa in libero Stato
,
era accettato lette-

ralmente e messo in atto nel paese del sol levante.

Ne qui si ferm6 il Governo del Mikado. Cinque anni dopo,

la Costituzione del Giappone nel suo articolo 28 proclamava
libero ad ogni giapponese di accettare e professare la reli-

gione che piu gli piacesse, purche fossero salve la moralita

pubblica e la integrita dello Stato.

I sacerdoti del buddismo e del sciritoismo osservarono con

grande loro rammarico che il paese, passando per un pe-

riodo di razionalismo o scetticismo, s'incamminava a gran

passi verso il cristianesimo, e procurarono di fermarne la

corsa. Eccitarono lo zelo dei sacerdoti, apersero scuole a

centinaia, purgarono le loro pagode e bonzerie dalle pratiche

piu vili e puerili, spiegarono simbolicamente i dogmi piu

ripugnanti alia ragione e finalmente chiamarono da Ceylon
e dalla Cina dotti conferenzieri buddisti e confucionisti per

ritenere il popolo nella fede dei loro antenati.

I scintoisti di Tokio, gente per lo piii colta e molti fra loro
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parlanti inglese, avevano tenuto dietro con grande interesse

alle diverse vicende del Congresso delle Religion! di Chicago,

e fra gli oratori delle varie religion! era loro apparso piii che

ordinario il monaco indu Yivekananda. Cadde loro dunque
in pensiero di invitarlo alia capitale del Giappone perche ivi

predicasse la sua dottrina, la quale a creder loro'non diffe-

riva un ette dal -piii puro scintoismo.

II monaco indu accetto il cortese invito, e un vapore ame-

ricano lo sbarcava a Nagasaki, doride si sarebbe incaminato

alia volta di Tokio. Miss Danford n'era in festa, il signor War-

den sorrideva sotto i baffi grigi, e gli altri della comitiva

stavano a vedere dove sarebbe finita quella predicazione del

neo-induismo nella capitale del Giappone.

II signor Barrows invece, poco curandosi del Vivekananda

e delle sue conferenze, alcune delle quali il monaco avrebbe

tenute anche a Nagasaki, si assento per un giorno intero

dall'albergo.

Arturo pose innanzi a pretesto urgenti affari con una

banca.di Nagasaki il cui direttore era in corrispondenza col

signor Hood; ma Clara non si Iasci6 ingannare. Ella presto

imagine queilo che era, cioe un colloquio segreto del Barrows

colle due signore Clifford e Carr. Un vapore infatti stava per

partire alia volta di San Francisco ed egli si recava a per-

suadere le due signore misteriose di far ritorno in patria.

La signora Hood diede esattamente nel segno. II Barrow

si reco all'albergo dove albergavano le signore e si trattenne

lungamente in colloquio con esse loro.

La sera stessa fece ritorno a' suoi amici piii grave e pen-

sieroso del solito.

(Continued
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ED IL SUO NONO CBNTENABIO

Era 1'anno 1004 di Nostro Signore Gesu Cristo. Sui colli al-

bani le bionde niessi ondeggiavano agitate da leggiero venti-

cello, e le viti lussureggianti si vestivano di pampini, nell'af,-

tesa di coprirsi di grappoli di oro ai primi tepori autunnali. Un

Tegliardo, vestito di ruvido saio, grave e maestoso nel volto, le

pupille soffuse di una serenita soprannaturale, inoltravasi a stento

per 1'erto e poco battuto sentiero che conduceva sull'altura del

Tuscolo. Di tratto in tratto fermavasi ansante: le sue membra

travagliate dalla lenta consunzione della vecchiaia rifiutavano di

obbedire all'energia morale della sua volonta. Tin giovane ceno-

bita lo sorreggeva amorosamente, e con la sua forte vigoria gli

prestava valido appoggio onde non incespicasse nel sassoso cam-

mino. Un altro cenobita, giunto anche egli al periodo in cui

precipita 1'eta, alzava le pupille al cielo, e con fervida prece chie-

deva al Signore di renders piii agevole al suo venerando com-

pagno 1'erta faticosa.

II sole nascondevasi intanto all'orizzonte, e la sua vivida luce

moriva in un scintillio di fiammanti rubini. I tre viandanti cer-

cavano un asilo con gli ansiosi sguardi, e non trovandolo, si rac-

colsero sotto 1'arcata di un'antica ruina, si prostrarono al suolo,

recitarono lunghe preghiere, e adagiandosi sulla nuda terra, e po-

nendo una pietra sotto la testa, si addormentarono.

A quel che narra la leggenda, nel suo placido sonno il vegliardo

con le chinse pupille contemplava una visione di sovruniana belta.

Egli vide la Vergine Benedetta che lo esortava ad innalzare un

teinpioin suo onore nel.luogo dove riposava
l

. La dimane di buon

mattino i tre compagni di viaggio si svegliarono rinfrancati di

forze, recitarono di nuovo lunghe preghiere, e continuarono per

Ferta.

La fama li avea preceduti. Venne ad incontrarli una folia plau-

dente che prostravasi ai piedi del vegliardo, e con lagrime di gioia

1

SCIOMMARI, Note ed osservazioni istoriche spettanti all' insigne Badia,

di Grottaferrata, Roma, 1728, p. 86-87.
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implorava la sua benedizione. Gregorio, conte di Tuscolo, gareg-

giava coi suoi vassalli nell'esprimergli i suoi sentiment! di rico-

noscenza, e gittandosi ai suoi piedi, offrivagli volenteroso il suo

castello, e le sue terre : Tutto e tuo, dicevagli, e la tua volonta

e sovrana in questo luogo
4
. II vegliardo commosso invoco le be-

nedizioni di Dio sul popolo festante che gli faceva corona assieme

al suo principe, e scelse un terreno di non vaste dimension! per

fondarvi un monastero. Con quell'ardore di fede che nel medioevo

semino per Pltalia tante meraviglie dell'arte, gli operai e valenti

arteiici si posero al lavoro. Nel volgere di pochi mesi un bisnco

edificio, una chiesa con le cupole sormontate da una croce ruti-

lante sorse sulle amene alture del Tuscolo. II bianco edificio, la

chiesa dalla croce luminosa divennero famosi nei fasti del cattoli-

cismo e del Tuscolo romano col nome di badia di Grottaferrata.

II vegliardo era S. Nilo di Rossano : i suoi compagni due cenobiti

della Calabria, Paolo avanzato negli auni, e Bartolomeo, che alia

scuola del suo maestro dovea ben presto adergersi alle vette piu

sublimi della santita e col suo genio poetico e le sue belle ini-

ziative scrivere nna delle pagine piu gloriose della storia della

Badia.

Nilo nasceva in un secolo in cui la Chiesa, travagliata da mali

gravissimi, svolgeva nondimeno e sovratutto nel silenzio del chiostro,

i germi della prossima rigenerazione dei popoli. II secolo X, ove

si consider! sotto i'aspetto morale, e un secolo di delitti, di cor-

ruzione, di rilassatezza di costumi, anche nelle file del clero. Le

orde barbariche che si erano rovesciate sul giardino d'ltalia, pre-

ferendo alle foreste impenetrabili ed alle terre gelate il cielo az-

zurro ed il dolce clima del bel paese, non si erano ancora fuse

e purificate nel crogiuolo del cristianesimo. Fuor di dubbio si erano

sottomesse al giogo della Croce, ma in esse persisteva il fermenfco

di antiche passioni, e la loro indomita natura non era assueta alle

grandi vittorie morali.

Nondimeno, tra 1' imperversare di qneste passioni nei re-

gnanti e nei sudditi, la fede avea gittate profonde radici negli

animi, e dominava sovrana negli ordinamenti sociali, nelle leggi

civili. nella vita dei popoli, nelle arti bambine, nel vagito di

1 Vita S. Patris Nili, Migne, P. G., CXX, col. 160.

1904, vol. 2, fasc. 1295. 36 27 maygio 1904.
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una nnova letteratnra che cereava di librare i vanni del geriio
in region! non inai tentate per 1'innanzi. Redenti dal cristiane-

simo, i popoli volgevano i loro sguardi verso la Chiesa, aspet-
tando dalla sua suprema autorita ii consiglio che illumina, la pa-
rola che conforta, Tinflusso che vivifica. La fede era cosi salda,

ed il concetto della sua supremazia talmente diffuso nelle masse,
che la corruzione del clero non istrappava alia Chiesa le sue cou-

quiste. II sacerdozio languiva in un morale abbassamento, prodotto-

dalFinfiltrarsi del potere laico nel santuario. 11 feudalismo avea

create le piccole corti dei signorotti e dei baroni che nel loro

assolutismo si arrogavano sulle persone e sut beni ecclesiastici gli

stessi diritti che la legislazione bizantina sanciva per gl'impera-
tori d'Oriente. In Roma le fazioni di Teodora e di Marozia tur-

bavano profondamente le coscienze dei fedeli, contaminando finance,

secondo 1'espressione del Baronio, la belta della Chiesa romana 1
:

foedissima Romanae ecclesiae fades
2

,
ed alle fazioni romane aggiun-

gevasi il cesarismo tedesco che spadroneggiava a suo talento nel-

Tovile di Cristo, e cosi domino finche non venne atterrato dai

genio, dalla santita, e dall'eroica fermezza di Gregorio VII.

La simonia ed il libertinaggio erano le due piaghe del clero nel

secolo X. Secondo San Pier Damiano, non pochi cortigiani si av-

vilivano sino a divenir giullari e parassiti per conquistare la mitra

ed il pastorale
3

. Le abbazie con le loro pingui rendite servivano

ad alimentare i vizii di corrotti usurpatori del patrinionio eccle-

siastico. Da vergognose cadute non erano esenti i personaggi piu

illustri per santita e per zelo, come Elgardo d' Inghilterra, detto

il Pacifico (959-975), che proponendosi di rialzare il livello morale

del clero, si macchia di orrendo sacrilegio ;
corne Roberto il Pio

di Francia (996-1031) che ernulo nella sua vita degli asceti piu

rigidi, viola la santita del matrimonio, sposando contro le leggi

della Chiesa la propria cugina Bsrta.

1

FUNK, Histoire de I'Eglise, Paris, 1902, vol. I, p. 3~3 380.
2 Annales ecclesiastici, a. 912, vol. XV, Lucca, 1744, p. 571.
3 Liber gomorrhianus, MIGNE, P. L., CXLV, col. 159-190; ib., col. 380-422.

N3n devesi pero dimenticare, come giustamente osserva il Funk, che ii

santo Djttore per eccesso di zelo esagera il fosco quadro della corruzione

del clero, Op. cit., vol. I, p. 436. I vizi del secolo X non devono farci

dimenticare le sue virtu, e gli esempi lassiati ai posteri di sincera penitenza,

di pieta, di abnegazione, e di carita cristiana. Hergenrotber, Handbuch der

allgemeinen KirchengeschicUe, Friburgo, 1885, vol. II, p. 83-84.
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*
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Ma tra le debolezze e le cadute di questa societa, nel cui seno

ferinentava il lievito di passion! non ancora assoggettate allo spi-

rito, la voce della Chiesa tuonava nel piii intimo delle cosoienze,

e popoli e sovrani 1'ascoltavano riverenti come la voce di Dio. I

grandi cambiamenti sociali non si compiono in un solo giorno.

La Chiesa preparava una lenta riforma interiore, quella riforma

rhe S. Gregorio VII dovea sanzionare ufficialmente, e Francesco

e Domenico erano' predestinati a diffondere nell'orbe intiero con

la fecondita sovrannaturale dei loro istituti monastici. Compiuta

questa riforma, la Chiesa avrebbe stabilito pienainente sulle anime

il regno di Gesu Cristo. II secolo X rappresenta per 1'apptinto

questo periodo di transizione tra la barbarie non ancora doma, e

Fincipiente risorgimento morale delTumanifa in Gesu Cristo. Nelle

tenebre che vi regnano si scorgono gl'inizii del lento lavorio della

dhiesa che elabora gli elementi grezzi ed informi delle genera-
zioni indocili e non assuete al culto dell'abnegazione cristiana, e

con mirabile energia e costanza soffoca i loro istinti brutali, e li

esercita nella palestra delle virtu cristiane. Vi sono debolezze

e colpe nei suoi rappresentanti: ma la sua dottrina e senipre

santa, sempre immacolata: nelle sue vene scorrono sempre abbon-

danti le linfe della vita soprannaturale, ed i santi la circondano

come turrite fortezze, e brandiscono le armi della vittoria contro

i suoi nemici interni ed esterni. E nella generazione dei santi del

secolo X sovra gli altri come aquila vola S. Nilo di Rossano.

Egli nasceva nella Calabria, dove il monachiamo orientale fioriva

rigoglioso, vegetazione esotica trapiantata in un suolo favorevo-

Jissimo alia sua coltura. Le condizioni della Calabria non erano

certamente liete, nel secolo X. I Saraceni la infestavano con le

loro orde irrompenti dall'Africa
;

nel 902 da Reggio a Cosenza

la Calabria era divenuta uno dei feudi dell' Islam. I minareti di

una moschea torreggiavano a Reggio, e secondo lo storico Spano

Bolani, la stessa chiesa inefcropolitana della sventnrata citta raccolse

sotto le sue arcate i credenti del Profeta J
. L' impero bizantino

1 Secondo I'AMARI, 1'emir Hassan erigeva una moschea in Reggio nel

952. Sembia piu conforme al vero, ch'egli tramutasse in moschea un edificio
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non dimenticava fuor di dubbio i suoi riccbi possedimenti dei-

1' Italia meridionate, ma rion di rado gli fu avversa la sorte delle

armi, eel altre volte le sue energie si esaurirono in sterili lotte

teologiche ed in intrighi di cortigiani. Poche citta della Calabria,

e tra queste Rossano, non subirono 1'onta delle invasioni dei Sa-

raceni. Per la citta natale -ii S. Nilo, il biografo dell'illustre ros-

sanese attribuisce al patrocinio della Beatissima Vergine un bene-

ficio si segnalato
l
. Tra il continue tintinmo delle armi, e le truci

visioni degl'inceridi, del sangue, di torme di schiavi strappati al

patrio suolo, i nionasteri si popolavano di ercici penitenti, che

nna fede vivissima, il dis-gusto delle gioie effimere del moudo, lo

spettacolo di tante calamita spingeva a cercare un asilo nel chiostro.

Rossano, patria di S. Nilo, citta fainosa, nel secolo X era divenuta

la sede dell'imperiale doniinio di Bisanzio nelFItalia meridionale,

ed uno dei ceutri piu colti e piu operosi del monacbismo greco
2

.

La Calabria del secolo X gareggiava con le laure del cristianesimo

primitive disseminate nell'Egitto e nella Siria. II francescano Barrio

asserisce cbe la Calabria erasi trasformata come altre volte 1'Egitto,

in una terra feconda di legioni di sariti cenobiti 3
: i suoi monasteri

secondo Paolo Emilio Santoro non erano secondi a quelli del deserfco

di Nitria e della Tebaide 4
,

alle laure si faniose che S. Simeone

Stilita erigeva nella Siria sui fiancbi della Montagna Nera B
.

Fuggendo la persecuzione degli iconoclasti, i basiliani dell'Oriente

aveano valicato il mare e si erano stabiliti sulle coste dell'Italia

meridionale, formando in certi siti veri campi trincerati, alzando

le loro teiide sulle colline, sulle sponde dei fiumi, nel cuore di

cristiano, Storia dei Musulmani di Sicilia, vol II, Firenze, 1858, p. 248,

ovvero la stessa cattedrale, SPANO BOLANI, Storia di Reggio di Calabria,

dai tempi primitivi sino all'anno di Gristo 1797, Napoli, 1857, vol. I, p. 125.

La moschea dur6 solatnente quattro anni.
1

MIGNE, P. G
, CXX, col. 17. Sulla Madonna di Rossano. Cf. SCIOM-

MABI, Op. cit., p. 54-57; MINASI, S. Nilo di Calabria monaco bosiliano nel

decimo secolo, Napoli, 1892, p. 2G3 265; Msy^iov TS tuy^avsiv. MIGNE, P. G.,

CXX, col. 17.

2 LUCA DE Rosis, Cenno storico della citta di Rossano e delle sue nobili

famiglie, Napoli, 1838.
3 De Antiquitate et Situ Calabriae, Roma, 1737, p. 169.
4 Histona monasterii Carbonensis ordinis Sancti Sasilii, Roma, 1601,

p. 13.

5
VOGUE, La Syrie centrale, Parigi, 1865-1877, vol. I, p. 139-150;

Uspensky, Arkheologhitchesliie pamiatnilii Siri
(
Monument! arcbeologicl

de:ia Siria) nel Bollettino dell'Istituto areheologico russo di Costantinopoli,

Vol. VI, fascicolo 2-3, p. 165 190.
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misteriose foreste, nelle grotte scavate dall'arte o dalla natura.

Selvagge ed alpestri solitudini si trasformavano per incanto in

alveari monastici, centri di operosa attivita letteraria, focolari di

virtu, asili dell'ellenisrao bizantino *. Nilo di Rossano, dopo una

giovinezza travagliata dalle lotte delle passioni, dopo vergognose
disfatte ch^egli espio con amarissime lagrime, tocco dalla grazia

di Dio, scorse 1'abisso spalancato ai suoi piedi, e ritirandosi a

tempo, ando a piangere i suoi falli nella laura greco-bizantina di

Mercuric a breve distanza del suo paese native 2
.

Egli vi trascorse luughi anni nell'esercizio del piu rude asce-

tismo. II suo biografo ci descrive la sua austera penitenza, la sua

eroica uruilta, le sue lotte vittoriose centre lo spirito del male, i

carismi soprannaturali che ornarono la sua anima, purificata nel

lavacro spirituale delle lagrime, e di un sincere pentimento. La

brevita del nostro assunto non ci permette di riassumere le sue

gesta. Ci limitiamo ad asserire che S. Nilo personifica la Calabria

mistica del secolo X, ed il suo nome splende circonfuso di un'aureola

di luce nel rinascimento letterario e religiose dell
1

Italia meri-

dionale dominata dai Bizantini.

1 Nell' Italia meridionals noveravansi un migliaio di monasteri basi-

Hani. ROBOT!, Dett'origine, progresso e stato presence del rito greco in

Italia, Roma, 1760, vol. II, p. 163. II solo territorio compreso fra Semi-

nara, Galatra e Rosarno ne possedeva 37, secondo il MARAFIOTIS, Cronicke

ed antichita di Calabria, Padova, 1601, p. 6465. In Rossano e nei dintorni

600 monaci erano sparsi in dieci monasteri, Lenormant, La G-rande Gr$cet

t. II, Parigi, 1881, p. '387; SOKOLOV, Sostoianie monachestva v vizantiislioi

tzerkvi (Stato del monachismo nell'impero bizantino), Kazan, 1894, p. 55.

2 Tdc Tcepl Mspxotipiov novao-nfipia. MIGNE, P. G., CXX, col. XXI. SCIOM-

MARI (p. 65), AMARI (vol. II, p. 317) ed in generale tutti i biografi di

S. Nilo danno il nome di S. Mercuric al monastero nel quale Nilo passo

i primi g-iorni della sua vita religiosa. Come bene osserva il Minasi, 1'ap-

pellativo di santo non poggia su verun fondamento. II testo greco della

vita di S. Nilo afferma che il santo unissi ad uua donzella la quale di gran

lunga superava le altre in bellezza e leggiadria, quantunque non vantasse

nobilta di natali. Una bimba fu il frutto di tale uuione: ^suyv 'J^ai 'oivuv

aO-c-g xai, 0-JjX'j
TO Tipanw; Tsy^Osv 7cai8(ov 6nf|pSsv ao-coig. MIGNE, col. 21.

Suppongono alcuni che le relazioni tra S. Nilo e questa donzella, fossero

legittime, avendo la Chiesa benedetta la loro unione. Altri al contrario,

tra i quali i Bollandisti, sono di parere che realmente S. NiLo deturpasse

la sua giorentu con la gravissima colpa di concubinato. Cf. MJNASI,

S. Nilo di Calabria monaco basiliano nel decimo secolo con annotationi sto-

riche; Napoli, 1892, p. 269-281.
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La Calabria traversava in quel torno di tempo un periodo
dolorosissimo. Gli arabi musulmani dopo avere niesso a ferro ed

a fuoco la Sicilia aveano gettate le loro orde nel continente ]
.

L' impero bizantino infiacchito e gia roso dal tarlo di un fatale

flecadirnento non era in grado di arginare la fiumana di barbari

che rovesciavansi sulle sue possession! dell'Adriatico e del Tirreno.

Molti dei cenobiti basiliani vi colsero le palme del martirio. Altri

scamparono alia bufera, volgendo le spalle alle citta marittiuie

od in prossimita della costa, e cercando un rifugio in province
non ancora devastate dalle orde islamicbe. Nilo dove prendere la

triste via dell'esilio. Con qualche discepolo ando a bussare alia

porta ospitale di Montecassino, ed i figli di S. Benedetto accolsero

i fuggiaschi con tenera sollecitudine e loro offrirono un asilo nel ce-

nobio di Vallelucio dedicate a S. Michele 2
. Nilo visse quivi tre lu-

stri e divenne pei suoi discepoli e confratelli lo specchio vivente della

perfezione religiosa. La nomea della sua santita erasi diffusa nella

citta e villaggi circostanti e vieppiu la confermarono i prodigi ch'egli

frequentemente operava. Le ricchezze affluirono nel monastero di Val-

lelucio e con le ricchezze mitigossi 1'austerita della vita, e si rilassa-

rono i costumi. Nilo deplorando nell' intimo del cuore Toblio delle

vetuste tradizioni fra i suoi discepoli, e mosso dal desiderio di sot-

trarsi alia venerazione dei pellegrini che lo riguardavano come santo,

si allontano da Vallelucio. Scelse come sua dimora un arido catnpo,

una sterile solitudine presso Graeta, detta Serperi. Non un filo di

erba germogliava su quelle rocce brulle, sopfa le quali sembrava

fosse passata la maledizione di Dio. Altre volte vi sorgeva un de-

lubro a Serapide, donde il nome corrotto di Serperi
3

. Nilo vi fisso

la sua sede. II deserto trasformossi per incanto in un giardino dove

sbocciarono i fiori rigogliosi delle piu elette virtu. A lui d'intorno

accorsero d'ogni banda dei drappelli di discepoli, aniniati dalla

brama d' inoltrarsi con lui nei sentieri della perfezione monastica,

e di buon animo condivisero i suoi stenti e le sue privazioni.

1

VASILTEV, Vizantia i Araly (B'saczio e gli Arabi), Pietroburg-o, 1902,

p. 302 309.
1
TOSTI, Storia della Badia di Montecassino, Napoli, 1842, vol. I, p. 150;

MIGNE, P. G
, CXX, col. 125.

3
MIGNE, P. G, CXX, col. 145; SCIOMMA.RI, Op. cit., p. 71; MINASI,

p. 341.
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Nel nuovo asilo Nilo trascorse dieci anni. II suo corpo era gia

curve sotto il peso della vecchiaia, ma 1'anima serb'ava tutta la

sua giovanile freschezza. Un bel raattino raguno i suoi discepoli,

ed espresse loro la sua decisione di mettersi in viaggio alia volta

di Roma. I suoi figli proruppero in lagrime, nia egli volgendo
loro Facuto suo sguardo che penetrava i misteri deiravvenire li

conforto, rivelando che era suo divisamento di preparare altrove

nn luogo di convegno pei suoi discepoli dispersi
1

. Griunto sulle colline

del Tuscolo, chiese I'ospitalita ai monaci greci di un piccolo ceno-

bio detto di S. Agata. Toccava allora il novantaquattresimo anno

della sua eta. Varcate appena le soglie dell' angusto monastero,

presago della sua prossima fine esclamo : Sara questo il luogo
del mio riposo nei secoli avvenire e nessuno potra strappariui

di qui.

Fermo nel suo proposito, chiuse 1'orecchio alle proposte della

nobilta romana che studiavasi di attirarlo nella sua sede. I ce-

nobiti di Serperi si affrettarono a raggiungere il loro maestro.

Nilo li esorto a perseverare con costanza nella loro vita di abne-

gazione promettendo loro che ben presto si sarebbe recato a ve-

derli. Tutti si accinsero con ardore alia costruzione del nuovo mo-

nastero. Speravano di passarvi dei giorni felici sotto la guida di un

padre si aminirabile. Le loro segrete speranze non si compierono.

Nilo non ebbe la cousolazione di vedere condotto a termine 1'alveare

rnonastico del Tuscolo. E^li spiro placidamente nel Signore addi

26 settenibre 1004 2
. Le sue spoglie mortali furono trasportate nella

nascente badia, ed inumate nell'oratorio dei santi martiri Adriano

e Natalia. Sulla povera tomba che rinchindeva il prezioso tesoro

delle sue reliquie, i suoi figli giurarono di serbarsi fedeli alle sue

massime ed alle sue tradizioni. La ruggine del tempo non intacco

queste promesse nel cuore delle generazioni monastiche, che per

vari secoli alle porte di Roma alternarono nell'inclita Badia le

salmodie greche deH'Oriente. All'alba del secolo XX, corne nei

1

MIGNE, P. G., CXX, col. 157.
2 I/AMARI fissa all'anno 998 la data della morte di S. Nilo, (vol. II

p. 317) data evidentemente erroma perehe il famoso incontro di S. Nilo

con Ottone III ebbe luogo nel 999. Altri scrittori preferiscono la data

del 1005, BARRIO Op. cit., p. 966; SCIOMMART, p. 107, NILLES, Kalendarium

manuale utriusque JEcclesiae, Innspruch, 1896, vol. I, p. 388, altri quelle

del 980. LUBIN, Abbatiarum Italia e brevis notitia, Roma, 1693, p. 115, 402.

li P. Cozza Luzi sostiene che S. Nilo e morto il 25 settembre 1004. Lettere

calabresi. Reggio, 11/02. lettere XXXIII et LIV : S. Nilo di Rossano e la

Badia di Crrottaferrata, Bollettino del nono centenario, n. 8, p. 61-62.
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primordi del secolo XI, i discepoli di S. Nilo continuaiio ad esal-

tare le virtu e le gesta del loro patriarca coi ritmi armoniosi

delta greca favella, e la sua memoria e tuttora venerata e bene-

detta in quel Tuscolo che alle sue membra irrigidite dalla morte

die' il riposo della toinba '.

*
*

2. La badia di Grottaferrata si aderge maestosa con la sua

aria di vetusta, con le sue mura merlate, e con la sua artistica

bellezza. Strabone con rapidi tocchi tratteggia Tincanto delle col-

line del Tuscolo sulle quali si aderge la nionumentale badia. Vi

si sente il mormorlo, or lene or fragoroso, di ruscellt e torrenti.

Vi abbondano le fonti limpidissime che inaffiano i campi e li

proteggono contro Farsura dell'estate. Splendidi giardini vi sfog-

giano le svariate belta dei loro fiori. I tralci che in lunghi filari

scendono pei clivi mollemente ondulati, sono ornati di grappoli

di oro. Tra il verde di nna vegetazione esuberante biancheggiano
le ville marmoree del patriziato roraano 2

.

Secondo un' antica tradizione, che gli archeologi riguardano
come storicamente certa, la badia sorge sulle rovine dell'antica

yilla di Cicerone. II principe degli oratori roraani vi avea spese

somme ingenti per abbellirla di statue, di marmoree colonne, di

pitture, di capilavori dell'arte greca.

La sua villa non era un ritrovo di volutta, come la Capri ne-

roniana. Cicerone proponeasi uno scopo piu nobile. Tra le delizie

delle sue ville ed i tesori artistic! quivi raccolti, eglistudiavasi di

1 La vita S. Nilo, sulla qualo ritorneremo in seg-uito, fu edita nel testo

greco dallo Btorico e teologo Matteo Cariofillo, arclvescovo d 1

Iconic e di-

scepolo del colleg-io greco di S. Attanasio: Vitae S. Patris Nili junions

scripta olim graece a contubernali eius discipulo, nunc latinitate donata

interprete lohann? Mattkaeo Caryophyllo, archiepiscopo Iconiensi, Roma, 1624.

Fa tradotta in italiano o piuttosto ridotta in compendio quattro anni dopo:
Vita di S. Nilo, fondatore del monastero di G-rottaferrata scritta in lingua

volgare da Nicola Balducci romano, Roma, 1628. Abbiamo attualmente la

belia traduzione del MINASI, S. Nilo di Calabria, monaco basiliano nel se

colo X, Napoli, 1892. La vita di S. Nilo trovasi negti .Acta Sanctorum,

Sspt. t. VII, p. 249-263, e nella Patrologia greca, del MIGNE, t. 120, col. 15-166.
? TouaxXov eaxl Xo^og eiiystog, xal svuSpog xopucpoojasvog ^pe^

Y.&I Se^ofisvog paa'.Ascwv xaxaay.euag suTtpsTcsoTaTag... Ksxoap.yj'ca
1
. 5s xxig

'/M\ oixoSop-taig at {iaXtaia xalg uuoTCtTrio'Jaatj STCI TO xa-ca TYJV

. Lib. VII, c. Ill, n. 12. Opera Omnia, ed. Didot, t. I, p. 199.
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sviluppare la coltura dello spirito. Vi fondava un' Accadeniia, il

ginnasio, una biblioteca. Disputava co' suoi amici i piu ardiu

problem! metafisici: vi concepiva e componeva le Quaestiones
Tusculanae ed altre opere che doveangli procurare gloria appo i

poster!. Tra i viali ombreggiati da alberi annosi egli meditava

solingo, impegnava coi suoi amici scaramucce dialettiche, che

gli davano agio di rivelare la perspicacia della sua mente e la

sua profonda conoscenza della fijosofia greca. E tradizione co-

stante dei monaci di Grottaferrata che la loro badia sorgesse ap-

punto sulle mine della villa di Cicerone. II P. Cozza-Lnzzi ed ii

P. Rocchi, 1'accuratissimo storico di Grottaferrata, citano le testi-

monianze pin autentiche di siffatfca tradizione contro la quale in-

sorse il P. Zuzzeri, S.I. in unadotta dissertazione stampata nel 1753,
ed oppugnata con validi argomenti dal basiliano P. Cardone l

.

L'origine del nome di Grottaferrata e tuttora un'enimma. Se-

condo gli uni deriva dai cancelli di ferro che chiudevano qual-
che cappella quivi eretta 2

,
o dalle legioni ferrate 8

. Altri lo de-

rivano dalle miniere di ferro che trovavansi in quei pressi, e che

sono ricordate nel distico di un epigramma dell
1

umanista Antonio

Ridolfi in onore del Card. Francesco Barberini 4
. Altri da un'im-

1 Secondo il P. Zuzzeri, la villa di Cicerone trovavasi ad un miglio

sopra Frascati, e quasi altrettanto lontana dal luogo dell'antico Tuecolo,
in un terreno che all'epoca in cui scriveva, appartenea al collegio romano.

D'una antica villa scoperta, sul dosso del Tusculo, e d'un antico oro-

logio a sole tra le rovine della medesima ritrovato, Venezia, 1746, p. 5.

Pel P. Zuzzeri, le ragioni in favore di Grottaferrata sono deboli, e da ri-

tenersi come semplici congetture. P. 60. La tradizione basiliana che

riguarda il monastero di Grottaferrata come ergentesi sulle rovine del

Tuscolano di Cicerone e difesa dai Padri Sciommari, Op. cit., p. 189-197;

Cardoni, De Tusculano M. Tullii Ciceronis nunc Crypta Ferrata adversus

P. Johannem Lucam Zuzzere, Roma, 1757; Cozza Luzi, 11 Tuscolano di M.
Tullio Cicerone, Roma, 1866, p. 17-24; Rocchi, La Badia di Qrottafer-

rata, Roma, 1884, p. 17-24. Secondo il Da Rossi a Grottaferrata il mas-

simo e migliore numero dei topografi e degli archeologi riconosce il luogo
del Tusculanum di Cicerone . II Tusculo, le villc Tusculane, e le loro

antiche memorie cristiane, Bullettino di archeologia cristiana
,
2 serie,

anno III, Roma, 1872, p. 106 107.
2
ROCCHI, La Badia di Grottaferrata, p. 27.

3
SCIOMMARI, Op. cit., p. 187-189.

4
Chryptam me duro ferratam nomine dicunt, Quod semper ferrum

hie ars operosa domat. TOMASSETTI, La via Latina nel Media evo, Roma,
1886, p. 145-141. Secondo il DE Rossi ignota e la denominazione di Grot-

t-aferrata . Op. cit., p. 108.
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magine della Beatissima Vergine protetta contro 1'eccessiva pieta

del fedeli da una grata di ferro *.

Checche ne s
:

a della dubbia ed incerta etimologia del nome
di Grottaf'errata, il cristianesimo, a quel eke lice arguire dalle

ruine di una vetusta chiesa, dovea fiorirvi da reinotissimi tempi
2

.

*
* *

La badia di Grottaferrata, fondata da S. Nilo, si arricchi ben

presto con le oblazioni ed i lasciti di generosi donatori ed in

breve volgere di tempo svilnppossi mirabilmente. Nel 1024 Gio-

vanni XIX (1024-1033) figlio del conte di Tnscolo Gregorio vi

si recava con pompa solenne per consecrarne la chiesa t3

. Bene-

detto IX (1033-1045) le largiva parecchi privilegi, e nel 1037

rivendicava alia S. Sede la sua protezione immediata 4
. Dai suoi

primordi, secondo la bella espressione del prof. Carolides dell'uni-

versita di Atene, Grottaferrata divenne 1'oasi dell
1

ellenismo nel-

Tltalia 5
.

Le tradizioni letterarie elleniche non vi furono mai messe in

oblio, e S. Nilo medesimo ne ispiro ai suoi discepoli il culto e

I'affetto. Nel monachismo italo-greco, dice il Battifol, il santo ap-

pare come il capo di una generazione dedita allo studio delle belle

lettere ed alia passione dei libri
6

. Egli si circonda di eruditi e

di calligrafi. Grazie al sue impulse, i monaci delle Calabrie non

limitaiio i loro ideali ad un ascetismo inerte. Lontani dal mondo,
illuminaoo tuttavia il niondo, trasformando i loro monasteri in

ceritri letterari, e raccogliendo intorno alle loro cattedre schiere

numerose di discepoli. Monaci calabresi traversano il mare e

respirano le aure di Bisanzio, dove 1'arte e la rettorica fiori-

1 TOMASSETTI, p. 146.

2 DE Rossi, p. 113, 115.
3
MENCACCI, Cenni storici della badia di S. Maria di Grottaferrata,

Roma, 1875, p. 21.

4
Ib., p. 21. JAFF^-LOEVENFELD, Regesta Pontificum Romanorum,

n. 4109 a, 6502 , Lipsia, 1888, vol. II, p. 748, 754. I testi originali delle

due bolle sono stati pubblicati dal Sickel nei Documenti per la storia eccle-

siastica e civile di Roma, Studi e Documenti di Storia e Diritto. Roma,

1886, anno VII, p. 103-109.
5

IIspl TOU XX>)VMcot5 xot,vo[3too tTjg Kpu:n:o^)sppY]g, 'Ap|JLOvJa, Atene, 4901,

6-7 p. 442. Id.
c

EXXy)vi.%a dvoqivVjastg sg'lTaXiag, 'EXXyjvtc;|idg, Atene, 1903,

n. VI.
6
BATTIFOL, L'abbaye de Rossano, Parigf, 1891, p. XVII.
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scono nonostante il decadiinento politico
1

. Altri corrispondono coi

loro confratelli di Studium e delle laure atoniane, e danno ori-

gine ad uno scambio letterario, ad un flusso d'idee tra 1'Oriente

e TOccidente. La santita di Nilo, secondo il suo biografo, non

era punto inferiore al suo sapere ;
le sue pupille si aprivano ai

raggi delle divinita, e nello stesso tempo alia luce creata. Dal-

1'alba sino all
1

ora di terza egli trascriveva dei codici 2
,
ed in tal

genere di lavoro la sua mano scorreva rapidissima. La sua cal-

[igrafia, minuta e compatta, spiccava per la sua eleganza e per

la belta sorprendente dei caratteri. La sua assiduita era tale e

tanta che non di rado in un solo giorno giungeva a copiare un

intero quaderno. Lo pungeva la brama di osservare in tutto il

suo rigore il precetto divino dei lavoro 3
. E nel suo ufficio fa-

ticoso, addimostrava quanto fossero radicate nella sua anima le

virtu religiose, ed in peculiar modo la poverta. Un rozzo legno

scavato uel mezzo e coperto di uno strato di cera serviva di

calamaio 4
.

Alle produzioni altrui ch' egli trascrivea nei codici, aggiun-

geva ben sovente le sue. L'austerita della sua vita non avea atro-

fizzate le doti felicissime della sua mente, e 1'ispirazione poetica,

purificata e sublimata dal sentimento religiose, traeva spesse volte

dalla sua cetra accenti armoniosi. Egli componea degl'inni sacri.

Molti andarono perduti nei saccheggi e nelle devastazioni che a

piu riprese ebbe a subire la famosa biblioteca della badia.

Altre sono giunte sino a noi, come 1'inno in onore di S. Be-

nedetto 3
,

il quale al suo venerando autore merito un serto di gloria

tra i piu celebrati melodi della Chiesa greca. Le sue lettere spi-

1

Ib., p. XVI.
2 'Arco Tipwt cog TpiT7]<g 6sto exaXXiypacpst., XsTiTtp xal Tiuxvq) )(pu>|a,vo

,
vtat rsipctStov TiXyjptov xa0'xaaiYjv. MiGNE, P. G., CXX, col. 41.

3
MIGNE, col. 145. Neque enim desidia abstinentiae pondus levabat,

aut multo somno otium transigebat, sed totum diem in pulchre scribendo

conterebat, ut monasterio manuum suarum monumentum relinqueret, neque

quod otiosum panem manducaret condemnaretur . MARTENE, Veterum

scriptorum et monumentorum novissima collectio, t. VI, p. 895. Questo bra no

manca nel testo greco della vita di S. Nilo.

4
Ib., col. 45.

5 L'inno di S. Benedetto: Kavwv TOU <5aoo Tta-cpoc; f^wv BsveStxTou ^you-

|ivcu opoug Kaocvou, e stato inserito dallo Sciommari nell'appendice alle

sue note Storiche, p. 1II-XV, e rigtampato con una traduzione italiana del

P. Cozza Luzi : Inni di S. Nilo abbate a S. Benedetto, Roma, 1873. Cf.

S. Nilo di Rossano, Bollettino, n. 12, p. 90-91.
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rituali, come ci afctesta 41 suo biografo, spiravano un profumo di

santita, e di fervido amor di Dio, e raccolte in volume, avrebbero

forrnato il pascolo spirituale delle anime assetate di perfezione.

Sospettasi, e forse non a torfco, che molte di queste lefctere sieno

state inserite nella raccolta conosciuta sotto il nome di S. Nilo

seniore, e stampate nella Patrologia greca del Migne
l
. La badia

di Grottaferrata possiede attualniente tre codici vergati dalla mano
del suo illustre e santo fondatore 2

. Queste preziose reliquie at-

testano che S. Nilo formo una scuola di calligrafi riputatissima,

i quali si applicarono a riprodurre la scrittura fina ed elegante

del loro maestro, i suoi segni grafici e le sue sigle. I mouaci di

Grottaferrata tengono uno dei primissimi posti nella storia della

tachigrafia greca
3

.

Le tradizioni di S. Nilo sopravvissero alia sua morte. Paolo,

secondo igurneno della badia, fu valentissimo nella trascrizione

dei codici. San Bartolomeo, il quarto igumeno, e uno dei piu il-

lustri letterati del monachismo italo-greco. I suoi inni in onore

di Dio, della Beatissima Vergine, e dei Santi si ammirano per

la fresche^za dell' ispirazione, 1'erudizione biblica e la scienza del

ritrao 4
. Come calligrafo, leggiamo nella sua biografia, non vi era

1 E! Tig av ia; TOia'jiag SmaioXag aircoD aoveXsgaxo, rcavo w:psX'.;iov %al xpTj-

^v pipXov g OC-JTWV a-jOTYjaai yjSuvocTo, MIG^E, col. 148. Le lettere di S. Nilo

seniore (7 430) trovansi nel volume LXXIX della Patrologia greca del

Migne. Cf. BARDENHEVER, Patrologie, Friburgo 1901, p. 335-336.
2 Sono i codici indicati con le cifre seguenti nel catalogo della biblio-

teca di Grottaferrata : B, a, XIX ; B, a XX
; B, p, I. II primo contiene, di-

seorsi ed opuscoli spiritual! di Marco, detto 1'eremita, scrittore ascetico della

fine del V secolo, Migne, P. G., t. LXVI ; Bardenhever, Patrologie, p. 336.

II secondo le StoaaxaXwa cpoxoocpsXscg dell'abbate Doroteo (VII secolo). Migne
P. G. LXXXVIII, col. 1611-1838; Bardenhever, P. 505. II terzo la Storia

Lausiaca di Palladio. Migne, P. G., XXXIV, col. 995-1278. La scoperta
deli'autore di questi codici, vale a dire di S. Nilo, devesi al celebre paleo-

grafo basiliano Gregorio Piacentini. II P. Rocchi 11 ha illustrati ed analiz-

zati nella sua opera: Codices cryptenses seu abbatiae Cryptae Ferratae in

Tusculano digcsti et illustrati, Roma, 1881, p. 98-104
;
137-138.

3 Cosi dice Terudito russo Tzereteli nel suo volume Sokrachtchennya
o gretcheskhikk ruhopisiafih, preimuchtchestvenno po datirovannym rukopisiam

S-Petersburga i Moslivy (Le abbreviazioni nei manoseritti greet, sovrat-

tutto in quelli di Pietroburgo e di Mosca la cui data e conosciuta), Pietro-

burgo, 1896, p. XX, XXI.
*
In un encomio greco in suo onore egli e distinto con Tepiteto di

nuovo Giuseppe, il celebre innografo siciliano del secolo IX. Toscani e

Cozza, De immaculata Deiparae Conctptione hymnologia Graecorum ex editis
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cLi fosse in grado di sorpassarlo. La sUa scrittura meravigliava

per la sua bellezza piuttosto unica che rara, ed i testi da lui co-

piati con mirabile fedelta erano quasi sempre immuni da errori *.

Poeta e calligrafo, S. Bartolomeo di Grottaferrata e uno dei mi-

gliori agiografi del secolo XL La vita di S. Nilo, che per una-

nime consenso degli eruditi sgorgo piu clal suo cuore che dalla

sua penna, e il solo monumento autentico della storia medioevale

della Calabria.

G!i storici rnoderni delFimpero bizantino non rifiniscono da

lodarla. Nel raccontare la vita del suo maestro, Bartolomeo lu-

meggia con mirabile precisione i tempi nei quali visse il suo eroe,

la societa nel cui seno si avolsero gli avvenimenti cli' egii narra

eol fare semplice e schietto di un teste oculare, i costuroi, i pre-

giudizi, le passioni di quel secolo di transizione tuttora involto di

dense tenebre. La si legge d'un fiato come un ronianzo, si sva-

riati sono gli episodi che vi si raccontano. TJn fremito di mal ce-

lata commozione scorre in queste pagine, e le avviva, e v'infonde

nn calore che si communica, un fascino arcano che soggioga il

lettore 2
. A tanti titoli di gloria letteraria, Bartolomeo aggiunge

et manuscriptis codicibus cryptoferratensibus, Romae, 1862, p. XI. II card.

Pitra esalta giustamente i meriti dei melodi di Grottaferrata capitanati da

S. Nilo e da S. Bartolomao.
'

Hymnographie de I'fglise grecque, Roma,

1867, p. 61-62. Cf. KRUMBACHER, G-eschichte der byzantinischtn Litteratur,

Monaco, 1897, p. 678; FJLARETE, Istoritchcsliii obzor piesnopievtzev i piesno-

pienna gretcheskoi tzerlivi, (Sag-gio storico sui melodi e sugTinni liturg-ici

della Chiesa Greca), Pietroburgo, 19C-2, p. 317-319.
1

"Eypacps yap 6 aojiaatog y.al sig xaXXog, si xac aoyypaqrcov y/v, -/aL

ouTtog a[iS|J,7iTa, d)g p,v]Ss|J,oav XapYjV Stoovat xolj Ttspt, TaOta xop-iiolg. Bcog xal

TioXiTsta -coo oaioo EaTpog YJJJLWV BapOoXcjiawu -couNsou TTJS KpUTCTCcpsppvjc;, MIGNE,
P. G., CXXVII, col. 493. La vita di S. Bartolomeo fu redatta da Luca, set-

timo abbate di Grottaferrata, e stampata per la prima volta nel testo ori-

ginale dal P. POSSIN S. I. Thesaurus asceticus sive syntagma opusculorum
octodecim a Graecis olim Patribus de re ascetica scriptorum, Parigi, 1C84,

t. p. 429-455. La badia possiede alcuni codici, per es. quello indicate con

le lettere A. B V. che si suppongono trascritti da S. Bartolomeo. Roccm,
Codices crijptenses, p. 21. II medesimo autore enumera una cinquantica

d'inni liturgici composti da S. Bartolomeo, e conservati nei codici della

badia. La pubblicazione delle reliquie innograflche di Grottaferrata sarebbe

un prezioso contribute alia stor:a dell'inclito monastero basiliano, e della

]etteratura italo-bizantina.
8 Cette vie de Saint- Nil est vraiment admirable, et je me sentais ga-

g-nnr par Temotion en ecrivant qaelques unes de ses Episodes... Au point

de vue historiqae, je ne crois pas me tromper en disant que rien ne nous

fait penetrer d'une facon aussi vivante dans Texi?tence de la population
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sulla sua fronte Faureola della santita. Emulo delle virtu del suo

maestro, la sua memoria e tuttora benedetta dai basiliani di Grot-

taferrata, i quali lo venerano come il secondo fondatore della loro

badia l
.

3. Le tradizioni letterarie e calligrafiche di S. Nilo non si spen-
sero coi volgere dei secoli. L'abbate Nicola incaricava i monaci

Ignazio, Sofronio e Nilo di trascrivere i menologi greci, ed i me-
desimi eseguirono il loro incarico con tale accuratezza clie i co-

dici da essi copiati offrono una mirabile identita di scrittura. Si

direbbe quasi che un solo calligrafo li abbia cominciati e condotti

a termine, quantunqne la storia ci attesti il contrario 2
. Sofronio

si segnalo anche pel suo genio poetico. Egli appartiene alia scuola

dei melodi di Grottaferrata. Nel secolo XIII tra i calligran della

badia tiene il posto di onore un concittadino di S. Nilo, Giovanni

di Rossano, che il P. Rocchi chiama uno dei piu abili e labo-

riosi monaci clie nel medio evo illustrassero la culla della loro vita

religiosa
3

. La biblioteca si arricchi di pregevolissimi codici, fre-

giati di stupende miniature. II monachismo di Grottaferrata ga-

reggio col monachismo benedettino nel serbare alia posterita i te-

sori dell'antica letteratura. Quei monasteri che gli odierni apostoli

della miscredenza e di banditori di guerra alia vita religiosa chiu-

dono o livellano al suolo o diffamano come asili delfozio e del-

T ignoranza, in tempi tristissimi per la coltura dello spirito, cu-

stodirono gelosamente la face del sapere e la tramandarono alia

posterita. La badia di Grottaferrata possedeva un opulento tesoro

di manoscritti che andarono dispersi quando i torbidi politici co-

strinsero i suoi abitatori a cercare un temporaneo asilo presso i

de la Calabre au X siecjle . LENORMANT, La G-rande Grfre, Parigi, 1881 r

vol. I, p. 361; MINASI, S. Nilo, p. 5; SCHLUMBERGER, L'dpopde lyzantine a,

la fin du X sitcle, Parigi, 1896, vol. I, p. 456-457, 462-463.
1

SCIOMMARI, p. 187. Sulla scuola calligrafica di Grottaferrata vedi

GARDTHAUSEN, Griechische Palaeographie, Lipsia, 1879, p. 230, 307; Tou-

GARD, Note sur la transcription des rnanuscrits grecs au convent de Grrot-

taferrata, Annuaire de I'Association pocr Teucouragement des etudes

grecques , Parigi, 1874, p. 441-445.
2
ROCCHI, La, Badia di Grottaferrata, p. 132-133.

3
Ib., p. 133-134. Id., De Coenobio cryptoferratensieiusqueMbliotheca

et codicibus praesertim graecis Commentarii, Grottaferrata, 1893, p. 39-40.
-
VERCKLLONE, Un codice palimpsesto scoperto dai monaci basiliani di Grot-

taferrata, Roma, 1866.
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beneiettini di S'ibiaco *, e quando vari Pontefici, Sisto V, Paolo V,
e Urb.rno VIII, e la famiglia Barberini la spogliarono dei suoi

tesori
2

. II secolo XII rappresenta I'eta cToro per la scuola cal-

Hgrafica della badia.

Sui prinii albori del secolo XIV il monaco Giuseppe Melen-

dita, per incarico dell'abbate Blasio II copio il typicon di Grot-

taferrata, documento preziosissimo per la storia del monachismo

delia liturgia italo-greca. Nel secolo XIV la badia partecipo,

ma non totalmente, alia decadenza generate dell'ordine basiliano

in Italia. II card. Bessarione lamentavasi che in parecchi mona-

steri s'ignorava talmentft il greco, cbe i monaci non ne sapevano
nemmeno 1'alfabeto 3

. Le tradizioni calligrafiche furono interrotte.

Nel 1474 la badia era costretta d' invitare nn calligrafo cretese,

Giovanni Rhosos, per la trascrizione dei libri liturgici
4

. Cio non

vuol dire che nel secolo XV i moriaci di Grottaferrata vivessero

in una completa inerzia e nelT oblio assolulo degli esempii dei

loro fondatori. Infatti 1'abbate Pietro Vitale ebbe campo nel con-

cilio di Fireuze di sfoggiare la sua dottrina e la sua perfetta

conoscenza del greco idioma 5

Nel secolo XVI la scuola calligrafica fu riorganizzata. I P. Da-

miani, Frigano, Paolo Bevilacqua, Luca Felice di Tivoli, I'ultiino

1

MENCACCT, Cenni Storici, p. 43-46.
2

SCIOMMARI, p. 84.
8 Breve ragguaglio istorico per altrui disinganno del rito greco rispetto

ai monaci basiliani d' Italia, Roma 1746, p. 22.

4
DIDOT, Aide Manuce et Vheilfnisme a Venise, 1875, p. 150, 380, 468.

5 II BARRIO nella sua opera De Antiquitate et situ Calabriae, ed. cit.,

p. 211 afferma cbe 1'abbate Pietro Vitale nel concilio di Firecze adversus

Graecos pro fiomana Ecclesia doctissime disputavit. L'Ughelli, il Marafioti,

lo Spano-Bolani ripetono le sue parole. Secondo il card. Bartolini egli con

valide rag!oni combatte Yepichsi cd opinione teologica che sostiene do-

versi la consecrazione ripetere non dalle parole dette consacratorie (Hoc

est corpus meur/i] ma dall' invocazione susseguente dello Spirito Santo.

MANDALARI, Pietro Vitale ed un documento inedito riguardante la storia,

di Roma (secolo XV), Roma, 1887, p. 11-12. Ma negli atti del Concilio di

Firenze (MANSI, Collectio Conciliorum, t. XXXI), e negli elaborati volumi

suH'Epiclesi di HOPPE (Die Epiklesis der griechischen und orientalischen

Liturgien und der romiscke Consekrationskanon, Schaffhausen, 1864), e del

FRANZ (Die Eucharistiche Wandlung und die Epililese, Wiirtzburg, 1880),

non troviamo mentovato il nome dell'abbate Pietro Vitale. II medesimo

non flgura nella lista dei padri che sottoscrissero il decreto di unione di

Eugenio IV secondo 1'edizione del Mansi : ma appare tuttavia nel testo ori-

ginate del decreto serbato alia Laurenziana di Firenze : & TY;?

eTisypacpa. Mandalari, p. 10-11.
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sovratutto, la ricondussero al suo primitive splendore. Nel se-

colo XVII Grottaferrata riprende la vigorosa vita intellettuale di

altri tempi. Sorge in Roma un' accademia basiliana, che sven-

turatamente ebbe pochi anni di florida esistenza l
. Gli studi greci

fiorirono, ed un periodo di attivita intensa tonne dietro al languore
del decadimento. II P. Romano Vassalli raccoglie le preziose re-

liquie innografiche di S. Bartolomeo, e le traduce in italiano
;

coinpone un dizionario liturgico greco, e delle dissertazioni eru-

dite sul computo cronologico dei Greci, e la storia della sua badia.

II P. Cristoforo Cassiano, che nel fior dell'eta la morte rapi-

sce ali'aifetto ed alle speranze dei suoi confratelli, volta nel greco
idiorna l'imitazione di Gesu Cristo, ed il Trattato della Perfezione

cristiana del P. Rodriguez.

II padre Demetrio Titi traduce in latino il Menologio dell'im-

peratore Basilio stampato in Urbino dai card. Albani nel 1727. Lo

Sciommari pubblica le sue note eruditissime sulla vita di S. Niio,

repertorio storico di grande valore sulle origini e lo svolgimento
della badia. II Monaldini guadagna celebrita e fama con la sua

perizia e le sue svariate ricerche su temi liturgici. II P. Gregorio
Piacentini diventa uno dei maestri delle paleografia greca, e le

sue opere tuttora si consultano dagli eruditi 2
. Tra i suoi coetanei

il P. Basilio Cardone gode Telogio non immeritato di valentissimo

cultore di studi archeologici. II P. Filippo Vitali collabora al-

1'opera monumentale del Bianchini sui Vangeli
3

.

Noi ci asteniamo dal mentovare i nomi dei calligrafi che il~

lustrarono la badia nei secoli XVII e XVIII, tra i quali Atanasio

1 L'accademia, inaugurata ii 13 giugno 1634 nel convento o collegio

basiliano di S. Giovanni a Mercatello, proponeasi, secondo il Carpani, un

duplice scopo : Ut prius kaberetur lectio latine conscripta de rebus sacris

vel moraUbus, et potissimum ad controversias ecclesiasticas spectantibus, et

deinde solveretur dubium aliquod linguae graecae, desumptum praecipue
ex Liturgiis Graecorum. CARPANI, Orationes, additis fastis Academiae

Basilianae, Roma, 1682, ristampato dal Legrand, Bibliographie heltenique

du XVII sitcle, Parig-i, 1903, vol. T, p. 124-130. L'accademia visse sino

al 1640.
2 De sepulchro Benedicti XIV P. M. in templo monasterii Cri/ptae Per-

ratae detecto, Roma, 1747; Epitome graecae paleographiae et de recta graeci

sermonis pronunliatione , Roma, 1735; Da siglis veterum grdecorum ,

Roma, 1757.
3
Evangeliarium quadruples, Roma, 1748, p. DVI-DXL. II VitaJe curd

1'edizione dei libri liturgici greci stampati dalla Propaganda nel 1738, vale

a dire del Penticoslarion, Anthologhion, Paraltlttiki, Euchologhion (1754^

Triodion, Horologhion.
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Pellegrini, e D. Placido Schiappacasse rievocano le glorie dei primi

tempi *. Lice aftermare in genere che la vita intellettuale non

ebbe mai un vero tramonto nelFabbazia. Vi furono delle ecclissi

prodotte piu dalle circostanze malaugurate dei tempi che dalla

trascuratezza o noncuranza degli uomini. Ma queste lacune nella

vita intellettuale della badia furono subito colmate da eruditi e

letterati di vaglia che alle porte dell'eterna citta con uiirabile co-

stanza serbarono un centro di greca coltura.

*
*

Nel secolo XIX, tra Finfuriare delle procelle e della guerra
sistematica mossa agl'istituti religiosi, Grottaferrata ebbe il suo

periodo di glorioso risorgimento letterario. Nel 1846 il Priore At-

tanasio Acoramboni accoglieva nel vetusto monastero una schiera

di giovani baldi e vigorosi, e richiamava a vita novella Tagoniz-

zante famiglia basiliana. Alia sua scuola educossi il P. Toscani,

valentissimo conoscitore d'innografia e di liturgia greca, che la

morte falcio nella piena maturita del suo ingegno. Le sue opere

non sono state intaccate dalla ruggine del tempo, e rendono piu

dolorosa la sua precoce scomparsa. Anche ai nostri giorni la badia

ha offerto dei preziosi contributi allo studio delle chiese orientali

ed all'apologia della dottrina cattolica.

II nome del P. Cozza-Luzi che ne resse per qualche tempo le

sorti, e assai noto nel mondo letterario, e la celebrita che gli hanno

valso i suoi lavori ci dispensa dal tesserne Felogio. La sua fe-

condita sorprendente non gli da agio di rivedere talvolta con mag-

giore cura i suoi scritti. La critica tedesca si e mostrata a piu

riprese severa a suo riguardo
2

,
ma egli si e reso benemerito delle

scienze sacre con le sue innurnerevoli produzioni letterarie, sto-

riche e liturgiche. Uno dei suoi meriti principal! e quello di avere

continuate le monumental} pubblicazioni del card. Mai 3
. II P. Rocchi

e lo storico erudito ed elegante della badia. Egli ne conosce, nei

1
ROCCHI, La badia di G-rottaferrata, p. 144-153.

2 Cf. Byzantinische Zeitschrift, Vol. I, p. 634-635; III, p. 211; IX, p. 612.
8 Ci asteniamo dal compiiare il catalogo delle produzioni letterarie del

P. Cozza, perche un tal lavoro richiederebbe parecchie pagine. Citiamo tra

le sue pubblicazioni piu importanti il t. VIII delle Novae Patrum Biblio-

thecae, Roma, 1871, ed il t. IX. II tomo X e sotto i torchi. Diviso in tre

parti, (Oratorio, Liturgica y biblica) cpntiene document! importanti per la

storia e liturgia dell' Oriente cristiano.

1904, vol. 2, fasc. 1295. 37 28 maggio 1904.
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piu minuti particolari, le vicende, le fasi di grandezza e di deca-

dimento. Religioso di una modesfcia esemplare e di una rara sem-

plicita, il P. Rocchi e valentissimo nella liturgia e nell'innografia

greca, e ce lo attesta il suo bellissimo lavoro sulla Paracletica di

S. Giovanni Damascene, dato non e guari alia stampa. Tra i codici

modernissimi della badia vi e una vita di S. Nilo scritta da lui,

e noi ci auguriaino che per le feste del IX centenario veda la

luce, e diffonda vieppiu ii culto del piu celebre atleta del mona-

chismo italo-greco \ II Revmo P. Arsenio Pellegrini, abbate di

Grottaferrata, e nn valente ellenista. Egli ha studiato in dotte

monografie 1' influsso esercitato dai pensiero greco sul rinasci-

mento italiano, ed i pionieri deU'ellenismo in Italia 2
. II P. So-

fronio Gaissis, versatissimo nella paleografia, prepara un'edizione

critica del Typicon di Grottaferrata, ed innalzera in tal guisa un

monumentum aere perennius all'illustre badia. Grazie all'energico

impulse del Revmo P. Pellegrini, un'eletta schiera di giovani e

in procinto di ripristinare 1'intensita della vita letteraria di altri

tempi. La scuola calligrafica e in auge. Noi abbiamo ammirato

dei codici miniati in pergamena lavorati dai giovani calligrafi di

Grottaferrata con una finitezza somma. Gli stranieri che visitano

la badia, non esclusi gli avversari piu accaniti del monachismo,
restano meravigliati di tanta attivita e non risparmiano le loro

lodi alia scuola calligrafica ristabilita dai Revino P. Pellegrini. In

un secolo di positivisino, nel quale lo studio degl' idiomi classici

anche nella nostra Italia, e in pieno regresso, conforta 1'animo

il vedere che 1'antica coltura, alia cui luce si svolse e brillo il

genio delle razze latine, trovi il suo rifugio nei monasteri, e dei

vigili custodi in quei cenobiti, contro i quali, sotto lo specioso

pretesto di tutelare le conquiste deirincivilimento, si sguinzagliano

oggidi le sette anticristiane.

(Contimia)

1 In Paracleticam Deiparae Sanctissimae S. Joannis Damascene vulgo

tributam animadversiones, Roma, 1903. Cf. anche Le glorie di S. Gioac-

chino, Padre a Maria Vergine secondo i Padri di Oriente, Grottaferrata, 1878.

2 F. Petrarca e &. Boccaccio, e lo studio del Greco in Italia, Roma, 1875.



LA PROTESTA BELLA SANTA SEDE
PEE, LA VENUTA DEL LOUBET

I.

Alia nota vaticana sul viaggio del Presidents Loubet, da noi

mentovata nell'ultimo quaderno, tenne dietro, quest! giorni scorsi,

in Francia ed in Italia un fracasso assordante. Massoni e settarii

d'ogni specie, nei due paesi, gridano all'errore colossale della di-

plomazia pontificia, insultano e svillaneggiano 1'Eaiinentissimo Car-

dinal Segretario e il Papa stesso, minacciano il nnimondo. Ma

perche ?

Saremmo tentati di sorridere d' innanzi ad un ribollimento tale,

piu simigliante a furore di vaneggianti o di pazzi, che a scoppio

formidabile d' indignazione vera e sincera, per quanto ingiustificata.

E vieppiu ci tenta il riso riguardo alia stampa italiana, che quasi

fine- aieri sfiatavasi ad aizzare la Santa Sede contro il Governo fran-

cese, urlando con non minore violenza, che la Santa Sede aveva

torto di tollerare in silenzio tante ingiurie fatte da quel Governo

alia Chiesa, senza protestare, senza richiamarsene fortemente col

Governo francese medesimo, cogli altri Governi cattolici, e doman-

darne soddisfazione. II Papa, a udirli, non si curava della sua di-

gnita vilipesa, sacrificava per ragioni politiche i diritti della Reli-

gione, non faceva il suo dovere. Tutto cid- non era che una calunnia,

e il libro giallo francese lo provo con docurnenti irrefragabili. Ma

supponiamo che fosse vero. Ora il Papa, venuto il tempo opportune,

ha fatto gloriosamente il suo dovere apostolico : nel discorso, pel suo

onomastieo, al Sacro Collegio, con fortissimo linguaggio condannd 1'an-

ticlericalismo del Combes
;
ha protestato poi per la dignita del Yicario

di Cristo vilipesa, per le ragioni del Supremo Pontificate calpestate

dalla visita del Signer Loubet al Quirinale, se n' e doluto in Note

severe mandate a Parigi non solo, ma anche alle altre Cancellerie

aventi relazioni diplomatiche col Yaticano : saranno tutti soddisfatti

ora. No, que' fogli medesimi, col medesimo livore accusano il Papa di

aver fatto male. Ma che cosa deve dunque fare il Papa per far bene?

Poiche, qualunque partito prenda, tutti i giornali del liberalismo
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italiano, da un capo all'altro della Penisola, gli sono addosso per
censurarlo : ne e abitudine questa cominciata col nuovo Pontifice,

ma dura dal settanta in poi, ed era seguita sotto Leone XIII non

meno costantemente e pertinacemente di ora; ne riguarda questo

quell'atto in particolare, ma tutti gli atti pubblici della Santa Sede,

massime se hanno direttamente o indirettamente relazione coll' Italia.

Parli o taccia, sia severo o remissive, protesti o tolleri in pazienza,

si attenga rigidamente alle forme diplomatiche o prenda andamenti

piu larghi, ossia, per dirla a modo loro, appaia Papa politico ovvero

Papa religioso, eccoli sempre uniti ad un modo a latrare tutti in

coro, che sbaglia e non sa fare il dover suo. Ma che pretendesi

dunque? Che il Papa abdichi come Celestino Y? Che vogliono

dunque costoro? Mettersi essi al posto del Vicario di Cristo per

governar la Chiesa laicamente, rovesciando il Vangelo e disperdendo

1 Crocifissi, come nelJa Repubblica massonica del Combes ?

Sarebbe pero davvero un grave errore il tener conto di tutto quel

tafferuglio o il fame caso per altro, che per confermare 1'antica tesi

delP intollerabile condizione del Capo della Chiesa, della mancanza di

liberta e d' indipendenza vera e sovrana, quale si addice al Supremo
Gerarca, affin di serbare inviolata la maesta e la dignita del Trono in

che Dio lo ha collocate. Questo, si, le incredibili frenesie degli scorsi

giorni contro la protesta pontificia dimostrano rnirabilmente. E si

potrebbe a buon diritto chiedere al Governo italiano che ne ha fatto

della famosa legge delle guarentige, se si pud trascinare nel fango

il Pontefice, impunemente, come Rastignac fece nel N. 140 della

Tribuna, il 20 maggio 1904, e se e permesso in tutta la stampa
italiana ripetere le contumelie piu atroci dei pessimi fra i giornali

massonici di Francia, contro 1'augusta Persona del Papa, dichiarata

sacra ed inviolabile.

II.

Ma quant'e alia questione della nota pontificia in se stessa, lo

scalpore indiavolato fattosene non ha proprio ragione di essere. Meno

di chicchessia poteva levarne clamori la stampa italiana, la quale,

complice gia delle subdole mene che avevano trascinato il Loubet al

brutto passo, erasi poi tanto adoperata ad aggravare 1'ingiuria del

Pontefice, nella venuta del Presidente
; poiche qualcosa piu naturale

di una protesta da parte di Colui, che non solo era stato, in quella

occasione, vilipeso, ma del cui vilipendio la stampa niedesima aveva

rnenato villano trionfo ? Perche dunque tanto baccano contro queila
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protesta ? L'amore stesso d' Italia avrebbe anzi dovuto consigliare ad

italiani, ove per costoro il nome di patria non fosse del tutto vano,
di non denigrare, come fecero stoltamente al cospetto di tutte le Can-

cellerie del mondo cattolico, 1'atto di un'autorita cosi eccelsa che ri-

siede pure in Roma e fa pur capo al piu nobile cittadino d' Italia.

E perche la levata furibonda di scudi della stampa massonica

e governativa di Francia ? Perche gli eccessi di sdegno del Governo
del Combes? A principio la protesta era stata accolta con di-

screta indifferenza, e pareva che con una nota verbale dell'Am ba-

sciatore francese presso il Yaticano tutto fosse tinito. II Governo fran-

cese non aveva ravvisato nella protesta dell'Augusto Pontefice altro

che un atto inutile, privo di fondamento, caduto nel vuoto
; giac-

che eontinuava a ripetersi la frase del Delcasse, non avere inteso

il Presidente, colla sua visita, Hi offendere chicchessia. Ci e voluto

dunque una quindicina di giorni, per iscoprire in quella nota della

Segreteria di Stato di Pio X tanta malignita, tanto veleno, tanto

disdegno e disprezzo di tutti i riguardi diplomatic!, di tutto il ri-

spetto dovuto alia Repubblica, da mandare a soqquadro ambasceria

e concordato, e minacciare per poco la distruzione della Chiesa di

Francia ?

Ci fu, e vero, il colpo di mano misterioso della irregolare pub-
blicazione di una versione della nota pontificia, trovata alquanto
diversa dal testo che era in mano del Ministero di Parigi ;

e noi

non conosciamo esattamente il contenuto e la forma ne della pro-

testa inviata al Governo francese ne di quelle mandate alle Can-

cellerie degli altri Governi cattolici: ma sol da cio che e apparso
in pubblico ed e universalmente noto, ne abbiamo abbastanza

per asserire, con sereno ed imparziale giudizio, che neirambito

diplomatico 1'effetto non corrisponde per nulla alia causa addotta,

ossia, in altri termini, che esiste una sproporzione enorme fra 1' in-

dignazione manifestata per 1'atto diplomatico pontificio e 1'entita

dell'atto diplomatico medesimo, comunque voglia con criterii eziandio

poco benevoli giudicarsi. La questions esce pertanto dai termini

della diplomazia e fa mestieri arguire un movente politico di tutta

quell' improvvisa ed assolutamente artifiziosa dimostrazione d'ire

e di minacce.

III.

Opportucissima conferma a questa gia per se cosi solida in-

duzione ha dato non ha guari il Ciemenceau, intioio del Combes,

noirAurore, dichiarando ingenuamente che c'est une question de
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politique interieure qui est en jeu, trattandosi di un atto di poli-

tico, esterna che e conseguenza diretta, immediata delta politico

interna ; che, cioe, si tratta della politica anticlericale e rnassonica.

del presente Gabinetto, la quale vaol essere mandata innanzi, anzi-

che di un piato diplomatico ; perche, in sostanza, la parte piu fa-

natica del blocco francese voleva dalla visita del Loubet trarre -ad

ogni costo per conseguenza la distruzione del concordato e la laiciz-

zazione formale ed ufficiale della Francia. E perd 1'insigne deputato

ed oratore, signer Alberto De Hun, ebbe ogni ragione di dire in.

uno splendido articolo sulla protesta del Papa, eomparso in tutti

i giornali cattolici anche d'ltalia : II Combes aspettava questa pro-

testa, la desiderava. ne coininciava gia a profittare : che egli voleva

trarne il pretesto cercato per la rottura definitiva. Qaesto tutto 1'in-

tento del viaggio di Koma !

Or stando a questo punto le cose, chi non vede che ogni discus-

sion cosi sulla sostanza, come sulla forma della protesta pontificia di-

viene superflua, ne merita il conto davvero di perdervi il tempo? Sol

resta a fare una osservazione, che torna a tutto vantaggio della Santa

Sede e che mostra ancora una volta la provvidenza amorevolissima

di Dio verso la Chiesa cattolica in generale, ed il Pontificate romano

in particolare. L'osservazione e questa: che intanto la gravissima

offesa recata alia dignita ed ai diritti imprescrittibili del Papa, per

la visita fatta al Quirinale dal Presidente della Kepubblica, non che

passare inosservata, o perdersi in condoglianze sincere forse, ma

sterili, delle Cancellerie, sollevft dappertutto tale e tanto rumore,

come non si sarebbe certo potuto meglio desiderare, e fece irnpres-

sione larga e profonda oltre ogni aspettazione dello stesso Yaticano
;

di modo che ora qualsivoglia Principe cattolico deve aver discacciato

dalFanimo perfino la tentazione, se mai 1'avesse avuta, di ripetere

quel che il Loubet fece, con conseguenze cosi funeste. E pero la

rnassoneria raggiunse del suo lungo ed intricato lavorio precisa-

mente 1'effetto opposto a quel che aveva voluto.

IT.

Non ci resta che a registrar qui per la storia, facendola se-

guire da qualche utile commento, la Nota che il signor Jaures

pubblicd ue\rHumanit^, ISTota credata dapprima il testo genuino
della protesta inviata dall'Eminentissimo Segretario di Stato, Signor

Cardinale Merry del Val, in nome del Santo Padre, al Governo

francese, data poi per un esemplare della protesta spedita dal me-
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desimo Eminentissimo ai govern! cattolici
;
ma in sostanza uon po-

tuta peranco accertarsi da alcuno, per cagione della sua ad ogni
modo indegna e non confessabile provenienza. Essa diplomatica-
mente non pu6 costituire fondamento di alcuna azione ufficiale, e

,suona cosi \

Dal Vaticano, 11 28 aprile 1904.

La venuta a Roma, in forma ufficiale, del Signor Loubet Presidente
della Repubblica francese, per restituire la visita che gli aveva fatta

il Re Vittorio Emanuele, e stata un fatto di tale gravita, che la Santa
Sede non puo lasciarlo passare senza richiamare su di esso 1'attenzione

del Governo, che voi avete 1'onore di rappresentare.

appena necessario il ricordare che i Capi di stato cattolici, legati
come tali al Pastore Supremo della Chiesa, haimo il dovere di usare
verso di lui maggiori r.iguardi, in confronto ai sovrani degli stati non

cattolici, per cio che concerne la sua dignita, la sua indipendeuza ed
i suoi diritti imprescrittibili.

Questo dovere e stato finora riconesciuto ed osservato da tutti, no
nostante le piu gravi ragioni politiche di alleanza o di parentela, ed

incombeva tanto piu al primo magistrato della Repubblica Francese,
che senza avere alcuno di questi niotivi speciali, presiede una nazione,
che e unita da rapporti tradizionali strettissimi col Pontificate Romano,
che gode, in virtu di un patto bilaterale colla Santa Sede, di pri-

vilegi segnalati, che ha una larga rappresentanza nel Sacro Collegio
dei Cardinal! e quindi nel governo della Chiesa universale e che pos-
siede per sing-dare favore il protettorato degli interessi cattolici in

Oriente. Percio se qualunque capo di nazione cattolica infligge una

grave offesa al Sovrano Pontefice, venendo per fare omaggio in Roma,
cioe nella citta stessa della Sede papale e del palazzo apostolico, a

colui che contro ogni diritto ne ritiene la sovranita civile, ed intralcia

la liberta ed indipendenza che gli sono necessarie, questa offesa e stata

tanto piu grave dalla parte del Signor Loubet.

Se, a malgrado di cio, il nunzio del Papa a Parigi e riniasto nella

sua residenza, cio si deve unicamente a rag-ioni di ordine e natura af-

fatto speciale.

La dichiarazione fatta dal Ministro Delcasse al Parlamento francese

(dichiarazione secondo la quale il fatto di restituire la visita non impli-

cava alcuna intenzione ostile alia Santa Sede) non puo cangiare in

nulla ne il carattere ne 1' importanza del fatto
; perche 1'offesa e intrin-

seca all'atto, tanto piu che la Santa Sede non aveva mancato di pre-

venire il governo. Si aggiunga che 1'opinione pubblica tanto in Fran-

cia che in Italia non lascio di avvertire il carattere offensive di questa

visita, ricercata intenzionalmente dal governo italiano allo scopo di ot-

tenere con cio un indebolimento dei diritti della Santa Sede. L'offesa

e fatta alia sua dignita ed a' suoi diritti, diritti e dignita che il Papato

1 Noi traduciamo dal dettato francese, quale fu pubblicato nelP Italie

del 18 maggio 1904. II che giova avvertire, perche ne coraparvero ver-

sioni parecchie notevolmente diverse le une dalle altre.
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vuole proteggere e difendere soprattutto nell' interesse stesso del mondo
intero.

Perche questo fatto cosi doloroso non possa costituire un precedente

qualsiasi, la Santa Sede si e vista costretta a fare contro di esso la

protesta piu formale: ed il sottoscritto, Cardinale segretario di State, per
ordine di Sua Santita, ne informa Lei colla presente Nota, e la prega,
di comunicarne il contenuto al Governo. Coglie in pari tempo 1'occa-

sione per confermarle I'assiciirazione della piu alta stima ecc. ecc.

Firmato

Cardinale MERRY DEL VAL.

Y.

Chiunque legge questo docuinento (posto pure che sia fedele) senza

pregiudizii e senza il deliberate proposito di cercar pretesti a litigio,

non imagina di certo ne che il Yaticano abbia avuto la piu lievo

intenzione di offendere in esso la Francia, ne che contro 1'inten-

zione, vi abbia lasciato correre cosa onde la Francia abbia ragio-

nevole motivo di offenders!. Perocche finalmente nulla dicesi in esso

che gia non fosse da tutti risaputo e in particolar modo dal Go-

verno francese, il quale deliberd la visita del Presidente Loubet a

Roma, nonostante 1'offesa che conosceva ravvisarsi in essa gravis-

sima alia dignita, all' indipendenza ed ai diritti inviolabili del

Papa; giudicando che bastasse a togliere ogni ragione di offesa ii

dichiarare che non avevasi intenzione di recarla. Or non era equo-

e giusto, anzi diciamo pur francarnente, non era assolutamente ne-

cessario che la Santa Sede, con un atto fermo ad un tempo ed

esplicito, ponesse in sodo che 1'offesa erasi realmente fatta, e con-

futasse il sofisma col quale la politica francese aveva sottilmente-

cercato di coprirlo? Era necessario, non che per legittimo diritto di

difesa, del quale nessuno, speriamo, vorra negar 1'esercizio soltanto-

al Papa, per compimento di un sacro dovere verso i cattolici di

tutto il mondo, sui quali ricade 1'ingiuria fatta al loro Capo Su-

premo, e rnassimamente per impedire che i Principi cattolici traessera

dal silenzio del Pontefice pretesto a rinnovare il fatto del Presidente

della Repubblica francese
;

il che se la Santa Sede non avesse im-

pedito, avrebbe equivalenternente rinunziato ad una delle piu salde

rivendicazioni della sua sovrana indipendenza. II Pontefice non

poteva fare a meno di protestare, come fece.

La protesta era necessaria, di guisa che, chiunque fosse il Papa,
1' avrebbe dovuta fare; ne Leone XIII, come ben osservo il Da
Mun nelF articolo citato, si sarebbe richiamato della grave offesa

con minor energia di Pio X : pegglo per chi senza alcun vero in-
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teresse nazionale pose il Capo della Chiesa in cosi triste necessita!

Oiacche punto non richiedevasi ne alia prosperita d' Italia, nd
alia grandezza della Francia, ne airamicizia delie due nazioni, che
si violasse, con ferita crudele del Papa, la regola reiigiosamente

seguita e accettata da tutti gli Stati cattolici. Avrebbe forse avuto
nulla a ridire 1'augusto Pio, in tutto e sornpre sollecito di concordia
e di pace, siccome leggiamo nella Difesa di Yenezia, aver assicu-

rato Egli stesso al Direttore di quell'egregio giornale, Signor Fran-
cesco Saccardo, ove i due Capi delle nazioni sorelle si fossero in-

contrati e festeggiati fuori di Roma e di un Palazzo Apostolico ?

Francarnente possiamo rispondere : nulla!

Nulla nella protesta pontificia ritrovasi che esca dai termini di

questa duplice strettissima necessita, cioe : 1 di respingere 1'attentato

commesso dal Loubet contro la dignita e la liberta del Papa; 2 di

prevenirne a tutto uomo la rinnovazione per parte di altri. E quindi
ne e evidentemente esclusa ogni ragione d'offesa per chicchessia, e

in particolar rnodo pel Governo francese, il quale poteva o sousarsi,
o giustificarsi, o tutt'al piu respingere la protesta, negando Yanimum
mjuriandi, ma offendersene, no, non poteva. L'essersene proclamato
offeso e con si risoluti e sdegnosi e chiassosi modi, costituisce dav-

vero una stranezza, di cui crediamo siano pochi esempi nella storia

della diplomazia.

YI.

Ke suffraga punto siffatta enormita il pretesto mendicato da quel

periodo, che nella protesta pubblieata dall'J^raonRafterma, il Nunzio

essere, nonostante la gravissima ingiuria della visita presidenziale,

rimasto al suo posto unicamente per ragioni d'ordine e d' indole

speciale
]

. Pretesto mendicato chiamiamo a ragion veduta questa sot-

1
II Journal des Debats del 20 maggio cosi umoristicamente deride

1' importanza voluta darsi a quell'innocentissimo periodo : Noi do-

mandiamo che cosa havvi di ntiovo
;

si risponde che si e scoperto
nella nota pontificia un affronto piu intollerabile di tutti gli altri,

ma che non aveva potuto esser avvertito fin dal principio. II testo

pubblicato &a}\'Humanitd contiene, a quanto parrebbe, una frase di

piu che quello di cui il Governo della Repubblica ha ricevuto comu-
nicazione. I giornali radicali socialist! mostrano a questo proposito una
strana suscettibilita. Nessuna regola, nessun protocollo diplomatico ob-

bliga un Governo, quando redige una nota collettiva, a non modifi-

care alcuna espressione a seconda delle diverse Potenze, alle quali 1'in-

dirizza. Si fa tutti i giorni il contrario, senza che alcuno abbia raai

ctensato di offendersene. Senza dubbio vi sarebbe per uoi motive di
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tigliezza, ingrandita sino alle proporzioni di un casus belli, e per
cui s'impose all'Ambasciadore presso il Yaticano 1'uffieio quanto mai

ridicolo di chiedere alia Segreteria di Stato se riconoscesse quel pe-

riodo per suo, dopo di che venne il richiamo in congedo dell'Amba-

sciadore.

E della voglia del Ministero francese di cercar pretesti a rom-

perla col Yaticano e indizio esilarante questa stessa avventura di-

ploma tica, incredibile ma vera. Laonde merita proprio il conto di

descriverla per filo e per segno : ne il potremmo far meglio che

citando testualmente 1' Osservatore romano del 26 maggio.
Di fronte (cosi Fautorevole diario) alle versioni assolutamente

fantastiohe date da certi giornali e da certe agenzie telegrafiche-

del colloquio avvenuto venerdi scorso tra 1'Eflio Cardinale Segre-

tario di Stato ed il signor Ambasciatore di Francia, noi, senza ri-

portare testualmente il detto colloquio, siarno in grado di affermare

che esso si svolse precisamente cosi :

II signor Nisard disse al Cardinale Segretario di Stato, che

in vista di quanto era stato pubblicato dai giornali circa la Nota

che la Santa Sede avrebbe inviata agli altri Governi, era incari-

cato dal sig. Delcasse di dornandare a Sua Eminenza se quel te-

sto che aveva un carattere offensive per il Capo dello Stato fran-

cese, fosse autentico, e in particolare se la frase rilevata dal gior-

nale VHumanitt, riguardante il Nunzio, si trovasse realmente nella

Nota inviata agli altri Governi.

II Cardinale rispose all'Ambasciatore che lo pregava di voler

mettere in iscritto tali quesiti, ai quali esso avrebbe risposto im-

mediatamente.

II signor Nisard fece allora osservare che il tempo incalzava

farlo, se la frase che non figura nel nostro testo fosse stata realmente

offensiva
;
ma essa non lo e punto. Si tratta di quella in cui si dice

che il Nunzio e rimasto a Parigi per gravi motivi di ordine e di na-

tura tutt' affatto speciali . II Papa ha giudicato opportune di dare que-
sta spiegazione alle altre Potcnze cattoliche e di risparmiarla a noi

Perche ? Noi non ne sappiamo mil la, e poco ci irnporta. Non vi e una

parola nella frase incriminata per cui abbiamo diritto di querelarci

verso la Santa Sede. A parlar francamente, e la piu anodina di tutta

la nota. Ma i nostri radical! non I'mteudono punto cosi. Questa frase

omessa nel testo francese ha per essi una imp >rtanza capitale; essi vi

veggono ogni sorta di cose che sfuggono ad occhi meno perspicaci ;

essi vi segualano le intenzioni le piu aggressive ; insomma, perche il

Papa spicga il perche egli ha lasciato il suo rappresentante presso di

noi, essi concludono con 1'obbligo da parte nostra di ritirare il nostro

presso di lui. Che cosa bisogna ammirare di piu, la loro logica o la

loro buona fede ?
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<e che il signer Delcasse aveva bisogno di una risposta prima della

riunione della Camera che doveva aver luogo nel giorno istesso, e

ohe era stato incaricato di domandargli una risposta verbale, ag-

giungendo come Sua Eminenza dovesse comprendere trattarsi di

una cosa assai delicata.

Al che 1'Eminentissimo rispose che esso avrebbe potato dare

all'Ambasciatore la risposta in un'ora, ed anche in una mezz'ora,

di guisa che nel termine di due ore il signor Delcasse avrebbe

potuto avere la risposta.

Appunto perche trattavasi di cosa assai delicata, come aveva

osservato il signor Ambasciatore, il Cardinale soggiunse che desi-

derava avere le domande e dare le risposte in iscritto.

L'Ambasciatore insistette ancora dicendo al Cardinale che lo

pregava di dargli una risposta, un si od un no, cosa abbastanza

semplice, ma il Cardinale replicava di essere dispiacente di non

poter rispondere altrimenti.

L'Ambasciatore disse allora di dover concludere che Sua Emi-

nenza non riconosceva punto 1'autenticita del testo pubblicato, e il

Cardinale fece osservare al signor Nisard che esso non gli aveva

punto risposto. II signor Nisard soggiunse che avrebbe dovuto te-

legrafare che Sua Eminenza non voleva rispondere, e TErno Merry
del Yal replied dicendogli che non gia questo egli poteva telegra-

fare, ma bensl che esso gli aveva promesso una risposta per iscritto

e nel termine di un'ora.

Dopo una pausa 1'Ambasciatore si alzO dicendo che andava

subito a scrivere e soggiunse che sperava che Sua Eminenza non

lo avrebbe fatto attendere troppo ;
al che rEminentissimo rispose

rinnovando la sua promessa, che sarebbe soltanto questione di

un'ora.

Trascorsero invece due ore e il Cardinale non avendo rice-

vuta alcuna comunicazione, fece sapere all'Ambasciatore che esso

era sempre a sua disposizione per la risposta ;
ma le domande

non furono presentate.

Sabato rnattina 1'Ambasciatore Nisard si rec6 di nuovo da

Sua Eminenza per dirle che ci6 che terneva era avvenuto, che

1'insistenza di Sua Eminenza per avere le domande in iscritto era

stata interpretata come un voler eludere la questione, e che esso'

aveva ricevuto 1' ordine di partire in cougedo. II signor de Na-

venne si troverebbe a Roma lunedi come Incaricato d'Affari, e

intanto gli domandava il permesso di presentargli il Barone de

Courcel, che rimaneva incaricato nell'intervallo degli affari in corso.

Ecco tutta la verita delle cose.
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VII.

Dalla quale risultano non solo la rara prudenza ed accortezza,

dell'Emineutissimo Ministro di Sua Santita, rese ancor piu perspi-

cue dall'imbarazzo forzato dell' Ambasciatore di Parigi, ma altresl

la puerilita del pretesto ad attaccar brighe, voluto togliere dal pe-

riodo di che e parola ; poich, senza piu curarsi che il periodo

fosse ufficialinente dalla Santa Sede o confermato o smentito, si

andd innanzi ugualniente nel prestabilito piano di guerra.

Infatti, comunque stiano le cose nei documenti che nessuno

ha potuto giuridicamente comprovare, alcuna ragione plausibile di

offesa per la Francia non contiensi in quel periodo, che evidente-

mente non avrebbe potuto avere altro intento, salvo il secondo del

due propostisi, come abbiam detto, dalla protesta pontificia, di pre-

venire, cioe, efficacemente una rinnovazione, per parte di altri, del

brutto fatto presidenziale.

E non che utile, indispensabile apparira 1'inserzione di quel pe-

riodo nelle Note mandate fuori di Francia, a chi ranirnenti, che Sua

Maesta il Ee di Portogallo gia deciso al viaggio di Koma in occasions

dei funerali di Re Umberto, suo cognato, se ne rirnase per 1' inti-

mazione fatta dal Vaticano al suo Groverno del ritiro del Nunzio.

Posto un tal precedente, non era forse necessario spiegare alle Can-

cellerie perche il Nunzio non era stato richiamato da Parigi ? alle

altre Cancellerie, diciamo, non alia francese, verso la quale, non

movendosi il Nunzio da Parigi, quel periodo diventava offensivo

appunto perche era superfluo.

Si avra dal fin qui detto sufficientissirna risposta anche alia inso-

lente questione mossa dal Giornale d'Italia, se la Segreteria di

Stato, scrivendo quella protesta ne previde e ne misuro le conse-

guenze. Anzitutto per il Yaticano sta sopra ogni calcolo Fadempi-
mento del dovere, e quindi, checche ne possa parere in contrario ai

politicanti utilitarii, vale per lui F impresa : fa' qnel che devi>

avvenga che pud. Ma nel caso presente le conseguenze non potevano

essere che felici per la Santa Sede. E il furono, come dimostrasi dal

fatto che 1'Augusto Pontcfice Pio X pu6 della sua nobile fermezza

porre finora all'attivo una nuova rivendicazione oltre ogni speranza

solenne, fragorosa, universale della sua dignita sovrana e de' suoi

inviolabili diritti
;

laddove al passive non vi e che molto ru-

more per nulla, e la vacanza anticipata di un Ambasciadore. Po-

trebbe seguire la rottura del concordato : ma non pud peranco di-

mostrarsi chi ne avrebbe la peggio: se il Vaticano o il Governo

francese.



RIVISTA DKLLA STAMPA

LA NEOSCOLASTICA E LA PSICOLOGIA MODERNA.

E insito natufalmente nelFanirno nostro un desiderio ardente di

conoscere il vero e le ragioni ultime delle cose; inclinazione che

fu madre feconda di tutti i ritrovati filosofici e scientific!. Perc- e

da notare che questa naturale inclinazione del nostro animo sup-

pone come chiaro ed evidente questo principio, che cioe le cose

tutte della natura debbon certaraente avere la loro ragion suffi-

ciente, come la vera e genuina fonte che sola vale ad estinguere la

sete ardente che noi abbiamo del vero. E non dubitiamo d'affer-

mare che alia vera e perfetta ragione delle cose deve metter capo

ogni vera scienza, specie la vera filosofia, come per contrario dal-

Faver trascurato questo studio e questa ricerca s' ha da ripetere

Forigine di tanti errori che vediamo tuttodi pullulare da per tutto.

La filosofia tradizionale che abbozzata da Socrate, perfezionata

da Platone ed Aristotele, ebbe Fultimo compimento dai SS. Padri

e principalmente dalla Scolastica, ha avuto sempre di mira Finda-

gare e conoscere 1'ultima e vera ragione delle cose. Che se molta

via resta ancora in questo lungo cammino deH'umano sapere, sa-

rebbe perd follia il voler abbandonare il sentiero da loro tracciato,

e stoltezza imperdonabile il volerne seguir un'altro del tutto opposto.

Ma purtroppo una certa filosofia moderna ha gia incorsa questa

sventura e vediamo predominare una scienza atea e materialistica,

che rigetta col Bacone e col Cartesio la ricerca di qualunque causa

finale, e nega con A. Comte e i positivisti tutti ogni causa sopras-

sensibile e oltramondana, o ne dubita collo Spencer e gli agno-

stici; o giunge col Kant e i suoi seguaci fino all'aberrazione di

non voler riconoscere la causa materiale od oggettivita delle nostre

cognizioni. Ora a dimostrare la falsita dei loro errori basta solo

osservare com'essi nelle loro scientifiche ricerche hanno trascurate

quelle ragioni veramente sufficient! a spiegare 1'esistenza e la natura

di quest'universo visibile. Con grande gaudio quindi convien salu-

tare il ritorno si felicemente promosso dal S. P. Leone XIII alle

pure dottrine scolastiche specie di 8. Tommaso, e che tanto risve-

glio ha messo tra i dotti principalmente di parte cattolica. Tra co-

storo non dubitiamo d'affermare che uno dei primi posti merita
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Tillustre Professore e Direttore dell' Istituto superiore di Filosofia

nell' Universita di Lovanio, D. Mercier.

La piu importante fra le opere da lui date alia luce ci sembra
che sia lo studio sulle Origini delta Psicblogia contemporanea '.

Crediamo quindi opportune darne una recensione un po' piu per

isteso, perche in essa troviamo dimostrato ad evidenza al lurne della

storia, come il travolgimento di tante idee della filosofia moderna

ripete la sua origine dall'aver tralasciata la ricerca della vera ed

ultima ragibne sufficiente delle cose, in opposizione a quello che

con tanto frutto aveva intrapresa la Scolastica.

*
* *

Ecco come 1'egregio autore espone, per dir cosi, il suo programma
fin dalla prima pagina dell' introduzione. II nostro punto di vista e

quello della filosofia di Aristotele e dei maestri della Scolastica. Ma,

pur penetrandoci del vero spirito peripatetico, noi vogliamo tenerci

in continua relazione colla scienza e col pensiero dei nostri con-

temporanei. II medio evo si distinse nella ricerca delle verita ge-

nerali, e possiamo aggiungere, delle vere ed intime ragioni che

spiegano la natura delle cose; gli studiosi moderni si consumano

in lavori di analisi, nei quali portano tanta pazienza quanta finezza

di mente. Non e quindi il vero compito d'una filosofia antica, che

vuole rivivere nel mondo attuale, confrontare la sapienza delle eta

passate con le nuove conquiste scientifiche e con le dottrine accet-

tate al giorno d'oggi ? (p. XVII).
A questo fine percio egli ci pone sott'occhio i principali pen-

satori dell'eta moderna, e innanzi tutto prende ad esaminare la psi-

cologia del Cartesio, perche egli apparisce nella storia della filosofia

come un grande innovatore e ben pud dirsi il padre del pensiero

moderno. L'autore ne attribuisce la causa a una concezione d'una

matematiua pura che si doveva, secondo lui, applicare a ogni ordine

di ricerche (p. 2). E a questo fine, egli dice, convien dubitare dei sensi,

separarsi dal mondo esterno, finance dal nostro corpo, dalle nostre

membra
;
e si ritira, qual passero solitario, nel santuario della sua co-

scienza, e quivi trova ch'egli dubita, pensa, e stabilisce la sua celebre

formola : lo dubito, io penso, dunque sono. Essa dovra essere il faro

che lo illurninera nell'eccidio universale d'ogni luce e d'ogni altro

principio, 1'ancora di salvezza che lo sosterra nel fluttuar continuo

di tanti dubbi ed incertezze che 1'assaliranno, insomnia sara il punto

1 D. MERCIER, Le origini della Psicologia contemporanea. Prima tra-

duzione italiana di A. Messina e E. Colli. Desclee, Lefebvre, Roma.
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di partenza della sua nuova psicologia, che poi finira con esserne

anche il termine. E perd 1'oggetto della psicologia sara lo spirito

e il pensiero che alia sua volta contiene le cognizioni intellettive,

gli atti volontari, i fenomeni deH'immaginazione e della sensibilita.

(p. 7); insomma sara uno spirito in cui alita un pensiero con tre

moti diversi : intellezlone, volizione, sensazione, onde segue che il

metodo della psicologia altro non pud essere che il senso intirno

o la coscienza. Questo pensiero infine non si distingue dallo spirito,

anzi ne costituisce Fessenza e non v' ha tra loro se non semplice
distinzion di ragione (p. 11). Cosi il Cartesio.

Di fronte allo spirito si trova il corpo, il quale altro non e che

una materia estesa, e tra lo spirito pensante e la materia estesa

y'ha un' incompatibility radicale, un' esclusione assoluta. Epperd i

fenomeni della vita vegetativa e animale proprii del corpo sfuggono

alia psicologia e ricadono nell'assoluto dominio della fisica e della

meccanica, (p. 17). E siccome tutti i fenomeni che avvengono nei

corpi non sono che moto, cosi anche la fisica si riduce alia mec-

canica, la quale studia i corpi e i suoi movimenti (p. 22).

Ma dopo questo processo egli si vede sorger d'innanzi un pro-

blema che gli riesce insolubile, 1'unione dell'anima col corpo nel-

1'uomo. Questa questione, dice il Cartesio ad Elisabetta principessa

palatina, forse e la piu fondata che mi si muove dai miei scritti

(p. 25). Egli si vede costretto dai suoi principii a rilegare in una

particella minima della sostanza nervosa quest'anima immateriale,

che deve per mezzo degli spiriti animali scuotere i nervi ed i mu-

scoli dell'organismo. Ma tosto s'accorge che una tal soluzione non

pud soddisfare. Cosi tutta la scienza vien dai Cartesio divisa nella

Psicologia che studia lo spirito pensante e nella Meccanica che

s'occupa della materia estesa. Ma questi oggetti sono* tra loro del tutto

opposti ;
sicche rimane un mistero come mai essi si possan congiun-

gere insieme nell'uomo.

Con questi principii e con questi dubbii il Cartesio compi la grande

rivoluzione filosofica e dava un avviamento tutto nuovo ai suoi

seguaci. Infatti, nel Capo II, 1'autore fa chiaramente vedere come

dai principii del Cartesio trassero origine gli altri sistemi che si vi-

dero sorgere dipoi. < La psicologia del Cartesio conteneva in germe
la filosofia occasionalista e ontologista del Malebranche. E inconce-

pibile, avea detto il Cartesio, un reale mutuo influsso fra 1'anima e

il corpo, sostanze dotate di proprieta opposte che rendono incom-
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prensibile una reciprocita d'azione. Non e quindi forse naturale il

negare quest'azione e sostenere che quando noi abbiamo il senti-

mento di comandare agli organi, 1'azione ha Dio per autore ?

(p. 34). Ed ecco 1' Occasionalismo. Lo Spinoza meglio ancora con-

cludera: Sopprimiamo questa distinzione sostanziale tra gli esseri,

supponiamo una sola sostanza dotata di pensiero e d'estensione;

di pensiero per ispiegar le azioni di cui 1'aniina ha coscienza;

d'estensione per ispiegare i inovimenti dei corpi; cosi il problema
della communicazione causale sara soppresso (p. 35). Ed abbiamo

il Panteismo. Ma rimane ancora da spiegare come e d'onde ven-

gano all'anima le idee di esteso, ftgura e moto corporeo. Non dal-

Fanima, che e diametralmente opposta al corpo ;
non dal corpo che

e indipendente dall'anima
;
non vi resta che Dio, altissima sor-

gente d'ogni realta creata e la in Dio la ragione umana le cono-

sce (p. 36). Nasce cosi V Ontologismo. UIdealismo poi doveva

essere il figlio naturale della dottrina del Cartesio. Perche, quan-

tunque il suo idealismo non fosse stato universale e si limitasse

solo alle cose corporee e ai sensi dei quali solo dubitava, pure,

poiche ogni nostra cognizione comincia dai sensi, ne dovea seguire

che nessuna cosa conosciamo fuori di noi, eccetto solo le nostre

idee. II Locke allora cerco fare una reazione, ma con un esito

molto infelice, perche egli non arnmise che la sola cognosci-

bilita degli accidenti o delle qualita sensibili, asserendo che

1'idea di sostanza e oscura o piuttosto per noi e un nulla; poiche

e un incognita do che supponiamo esser il sostegno di queste

idee che noi chiamiamo accidenti (p. 41). Pel Berkeley que-

st'incognita delle qualita corporee e superflua, egli sopprime la

sostanza dei corpi e non lascia sussistere che lo spirito. L'Hurne e

ancora piu radicale
; egli non riconosce piu sostanza d'alcun genere

e, sopprimendo anche questo ignoto sostegno delle idee che si

chiama anima o spirito, intende creare la psicologia senz'anima

(p. 42). Col Kant infine 1'idealismo diviene la legge costitutiva dello

spirito umano.

Quest' idealismo poi in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti

si e fatto generalmente positivista.

II positivismo non discende logicamente, ne anche storicamente,

dall' idealismo; ma e un fenomeno curioso come gl'idealisti abbiano

generalmente impresso alia loro filosofia un carattere positivista. Due

ne sono le cause, 1'una d'ordine storico, 1'altra d' ordine scientifico

(p. 46). II meccanicismo che il Cartesio avea ristretto ai vegetali ed

animali, e stato esteso dai suoi discepoli anche alia natura umana.
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L'anima, la cui essenza era 11 pensiero, fu confinata dal Cartesio

nella glandula pineale, per comandare e dirigere i movimeiiti del

corpo. L'Hume tento provare 1' identita del fenomeno nervoso col fe-

nomeno di cosoienza, a cui gia il sensismo gli avea preparata la

strada. E cosi anche il pensiero vien ridotto a un rnovimento mec-
canico. In seguito il Lavoisier prova sperimentalmente il celebre prin-

cipio : Niente si crea, niente si perde ;
il Mayer, il Clausius, il

Joule, 1'Helmholz, il Weber scoprono approssiinativamente 1'equi-
valente rneccanico del calore e dell'elettricita (p. 55).

II Darwin tentd una spiegazione meccanica anche della origine e

dello sviluppo degli organismi viventi, e in ultimo A. Comte si studio

a voler ridurre perfino i fatti storici e sociali a fenorneni naturali,

che la fisica assorbirebbe nelle sue leggi generali (p. 57). La filo-

sofia per lui e la fisica spinta ai limiti estremi della sua generalita;
e lo studio dei fenomeni materiali e delle leggi che li governano
(p. 62). Ed eccoci alia piena concezione positivista, che noi vediamo

sempre ai fianchi dell' idealismo nella filosofia contemporanea, e che
e 1' ultima evoluzione della nuova fase introdotta nella scienza dalla

filosofia cartesiana.
#

# *

Nel capo III 1'autore si fa ad esaminare piu da vicino lo

stato della psicologia contemporanea. Egli prima dimostra ad evi-

denza 1' insufficienza dell' idealismo positivista nella soluzione dei

problemi fondamentali della psicologia. Fa vedere chiaramente come
sia impossible ridurre il pensiero a un fenomeno meccanico dei

nervi, sfolgorando i vani sofismi dell' Hume e gl'inutili ripieghi del

Fouillee.

E in fatti, come mai il pensiero che e astratto, universale, che

abbraccia in un semplice concetto individui si disparati, lontani, che

aucor non esistono, i quali pero convengono in una stessa natura

o altra simile perfezione, come mai, diciamo, potra esser confuso con

un movimonto meccanico ? Questo pensiero che riflette sopra di se,

congiunge e separa, inventa, vola e si spazia per 1'universo in-

tero e ue. valica i confini, con una velocita che invano si paragona
a quella del baleno, perche iminensamente la supera, che rientra in

se e riesce fuora megiio che raggio di sole per puro e terso cri-

stallo, questo pensiero che non conosce tempo, non limiti, non esten-

sione, non colori, come potra esser prodotto dalla materia? Dalla mate-

ria inerte, che anche messa in nioto, e sempre determinata all'indi-

viduo, al luogo, alia figura, al tempo, allo spazio? La materia potra

esser causa di tanta genialita nell'arte, nella musica, nella pittura,

1904, vol. 2, fasc. 1295. 38 28 maggio 1904.
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nella scultura ? Studia il medico e il chirurgo su morti libri, fa le

sue osservazioni su freddi cadaver! ed astrae e concepisce principii

e conclusion! che poi applica senz'altro ad individui che non co-

nosce, ne mai ha osservati, anzi non ancora son nel numero dei

viventi. Dunque dovra egli avere in se una forza, una facolta che

astrae, ritiene ed applica questi principii ;
e potra essere questa una

materia o un movimento meccanico che non agisce mai in distanza,

molto meno in oggetti che non esistono?

Eh via ! confessiamo che solo 1'aver tralasciato di ricercare la vera

ragione sufficiente del nostro pensiero, come degli altri fenomeni che

ne circondano, ha potuto dar luogo a tanti assurdi e indotto a negar
tante verita si sapientemente dimostrate dai nostri maggiori.

Anche i contemporanei sentirono la insufficienza di qiiesto po-

sitivismo, d'ogni parte vengono proteste contro le sue asserzioni, ep-

perd 1'autore cosi conclude il suo primo articolo: I pensatori sono

intimamente convinti che bisogna ritornare ad una filosofia piu arnpia,

che conceda un posto allo spiritualismo >
(p. 73). E per conoscere

quale mai fu questa filosofia, 1'autore espooe i sistemi di tre filosofi

che piu degli altri rifulsero in questo campo: H. Spencer, A. Fouillee
r

W. Wundt. Noi rimettiamo il lettore alle belle pagine 73-153 nelle

quali 1'autore con brevita e precisione mette sott'occhio i loro si-

stemi e 1'influsso ch'ebbero nella filosofia moderna, contentandoci d'ac-

cennarne per ora solo le conclusioni. < La metafisica dello Spencer >

dice 1'autore, (p. 100) e piu ancora la sua psicologia rationale spic-

cano per una fusione di diverse dottrine filosofiche, nate dal Cartesio

e sparse nell'atmosfera del nostro secolo. Per6 a questa fusione manca
una vera unita organica. Lo Spencer e collezionista d'idee piu che

creatore d'una filosofia. La filosofia e per lui, com'egli stesso con-

fessa, ci6 che era per A. Comte la scienza generale, la sintesi dei

fenomeni e delle loro leggi, cioe dei rapporti della loro coesistenza

e successione.

Ora come lo Spencer avea cercato di confutare il Kant senza sa-

persi liberar dalle sue pastoie, cosi A. Fouillee presenta il suo evolu-

zionismo delle idee-forze con una critica della filosofia dello Spencer,
con un esito non meno infelice, dacche anch'egli d e rimane idealista ;

tutto egli fa dipendere da una idea-forza, dal sentire e desiderare,
e per6 Yappetito, Vinterna tendenxa confusamente cosciente sono

Fultimo fondo degli esseri, 1'ultima sorgente della realta. E posi-
tivista anche piu dello Spencer che pur credeva ad un incognoscibile r

mentr'egli schianta ogni trascendente, cioe le sostanze, 1'io, 1'asso-

luto, come cose che sono semplici creazioni del pensiero (p. 119).
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II Wundt infine sembra alquanto elevarsi sopra gli altri, e piu

che gli altri si da allo studio della ricerca della vera ragione suffi-

ciente dell'esistenza e della natura delle cose. Ma per sua mala ventura

egli ereditd dal Cartesio, dal Locke, dal Berkeley e dal Kant il suo

tenore idealistico. II mondo si compone delle nostre rappresenta-

zioni
, egli scrive (p. 121). Per6 egli professa la realta dei dati

dell'esperienza e cqntro il Kant dichiara che alcuni dei suoi ele-

menti sono gia noti, benche altri aspettino lume dall' indefinito pro-

gresso della conoscenza umana (p. 149). E 1'autore non dubita d'af-

fermare che se il Wundt sapesse liberarsi dai pregiudizi idealisti

e positivisti, e disfarsi dalla falsa nozione di sostanza ereditata dal

Kant, egli logicamente abbraccerebbe le teorie fondamentali della

psicologia d'Aristotele > (p. 152).

Indi nell'art. Ill riassume i caratteri generali della psicologia

all'ora presente e li riduce a tre. Oggi Foggetto della psicologia si

limita ai fatti coscienti. La metafisica e generalmente abbando-

nata, mentr'e idolatrato il criticismo idealista del Kant. E il positi-

vismo, specialmente sotto questa influenza, riveste la forma del feno-

menismo. L'empirismo e il meccanicismo invece hanno attirato

1'attenzione dei psicologi sull'aspetto quantitativo dei fenomeni psi-

chici; le ricerche della psicologia sperimentale accennano a un vero

progresso e danno fondate speranze per Favvenire (p. 154).

*
*

Nei capitoli seguenti 1'autore e tutto inteso a confutare questi

falsi sistemi. Consacra il capo IT a confutare la psicologia carte-

siana opponendovi la psicologia o meglio antropologia scolastica.

Pa vedere quanto sia assurdo identificare Fanima col pensiero ;
essa

esiste prima di pensare e il suo primo ufficio e quello d'inforrnare

il corpo. Percid la tesi fondamentale della scolastica e affermare
I'unita sotftanztale dell'itomo, la quale conduce immediatamente a

quest'alfcra: L'anima umana ha per natura d'informare la materia.

Le operazioni e specialmente la coscienxa sono posteriori all'atto

sostanziale d'informaxione. E ad esse aggiunge anche la tesi della

distinzione delle stesse potenze operative dagli atti. Infine poi fa

osservare 1'altro difetto capitale del Cartesio di non aver considerata

la facolta conoscitiva come passiva che vuol essere determinata

dall'oggetto, perche secondo il celebre principio di S. Agostino:
ab utroque notitia parittir, a cognoscente et cognito

1
. Principio che

1 De Trinitate 1. 9, c. 12, n. 19. Forse sara opportune riportare qui

quanto 1'istesso Dottore ha in altro luogo su questo proposito, affinche si
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fu sempre ritenuto dagli scolastici e da tutt' i sani filosofi, e che

rifulge d'una luce si chiara ed evidente, che il sol voler dimostrarlo

gial'offusca e 1'offende, perche esso e la condizione necessaria d'ogni

dimostrazione, e la base e il fondamento di tutte le azioni anzi

della vita stessa deH'uomo. Ne si pud negare o anche rivocare in

dubbio senza un vero suicidio della stessa ragione che lo nega, e

senza un'aperta e ridicola opposizione a tutto 1'operare e il vivere

dell'intera natura umana.
*

* *

Nel capo Y mostra 1'e vidente contraddizione e 1'enorme falsita

del principio idealista, e innanzi tutto saviamente osserva che Tidea-

lismo non pud arrestarsi a mezza strada. Perche chi dubita se le

sue idee del mondo esteriore sono o no oggettive, dovra, se vuol

esser logico, dubitar anche se le idee ch'egli ha di se e della sua

coscienza siano oggettive. E invero anche lo stato di coscienza e

il soggetto che pensa sono un'esistenza in se, un assoluto, come

ben diceva il Remacle, un numeno direbbe il Kant. Ora se io quando
ho Tidea di me, dello stato della mia coscienza, son certo che essa

e oggettiva, che rappresenta un numeno, e intanto io ho quell'idea

in quanto v'e realmente un oggetto, un num,eno che da essa e rap-

presentato, converra conchiudere che anche 1'idea del mondo esterno

pud, anzi dev'essere oggettiva, perche intanto potra essa prodursi
nella nostra mente, in quanto v'e realmente 1'oggetto esterno, il un,~

meno che da essa vien rappresentato. E per la ragion degli opposti

se io dubito dell'oggettivita delle mie idee che riguardano il mondo

esterno, fa d'uopo che io ne dubiti anche quando rappresentano me
e lo stato della mia coscienza, e cosi sparisce anche la realta mia
e della mia coscienza e altro non rimane che Video, che e insieme

il soggetto e I' oggetto, Vio e il non-io.

Dunque 1'idealismo cartesiano conduce necessariamente e logi-

camente all'idealismo hegeliano, al monismo, al panteismo ideale,

ch' e 1'ultima aberrazione deH'umana superbia. Ma vi sarebbe ancor

veda con quanta chiarezza veniva percepita dagli antichi questa verita,
che oggi si osa tanto leggermente porre in dubbio. Ex corpore quod
videtur gignitur visio, i. e. sensus ipse formatur; ut jam non tantum

sensus, qui etiam in tenebris esse integer potest, dum est incolumitas

oculorum; sed etiam sensus in formatus sit, quae risio vocatur. Gignitur
ergo ex re visibili visio, sed non ex sola, nisi adsit et videns. Quocirca
ex visibili et vidente gignitur visio, ita sane ut ex vidente sit sensus
oculorum et aspicientis atque intuentis intentio; ilia tamen iuformatio

sensus, quae visio dicitur, a solo imprimatur corpore quod videtur

ib., 1. 11, c. 2, n. 2.
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di piu, perche quest' idea dovrebbe pur essere qualche cosa di reale,

un assoluto, un numeno
;
ma 1' idealista non pud conoscere alcun

numeno, non potra percid neppur quest' idea conoscere, quest' idea

per lui sara un nulla : 1' idealismo adunque dovra infine ridursi al

nulla. Ah si! 1' idealismo non pud esistere senza uccider se stesso,

non pud difendersi senza confutarsi, non pud affermarsi senza ne-

gare se stesso.

Passa poi 1'autore nei capi VI e VII a mostrare la falsita del

meccanicismo e del positivismo. Egli prova evidentemente come la

termodinamica non giustifica in alcun modo il meccanicismo, e fa

vedere quanto sia giusta la grande reazione sorta gia contro 1'esclu-

sione sistematica della finalita nella natura. II voler vivere dello

Schopenhauer, 1'idea forza del Fouillee, il volontarismo del

Wundt, tutto grida contro questa esclusione, ammette un fine della

natura e deH'uomo. II Paulsen, professore all'universita di Berlino,

non esita a proclamare che nello studio della natura il punto di

vista finalista e il principale, ed Emilio Boutraux professore alia

Sorbona da piu anni fa una vera campagna contro le tendenze esa-

gerate del determinismo meccanico (p. 269).

Infine il positivismo asserisce che solo il sensibile e oggetto di

conoscenza, il non sensibile dev'essere per noi sinonimo di irreale

(p. 281). Ma quale ragione potra mai giustificare questo suo postu-

late ? Se la natura ci spinge a cercar d'ogni cosa la vera ragion

sufficiente, e se questa ragion sufficiente non pud esser altro che

una causa nori sensibile, perche noi non dobbiamo aminetterla?

perche dev'esser per noi irreale ? E poi le nozioni astratte della

virtu, del vizio, del bello, del buono e va dicendo, che pur formano

tanta parte della nostra conoscenza, sono forse sensibili ? II pensiero

della nostra mente, gli affetti, i desideri della nostra volonta cadono

sotto i nostri sensi ? chi mai ne ha misurata 1'estensione, osservata

la figura, il colore e simili ? eppure nessuno neghera che essi sono

qualche cosa di reale. Anzi e impossible una scienza che si fermi

al solo sensibile. Imperocche il fisico, il matematico, il medico, benche

considerino un oggetto sensibile, pure non possono assorgere ai con-

cetti scientific! che costituiscono la fisica, la matematica, la oiedi-

cina, senza astrarre dei principii universal!, general!, che prescin-

dono da quell' individuo sensibile che loro e presente, per potersi

ugualmente applicare ad altri individui, prescindendo pur sempre
dalla loro sensibile individuality.
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Imperocche i principi universal!, astratti, appunto come tali non

sono sensibili, ne possono esistere nell'ordine delle cose sensibili,

eppur sono reali; essi generano tutte le scienze reali. II sopras-

sensibile dunque sorge da ogni parte e s'impone necessariamente

alPumano intelletfco; e fara poi maraviglia se noi ci sentiam co-

stretti ad ammettere anche un principio spirituale in noi che par-

torisce di continue tanti concetti spirituali e soprassensibili? E non

sara poi anche necessario conchiudere all'esistenza d'lin essere so-

prassensibile e soprarnondano che sia causa di questo nostro spirito

e dell'universo sensibile ad esso inferiore? No, non si pud cercare

la vera causa sufficiente delle cose, senza vedersi apparir davanti la

necessita d'un Essere spirituale soprassensibile, il quale Essere per-

ciO appunto ha avuto sempre con se il consenso di tutto 1'uman

genere. E solo un'ostinata superbia e vana presunzione di volerla

rompere colla filosofia tradizionale pud indurre alcune menti a voler

negare cio che la natura stessa delPuomo reclama.

Epperd possiamo conchiudere col gran promotore dell'Aristote-

lismo in Germania, il Trendelenburg : E tempo di deporre il pregiu-

dizio tanto famigliare ai Tedeschi (ed ai tedescanti) pei quali si deve

ancora trovare un nuovo principio della filosofia dell'avvenire. Questo

principio e gia trovato
;
esso risiede in quella concezione organica

delle cose, di cui Platone ed Aristotile sono gli iniziatori e la cui

meditazione dovrebbe sempre piu approfondirne i principii e le di-

verse parti, mentre che un commercio permanente con le scienze

d'osservazione dovrebbe serviro a svilupparla e a perfezionarla
4

.

E qui giovera di nuovo inculcare come questa grande concezione orga-

nica ripete appunto la sua origine da uno studio sincero ed indefesso

sulla vera ragione sufficiente che vale a spiegarci Pesistenza e la

natura delle cose che ci circondano e principalmente di noi stessi.

II neotismo, dice 1'autore, s'ispira principalmente e special-

mente a questa concezione aristotelica (p. 318). E noi perd fac-

ciamo voto ardente che questo felice impulso voglia sempre piu pro-

gredire e ottenere che i sani principii della scolastica e di S. Tommaso

penetrino nelle menti dei nuovi studiosi. Ad ottener poi piu facil-

mente un tal effetto e necessario che i discepoli d'Aristotele e di

S. Tommaso facciano entrare, come gia riconosceva la Revue Scien-

tifique nei quadri della loro filosofia le ricerche contemporanee
della fisiologia e della psicofisiologia, senza fare alcuna concessione

e senza mai snaturare la scienza 2
.

1

Logische Untersuchungen 3tte Aufl. Vorwort S. IX.
* Revue Scientifique, t. LI, 1893, p. 53.



BIBLIOGRAFIA 1

ALBERTI JOSEPH, can. Pars quarta Theologiae paetoralis, com-

pleetens practicam tractationem de Sacramento Matrimonii. Romae,

ex typ. artificum a S. Joseph, 1904, 16, 128 p. L. 2,50. Rivol-

gersi all'Autore, Acquapendeate (Roma).
Un trattato pratico, chiaro ed or-

dinato di tutto quel che riguarda il

Sacramento del matrimonio, trattato

acconcio a sciogliere i van'i dubbii

che possono occorrere al parroco

neH'amministrare tal sacramento,non

sarebbe esso il ben venuto ? - Or bene,

quello che qui presentiamo e desso.

Aggiungasi che 1'edizione, quanto

alia parte tipografica, e nitidissima

ed accurata, quanto si possa deside-

rare.

BERNARDINO (Era) da MONTICCHIO, capp. Leone XIII e 1'igiene

aliinentare. Modena, Immacolata Concezione, 1904, 16, 200 p. L. 2.

giornali, troviamo nello stesso fron-

tispizio queste parole: Opera pre-

miata con diploma d'onore di primo

grado nell'esposizione internazionale

di Bruxelles.

Rivede la luce (e siamo al 4 mi-

gliaio) questo bel trattatello d'igiene

alimentare, del quale gia parlammo
con lode (ser. XVIII, vol. VIII, p. 847).

In questa edizione poi, oltre a molti

giudizii in favore del libro dati dai

BONACCORSI G. .M. S. C. dott. in Teologia. I tre primi Yangeli
e la critica letteraria, ossia la Questione sinottica. Hon%a, Arti-

gianelli, 1904, -8, 168 p. L. 2,50. Rivolgersi all'Autore, via della

Sapienza 32, Roma.

sinottica, questione che e il martello

de' critici,e su cui, specialmente fuori

d' Italia, si e scritto lo scrivibile. II

valente p. Bonaccorsi ha condensato

in un volumetto la difficile questione,

dando una spiegazione molto soddi-

E noto come i primi tre Vangeli
si chiamarono sinottici, perche la loro

narrazione precede con una trama

si uguale da potersi con una sola

occhiata vederne il cammino paral-

lelo. In essi vi sono tante affinita

che sembrano talora diverse versioni

d'un medesimo testo; eppure si tro-

vano tali differenze che suppongono
different! fonti ne' tre Evangeli. Or

nello spiegare queste simiglianze e

queste differenze consiste la questione

sfacente, la quale contenta la tradi-

zione e la critica. II libro sara uti-

lissimo perlescuole teologiche. Spe-
riamo di potercene occupare con piu

agio facendo un ampio riassunto del-

1'accurato studio del p. Banaccorsi.

1 Hota. I Jibri e gli opascoll, anaunziati nella Bibliogra-fia (o nelle Riviste
della, Stampa) della CIvilta Cattoliea

, non pud TAmminlstrazIone assumere in nessuna

maniera 1'incarieo di prorvederli, salvo che i detti libri non sieno indicati come vendibili

presso la stessa Amministrazione. Ct6 Tale anehe per gli annnnzi delle opere pervenute alia

Direzione e di quelle Indicate snlla Copertiua. del periodico.

L'AMMINISTRAZIONE.
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CALIARI PIETRO. Angiolina. Racconto Veronese del secolo XVII.

5a ed. Verona, Annichini, 1904, 16, 402 p.

manzoniana. Quindi a noi non fa me-

raviglia che a Verona sia divenuto un

libro popolare, e che abbia gia avuto

1'onore della quinta edizione. Anzi

siamo persuasi che questa non sara

1'ultima.

Questo bel racconto pud ben chia-

marsi romanzo, ma romanzo storico,

perche ispirato da tradizioni local!

e fondato su document! ora stampati

or manoscritti. Morale e il concetto

che lo informa, buona la lingua e

lo stile che arieggia alia seroplicita

CANTAGALLI GIUSEPPE, dott. II telefono. Mania di persecu-

zione. A. Trebb. Scherzi comici. Faenza, Montanari, 1904, 16,
70 p. L. 0,50.

II dottor Cantagalli che gia ci

ha fatto altre volte gustare sue com-

mediole o monologhi spiritosi ed ar-

zilli, ma sempre ^innocenti, da poter

anche recitarsi in Istituti d'educa-

zione, ci fa ora vedere che la sua

vena non e peranco esaurita, e ce

CAPPELLAZZI ANDREA, sac. Maria nel dogma cattolico. Siena,

S. Bernardino, 1904, 16, X-136 p. L. 1.

II ch. professor Cappellazzi, che le sue azioni, per la sua vita, candor

fin qui ci aveva fatto vedere la sua

bella e profonda mente negli studii

filosofici e sociali, ce ne fa ora non

meno ammirare il valore negli studii

teologici e morali con questo volume

che offre in omaggio alia Vergine
Immacolata nell'anno suo giubilare.

Com'egli sapientemente riflette, i

Santi figurano nell'ordine morale,

Maria pur nel dogmatico. Gesu Cri-

sto, Figlio di Dio, e principe e capo
dell'ordine divino; Maria, Madre di

ne presenta tre nuovi che non la ce-

dono in merito ai precedenti. Soprat-

tutto il Telefono sappiamo che ha gia

molto incontrato il favore del pub-

blico, come scherzo saporitissimo e

di nuovo genere.

Dio, e regina... Togliete Gesu Cristo

alia umanita rigenerata e redenta

dal suo sangue, e voi distruggete
1'ordine soprannaturale : togliete Ma-

ria, e sarete costretti a togliere lo

stesso Gesu Cristo. Maria e grande

di luce divina, piii che angelica; ma

per la sua stessa esistenza e per la

sua persona (p. IX). Egli dunque

prende a mostrarci la grandezza di

Maria studiandola nel dogma catto-

lico. Prima la considera nella idealita

divina, poi nel suo primo istante, poi

nelJa sua nascita, e giu giu fino alia

sua assunzione e alle sue relazioni

con la Chiesa militante, purgante,

trionfante. E da tutte le parti fa sca-

turire idee nuove, pensieri profondi,

sprazzi di luce che inondano la Bene-

detta, a cui tratto tratto la sua parola,

erompendo dal cuore infiammato,sale

piii colorita sulle ali d'un fervido li-

rismo. E con un bel cantico, intito-

lato Ave, Maria! quasi con un fer-

maglio d'oro tutto il libro si chiude.parte dell'ordine dogmatico non per

CARLETTI GIULIO CESARE. L'esercito pontificio dal 1860 al

1870. Quale era: quanto era: cosa opero. Viterbo, Agnesotti, 1904,

16, 64 p. Rivolgersi all'Autore, viaBocca della Verita, 107, Roma.
Servira quest'opuscolo ad illu- da alcuni ignorato, da altri malizio-

strare un tratto importante di storia samente adulterate. E giovi avvertire
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che per quanto riguarda il numero
e i diversi corpi delle truppe italiane

che presero parte ai varii fatti d'armi

dei quali si parla nello scritto, la

battaglia di Castelfidardo, 1'assedio

d'Ancona, la presa di Roma; come

pure per tutto ci6 che si riferisce

alle onoriflcenze concesse dal Go-
verno del Re d' Italia ai varii reg-

gimenti e battaglioni, egualmente
che alia r. marina, le notizie sono

state attinte dalla storia dei varii

corpi dell'esercito italiano.

CASAMAYOR (De) abbe. La vraie science n'est pas en faillite ?

Paris, Bailliere, 16, 56 p. Cent. 60.

Erreurs de 1'optimisme scientifique. Deux lettres ouvertes a M.

Metchnikoff par le P. ZACARIAS MARTINEZ -NUNEZ 0. S. A. Traduction.

Paris, Bailliere, 16, IV-94 p. Cent. 75.

Nel primo opuscolo 1'Autore, esa-

minati e messi in vista molti abbagli

stati presi in nome della scienza, in-

segna a procedere con molta cautela,

e stabilisce a tal proposito parecchi

principii assai utili in pratica, tra i

quali questo, che ogni ipotesi condu-

cente in qualsiasi scienza a risultati

contraddetti da una verita certamente

provata o in quella scienza o in un'al-

tra, e falsa o incompiuta. Poi ne fa

bellissime applicazioni a parecchie

verita religiose impugnate dai ma-

terialisti in nome di questa o di

quella scienza. Tutto 1'opuscolo e

come uno svolgimento della grave
dottrina che la Santita di Pio X, nella

enciclica sul centenario di S. Gre-

gorio Magno, espone con queste pa-

role: Voi ora vedete, Vec. Fratelli,

in che grave errore cadono coloro

che stimano di render servigio alia

Chiesa, e di fare opera feconda per

CHESANI GIUSEPPE, sac. stim.

Verona, Gurisatti, 1903, 8, 160

Molto ingegnoso e del pari fati-

coso e il presente lavoro. L'Autore

piglia a dimostrarvi che Dante nel

canto XI dell'Inferno espone in breve

la divisione di tutto 1'Inferno con-

forme ai principii d'Aristotele e di

S. Tommaso, di Cicerone e di S. Ago-

Btino, sebbene talora sembra che lor

la salute eterna delle anime, quando,

per una certa prudenza carnale, fan-

no larghe concession} ad una scienza,
che non e degna di questo nome.
Essi fanno cosl per la lusinga di po-
tere in tal modo conciliarsi piu age-
volmente il favore dei forviati, ma
in realta si espongono continuamente

al pericolo di perdere se medesimi.

La verita e una e indivisibile : essa

dura in eterno e non va soggetta alle

vicende de' tempi. Gesu Cristo era

ieri, e oggi, e sara il medesimo in

tutti i secoli.

L'altro opuscolo e la traduzione

di due vigorose lettere aperte del

P. Martinez- Nunes al Metcnikoff,

professore all'Istituto Pasteur, che

ha impugnato alcune tesi teologiche

servendosi delle scienze natural], ed

ha attribuito agli spagnoli credenze

religiose che non hanno. In queste

lettere e servito assai bene.

L'ordine nell'inferno di Dante,

p. L. 3. Vendibile Verona, Stimate.

contraddica. Egli inoltre ravvisa nel-

1'Inferno dantesco un ordine collegato

dei peccati, delle pene, del tempo e

del luogo. Queste e piu altre cose

ha trovato ivi il diligentissimo Au-

tore, ed ora col presente volume le

mette in luce, chiamando il let-

tore a parte delle sue erudite in-
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vestigazioni. Le quali, se al volgo e di tutte le cose che ad esso si ri-

dei letterati potran parere troppo mi- feriscono, torneranno gioconde e del

nute, agli studiosi pero di Dante, piu ghiotto sapore.

agl'innamorati di lui, del suo poema,

DELASSUS ENRICO, can. L'American ismo e la congiura anti-

cristiana. Yersione dal francese dell'Arcipr. NATALE REGINATO.

Siena, S. Bernardino, 1903, 8, XXXII-272 p. L. 3. Cfr. Civ. Catl.

17. 8. (1899) 213.

DE PASCAL G. Le Christianisme. Expose apologetique. Premiere

partie. La Verite de la Keligion. Paris, Lethielleux, 16, 11-562

p. Fr. 5.

E un buon trattato di Religione, sone colte e gravi che volessero ben

in cui questa viene esposta larga- approfondire la verita della Religione

mente e in forma di un'eccellente e cristiana cattolica. In fine del volume

soda lettura. Non e precisamente un si tratta anehe delle false Religioni

manuale pei giovinetti, ne un testo in paragone alia vera.

per i teologi, ma un libro per le per-

DIAMARB GIOVANNI MARIA, Yescovo di Sessa Aurunca. L'lm-

macolata. Novena e panegirico dell' Immacolato Concepimento di

Maria. Napoli, Rondinella, 1904, 16, 128 p. L. 1,20.

All'approssimarsi il solenne Giu- Trinita. Bello e vedere la dottrina e

bileodell'Immacolata, Monsignor Ye- 1'eloquenza con che lo dimostra ine-

scovo di Sessa Aurunca ha voluto rendo aH'insegnamento della Chiesae

concorrere anch'egli a celebrare la calcando le orme dei Padri e dei sacri

gran Donna con questa Novena che scrittori. L'opuscolosi vende alprezzo

ora qui annunziamo. Nella quale egli di L. 1,40 presso la Curia Vescovile

riguarda il mistero dell' Immacolato di Sessa e presso la libreria editrice

Concepimento sotto questo partico- Rondinella di Napoli (S. Biagio de'Li-

lare punto di vista, cioe che esso e brai 14).

Popera specialedi tutta la santissima

DONDERUS AUGUSTINUS, can. prof. Institutiones Biblicae ad

mentem Leonis XIII b. M. in Encyclica Providentissimus Deus >

tironum usui accommodatae. Editio tertia, naviter ab auctore re-

cognita et plurimis additamentis locupletata. Genuae, typis ar-

chiepiscopalis, 1903, 8, 536 p. L. 5,50.
Si veda ci6 che fa detto di que- a pag. 585 e segg. e nel vol. 4 della

sta opera nel vol. 8 delle Ser. XIV Ser. XVI a pag. 85.

FALOCI PULIGNANI MICHELE, sac. Notizie sull'arte tipograflca
in Foligno durante il XYI secolo. Firenxe, Olschki, 1903, 8 gr. 42 p.

Vi si parla di Luca Bini, dei fra- interesaanti ai Folignati e a tutti i

telli Cantagalli, di Antonio Bludo, di bibliofili principalmente ;
di che va

Agostino Colaldi, dei Petrucci, e di data lode al dotto ed erudito scrit-

parecchie opere da loro stampate; e tore.

le notizie qui pubblicate riusciranno
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FERRARI ANDREA, mons. prof, arcid. I fondamenti della Reli-

gione redatti fedelmente in compendio sul Trattato della Religione.

3a
ed. Fetrara, tip. S. Giorgio, 1904, 16, XXIY-340 p. Lire 1,50;

presso 1'Autore, S. Maria Codifiume (Ferrara).

Dopo le splendide e degnissime
lodi fatte da quasi tutti i periodic!

e giornali cattolici d' Italia alle ec-

cellenti sue opere : Trattato della

religione, e i Fondamenti che lo com-

pendiano, io non posso che ammirare

1'eletto ingegno con cui le ha com-

piute e far voti che non solo nelle

scuole, ma in tutte le famiglle siano

ben accette e studiate . Cosl scri-

veva all'Autore il 4 dicembre 1899

il Patriarca di Venezia, oggi Pio X.

Le quali parole ben ci dispensauo
dal recar qui altri suffragi.

FRANCESCO (S.) DI SALES. La Filotea, ossia introduzione alia

vita devota. Nuova traduzione italiana del sac. prof. ETJGENIO CEEIA.

San Pier d'Arena, Salesiana, 1904, 16, XIE 472 p. L.
;
80.

Delia Filotea e inutile par-

lare, tanto e conosciuta e stimata
;

di questa traduzione ci basti il dire

che, oltre ad essere fedele, si tien

lontana ugualmente dalla inurbana

negligenza e dalla troppo faticosa

diligenza. Avvertiamo poi che alia

stessa tipografla si trova la stessa

edizione ridotta per la gioventu e le

persone religiose.

GIACOPAZZI G. M., sac. I Yescovi di Borgo S. Donnino. Bio-

grafie e niemorie storiche. Borgo S. Donnino, tipografia Mattioli,

,1903, 16 gr. di pp. 80.

Sono 83 biografie d' altrettanti

Vescovi di quella diocesi, le quali

servono naturalmente anche ad il-

lustrare la storia di quella citta. Sotto

un tale rispetto non esitiamo a chia-

mar questo libro, non ostante la sua

piccola mole, veramente prezioso,

atteso che esso e unico, percb.6 di

HORAE DIURNAE Breviarii Romani etc. Veronae, libr, Cinquetti, 24,
XXIY-656 p. Sciolto L. 1. Legato in tela inglese, taglio rosso

L. 1.75. Legato in pelle zigrino nero, flessibile, taglio rosso, con

fodera pieghevole a soffietto L. 2.50. Ai Yen. Seminari, Case re-

ligiose, sul Diurno sciolto il 25 %; ai Librai sconto massimo.

Questo Diurno estampato in nero- dalla edizione tipica di Ratisbona.

quei Vescovi nulla flnora s'era stam-

pato. Di qui anche si vede la fatica

che dev'essere costato all' Autore,
che confessa d'avere molto bene

sperimentato la verita di quel detto:

In tenui labor. Ma noi aggiungere-
mo collo stesso poeta : at tennis non

gloria.

rosso su la tanto bramata carta in-

diana sottile e in pari tempo soli-

dissima, con carattere nuovo e grosso

e quindi di una maravigliosa chia-

rezza, con pochissimi rimandi. Con-

tiene un' Appendice di varie bsnedi-

zioni e il Proprio Romano ricavato

KNELLER KARL ALOIS, S. J.

Lo spessore del Diurno legato e

di 23 mm. ed il peso, benche nume-
roso di carte, e di gr. 280, la gran-
dezza di cm. 14 X 9- La moltiplicita

dei vantaggi che arreca questo Diur-

no e il prezzo modicissimo fa sperare

una generale accoglienza.

- Das Christentum und die Yer-

treter der neueren Naturwissenschaft. Ein Beitrag zur Eulturge
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Gli articoli pubblicati in questo

periodico, nei quaderni del 5 e del 19

marzo 1904, ci dispensano di entrare

per minuto nell'argomento di que-

sto volume. L'Autore lo chiama nel

titolo una comribuzione alia storia

della coltura nel secolo 19 ed a

ragione. Perche nel presente rifiorire

degli studii storici su ogni ramo della

civilta, troppo spesso, anzi quasi

sempre fu trascurato di considerate

il sentimento religioso e il carattere

morale degli scienziati, specialmente
dei cultori delle scienze esatte, fi-

eiche e naturali. Onde si diffuse 1'idea,

sohichte des 19. Jahrhunderts (Erganzungshefte zu den Stimmen

aus Maria Laach 84 n. 85). Freiburg i. Br., Herder, 1903, 8%
266 p. Fr. 4, 25.

storicamente falsa, ma audacemente

affermata che i piu insigni rappre-
sentanti di dette scienze, ne ripu-

tassero le conclusion! inconciliabili

coi principii della religione cristiana

e della filosofia spiritualista. II Knel-

ler con grande pazienza ed esattezza

ha raccoite e riunite le prove sto-

riche del contrario, consultando gli

epistolarii. i discorsi, le memorie e

ogni documento che pote trovare.

Col che egli rese un vero servigio

alia verita e insieme alia fama di

quei grandi. E uno studio degno di es-

sere tradotto e largamente divulgato.

LELONG ETIENNE, eve^ue de Nevers. La sainte religieuse. In-

structions sur les grandeurs et les obligations de la vie religieuse.

Paris, Douniol, 1903, 16, 424 p.
- Fr. 4.

II degnissimo Vescovo di Nevers, bligazioni della vita religiosa; e noi

dopo aver pubblicato il Buon Pa-

store, e il Santo Prete, ci regala ora

la Santa Religiosa , cioe una serie

d'istruzioni sulle grandezze e le ob-

LEONARDI SIGISMONDO, S. I. II Cuore divino studiato nella

sua figura piu bella (1'antico Giuseppe). Bologna, tipografia arci-

vesc., 1904, 2
a

edizione. 16, 152 p. L. 0,35. Yendibile anche
in Roma, Via del Seminario 120.

I libri che trattano di N. S. Gesu vicende e virtu dell'antico Giuseppe.
Cristo, utili sempre, sono ormai di-

ventati una vera necessita nei tempi

nostri, attesa la dominante incredu-

lita, ora dotta, ora ciarliera. Quei
libri poi che trattano di Gesu Cristo

non dubitiamo punto che questa terza

pubblicazione non sia per avere il

buon successo delle due precedent!.

non polemicamente contro i razio-

nalisti, ma asceticamente per fomen-
tare la fede popolare, sono anche

gustosi allo spirito cristiano. Ed ecco
un nuovo libro che ci presenta Gesu
Cristo nel suo aspetto piu amabile,
sotto il titolo del S. Cuore. Ma questo
Cuore e qui presentato storicamente
e come dipiato nelle meravigliose

Cotesta storia non e soltanto uno

stupendo intreccio di persone e di

fatti che Tocculta mano di Dio veniva

ordinando per elevar Giuseppe dalla

prigione al soglio, ma e benanche

un dram ma e una profezia : e dram-

ma, se si guarda alle vicende e alle

sorprese d'una storia si bella: e pro-

fezia, se da Giuseppe e dai fatti che

splendono in questa storia si passa a

Gesu Cristo e alia sua Chiesa.

Ecco dunque la materia che Tau-

tore tratta in questo libro
; e i color!

vivi ed attraenti di cui si serve, e lo
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stile limpido e forbito sono appro- allettante romanzo, alia fine si sente

priati all'assunto, che anche per la d'aver gustato un libro, che facendo

sua novita desta interesse. Ne 1'uti- meglio conoscere ed amar Gesu Cri-

lita di queste pagine sara leggera: sto, ci fa migliori. Anche 1'edizione

perche, mentre par di leggere un e gradevole e non costosa.

LE PRED1CATEUR des retraites de premiere Communion, contenant

dix retraites varieas, de chacune septs instructions, suivies de

vingt-cinq instructions pour le jour de la fete, par deux Mission-

naires. Paris, Douniol, 1903, 8, VIII 384 p. Fr. 4,50.
Lo stesso titolo mostra che ab- potrebbero altrove trovar di meglio,

bondante materia si offre qui ai ca- almeno sara ben difficile che altrove

techisti e ai predicated. Se sarebbe trovino di piu.

forse esagerazione il dire che non

LEVER M. Resits du Vieux Temps. La Rangon du Chevalier Noir.

Lille, Desclee, 1901, 8, 190 p.

Racconti de' tempi antichi ! Quan- valleria e dell'amore ideale ! II signer
to 6 dolce, dimenticando per un istan- Lever neila sua Rancon du Chevalier

te le prose spesso sozze, sempre vol- Noir ha scritto un libro che si sa-

gari de'nostri Veristi moderni, aprire rebbe letto con piacere nel 1300, e

i libri che contengono i racconti dei questo piacere si rinnovera senza dub-

prodi crociati, nel tempo della ca- bio anche nei lettori del 1900.

LUDOVICI LUDOVICO, sac. Di alcune immagini di Gesu croci-

fisso piu venerate nelle Marche, Matelica, Tamagnini, 1902, 8,

64 pag.

L'egregio Autore, valendosi di telica, di S. Ginesio, ed altre fino a

notizie trovate negli archivii o gia venti. E venti appunto ne ha voluto

pubblicate in libri a stampa, ha qui scegliere in omagg-io a Gesu Re-

illustrate alcune imagini di Gesu dentore, a ricordo dei venti secoli

Crocifisso piu venerate nelle Mar- che gia corrono della nostra Reden-

che, cio6 quelle di Numana, di Treia, zione (p. 60).

di Camerino, di Pontelatrave, di Ma-

MANAI EFISIO, sac. II Giusto di Ninive, ossia il libro per tutti.

Cagliari, Valdes, 1903, 16, 176 p., L. 1,50.

E la storia di Tobia, raccontata E uno di que' libri di lettura che

al popolo, spiegata acconciamente, edificano dilettando.

e arricchita di riflessioni morali.

MAJVUALE Rituum pro Eoclesiarum visitatione, cum appendice Ri-

tuum Confirmatioms, Baptism!, Matrimonii, nee non eorum quae
facillirne Episcopis opus sunt tempore visitationis. Ravennae, Ali-

ghieri, 1904, 8, 54 p. L. 1,25.

Siccome tutti i Vescovi sono ob- dar 1'edizione curata dal ch. Cano-

bligat! a far la visita della loro dio- nico Cesare Uberti, Ceremoniere Ra-

cesi, cosl a tutti loro e necessario vennate, e questo facciamo ben vo-

Tancunziato Manuale. Del quale a lentieri.

noi nou resta altro da dire che lo-
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MATTIUSSI GUIDO, S. I. Perche fu condannato il Loisy? Con-

ferenza tenuta a Geneva nel Circolo B. Carlo Spinola. Milano, Oliva,

1904, 16.

inII p. Mattiussi espone in modo

chiaro e popolare in queste pagine

i gravissimi error! contenuti ne' libri

del Loisy, condannati dalla Chiesa,

e le ragioni della condanna. IE ne-

cessario che uomini, come il p. Mat-

tiussi, convinti e persuasi delle ve-

rita cristiane, parlino ai giovani con

1'accento che viene dalla persuasione;

perche, pur troppo, certi giudizi e

MAZZA LUIGI IGNAZIO, S. I. Scritti spiritual* della ven. Maria

Bartolomea Capitanio, fondatrice primaria delle Sucre della Carita

in Lovere, tratti dagli autografi e annotati. Yol. I. Lettere. Mo-

dena, tip. dell' Immacolata, 1904, 8, XI1-696 p. L. 2,50.

certe critiche, cosi dette scientifiche,

che non partono da tutto I'uomo,
cio6 dall' intelletto e dalla volonta

insieme unite nel conoseere la Reli-

gione e neH'amarla, non fanno che

seminar dubbii ne' giovani inesperti.

Altro e quando si parla a teologi

consumati ! Ma, per lo piu, non e

questo il caso.

Nata a Lovere in quel di Brescia

nel 1807, questa Serva di Dio non

visse che ventisei anni, e morl nel

1833, lasciando fama di santita e un

Istituto di Suore della Carita da lei

ideato e fondato, che molto si & esteso,

principalmente nell'Alta Italia, spin-

gendosi anche nelle Missioni fra gli

infedeli. E veramente mirabile che in

una vita si breve ella abbia potuto e

far tanto e tanto scrivere quanto di

lei si conserva; ma e piu mirabile an-

cora che tutti i suoi scritti appari-

scano pieni di celeste sapienza e degni
di un'anima santa. Se ne avra un sag-

gio in questo primo volume conte-

nente le Lettere, le quali saranno

lette con piacere e con frutto non

solo nelle molte case del suo Istituto,

ma in altre simili case religiose e fa-

miglie cristiane. A.nche ci piace il ve-

dere che sia stata curata un'edizione

corretta e gradevole all'occhio, come
i tempi richiedono.

MATNARD, can. Virtu e dottrina spirituale di S. Yincenzo de' Paoli.

Torino, P. Marietti, 1904, 16, XVI-616 p. L. 3 : legato in

tela L. 4.

Chiunque ha un po' di cono-

scenza dei libri ascetici di questi
ultimi secoli, sa benissitno che S.Vin-

cenzo de' Paoli, sebbene non ne ab-

bia scritto nessuno, pure con quello
che ha insegnato colle opere, colle

lettere, e colle parole, e uno dei

maestri spirituali piu sicuri, piu pii,

piu adattati ai tempi nostri, i cui

document! non rare volte si pena
assai a distinguerli da quelli del Sa-

lesio. Noi crediamo quindi che il

presente volume sara accolto dalle

anime pie con universale favore.

MEMOEIE edificanti di Suor Maria Benedetta religiosa della Yisita-

zione nel secolo Giuseppina Yenturini 1871-1900. Padova, tip. An-

toniana, 1902, 16. 108 p. L. 1.

Per cura di persona molto intima colte e date in luce queste : Memo-
della famiglia Venturini vennero rac- He edificanti di Suor Maria Bene-
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delta perche riuscissero di conforto

a 1

suoi buoni Genitori e di giovamento

alle anime.

Se ne raccomanda la diffusions,

in ispecie fra le Figlie di Maria e le

Convittrici degli Educatorii.

Ciascuna copia si vende per una

lira. Copie 12 L. 10 Copie 24

L. 18, presso la tip. e libr. Antoniana

in Padova.

NEPVEU FRANCESCO, S. I. -- Dell'amore di Gesii e del mezzi per

acquistarlo. Pavia, Artigianelli, 1902, 24 XYI 280 p.

Questa operetta e stata gia tante

volte ristampata, che non ha bisogno

davvero di nessuna raccomandazione.

Ma per chi non la conosceva bastera

PETTENATI MARIO. I fiori del Santuario. Lodi, tip. della Pace,

1904. 16, 32 p.

Semplici, fresehi, olezzanti son i Lembi azzurri da noi recente-

questi fiori, colti ad onor di Maria mente lodati.

da quella mano medesima che vergd

PRAT P. F., S. I. La Bibbia e la Storia. Traduzione italiana sulla

prima edizione francese. Roma, Desclee, 1904, 16, di pp. 64.

dire che n' e 1'autore il P. Nepveu,

celebre per altre opere di maggior

mole, e traduttore il P. Segneri iu-

niore, ambedue d. C. d. G.

per la sua grande competenza in

materia di Sacra Scrittura, e uno

de' teologi componenti la pontificia

commissione biblica.

Ditta

Opuscolo da curarne la diffusione.

Torna assai prezioso in questi giorni,

in cui tanto si dibattono le question!

riguardanti 1'esegesi biblica. L'opu-

scolo e degno dell'autore, gia noto

SALA AMBROGKO. La Critica del Libero Pensiero. Milano,

Boniardi-Pogliani 16 di p. 36.

E un opuscolo breve, ma molto

succoso. Contiene una requisitoria

contro il libero pensiero, viva, den-

a, sempre piu incalzante. La tesi

principale e questa : II libero pen-

siero, mentre involge ed implica

1'assurdo nel suo costitutivo ontolo-

gico, non puo eseere ispirato che da

un ignobile motive morale. > Ma
nello svolgere tale assunto, mirabil

cosa e il vedere come il ch. Autore

sa fame scaturire altre verita di

prima importanza, sul mondo
,

su

Dio, sulla Bibbia, su Gesu Cristo,

sulla sua Chiesa. Si leggera con

molto profitto.

SORTAIS GL La crise du liberalisms et la liberty d'enseignement.

Paris, Lethielleux, 1904, 16, 224 p. L. 2.

II ch. P. Sortais, S. L, fa qui come

il bilancio del liberalismo sotto le

sue principal! forme, ma insistendo

principalmente sopra il liberalismo

politico e sociale, e dimostra che

riesce a un fallimento totale il piu

deplorevole. Regolato cosl questo

conto generale, insegue gli avver-

sarii sul terreno speciale della li-

berta d'insegnamento, per mostrare

com'essi pretendono di governarla,

e per loro opporre la maniera con

cui dev'essere governata, secondo i

principii della filosofia cristiana.

Questo studio e condotto con acume,

larghezza di vedute ed imparzialita.

Le conseguenze del Liberalismo e il

Sillabo
;

i diritti dell'adolescente e

il monopolio universitario
;
la Chiesa

e la liberta scientifica
;
la Chiesa e
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competenza grande ed una singolare

forza di logica.

1'intolleranza, questi ed altri punti

d'importanza gravissima sono le ma-

terie che 1'Autore quitratta con una

TACCONE GALLUCCI, vescovo di Nicotera e Tropea. Monografie

delle diocesi di Nicotera e Tropea. Reggio Calabria, Morello, 1904,

8, 176 p.
lustri in cura sua particolare, le

opere aante e munifiche dei Vescovi

suoi predecessor], i meriti preclari

dell'antico clero, e la generosita dei

fedeli nei secoli passati. Servano i

nobili esempii di stimolo ai posteri .

Ecco un altro lavoro del Revmo

Vescovo di Nicotera e Tropea, che

tornera non meno dei precedent!

utile ed accetto ai cultori d'ecclesia-

stica erudizione. In questo egli ha

commemorato la gloria delle due

Chiese vescovili che sono gia da tre

WERNZ F. X., S. I. lus Decretalium ad usum praelectionum in

scholis textus canonici sive iuris Decretalium. IY. lus matrimo-

niale Eacles. Catholicae. Romae, Polyglotta, 1904, 8, XVi-1136 p.

L 15.

L'opera di Diritto canonico del riconoscono nel professore delPUni-

p. Wernz, di cui ora presentiamo il versita gregoriana e consultore delle

quarto volume, e un opera monu- Congregazioni romane. Per ora basti

mentale; un' opera scritta con vHsta 1'annunzio. Con piu agio speriamo

erudizione, con pazienza somma e di parlarne piu diffusamente.

con competenza rara, doti che tutti

ZANOTTO F., inons. Liriche. Modena, Immacolata Concezione>

1904, 16, 412 p. L. 2,50.

II ch. Mons. Zanotto, professore

qui a Roma nell' Istituto Superiore

Leonino di Belle Lettere, non e sola-

mente un bravo prosatore, come ap-

parisce dallMrte della sacra elo-

quenza, e dai due volumi di Storia,

della sacra eloquenza da lui pubbli-

cati con questi tipi medesimi; ma e

valente anche in poesia, come ha

mostrato col romanzo storico in versi

G-lt eroi di Roma, e il poemetto in

otto canti S. Elisabetta d'Ungheria.
Ed ora ce lo conferma con queste

Liriche, le quali, uscite, com' eg-li

stesso ben dice, da un animo libero

e nemico d'og-ni menzogna, sono sa-

namente educative, ancorche in tutto

non consuonino con 1'altrui senti-

mento e con certe novita de la ma-
niera p

;u recente. Noi anzi di questo
commendiamo 1'Autore, che non siasi

lasciato portare alia foga sbrig-liata e

licenziosa di certi piti recenti, che

il principale merito della poesia par

che faccian consistere nella strava-

ganza, tanto piu beati di se quanto

piu si sentono applaudire dalla turba

che non li ha compresi. Qui invece

un verseggiar sempre nitido che fe-

licemente trpmezza Fra il parlar

de' moderni e il sermon prisco :

qui un'onda di poesia sempre pura
che rinfresca e ristora: qui 1'anima

di candidi liberali sensi sempre pa-

sciuto, o accompagni il poeta nei se-

reni Svaghi autunnalt, o con lui

saiga ad ardue altezze nel nobilis-

simo carme Alia Chiesa, o a solenne

mestizia sia provocato nel sublime

epicedio Sulla bara di Leone XIIL

Degna poi del libro 6 1'edizione.
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Roma, 13 - 26 maggio 1904.

I.

COSE ROMANE

1. Pellegrinaggi e udienze pontificie. 2. Una lettera sul nuovo ordina-

mento del diritto cauonico. 3. II 15 Maggio per gli operai catto-

lici. 4. II venticinquesimo anniversario dalla fondazione dell'Istituto

Massimo.

1. Degli effetti prodotti dalla protesta pontificia per la visita del

sig. Loubet si & parlato in altra parte del periodico.

Tra le maggiori glorie del popolo siciliano non va dimenticata la

singolare devozione, onde ha sempre onorato la Yergine, specialmente

sotto il titolo dell'Immacolata Concezione. A confermare queste glo-

riose tradizioni in quest' anno cinquantesimo dalla definizione del

dogma giunse in Roma ai 9 di Maggio un numeroso pellegrinaggio

di oltre mille persone, il quale per 1'ordine, per Pedificazione e per

la qualita dei personaggi ecclesiastic! e laici che vi parteciparono e

tra i piii degni di memoria.

II pellegrinaggio, posto sotto la presidenza onoraria dell' Emo
Card. Francica Nava, arci vescovo di Catania, era accompagnato da

Mons. Lancia di Brolo, arcivescovo di Monreale, da Mons. Blandini,

vescovo di Noto, da Mons. D'Alessandro, vescovo di Cefalu, da Mon-

signor Traina, vescovo di Patti, da Mons. Schiro vescovo di rito greco,

dal cav. Policastrelli, presidente del comitato diocesano di Palermo, da

molte distinte signore, e guidato dal cav. Giglio Tramonte, presidente

del comitato regionale di Sicilia.

I pellegrini si adunarono primieramente nella Chiesa del Sacro

Cuore al Circo Agonale, ove esortati dal vescovo di Noto a mostrare

la 'fede e la pieta nell' acquisto delle indulgenze del giubileo, rice-

vettero le necessarie istruzioni. II giorno 10 di Maggio nella chiesa

di S. Maria d' Itria al Tritone ascoltarono la Messa solenne, cele-

brata da Mons. Luigi Boglino, canonico teologo della cattedrale di

Palermo, e in grandissimo numero e con molta edificazione si acco-

starono alia santa comunione, dopo avere udito dal celebrante un

appropriato L
discorso che ricordava la costanza dei Siciliani nella

1904, vol. 2, fasc. 1295. 39 28 maygio 1904.
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fede di Cristo, il gran, numero di martiri che la Sicilia diede alia

Chiesa, talche si disse che nei campi siculi vi furono piu inartiri

che blade, le celebri catacombe di Siracusa e di Palermo, e principal-

mente il culto singolarissimo che fu sempre prestato alia Vergine Imma-

colata. L'oratore ricordd che la Sicilia fu tra le prime regioni ad ono-

rare in modo speciale la Yergine sotto un tal titolo, del che oltre i

monumenti, le feste e gli atti solenni pud fare testimonianza il voto

fatto dal popolo palermitano di sostenere fino allo spargimento di

sangue 1'Immacolata Concezione. Con grande devozione i pellegrini

visitarono le basiliche romane
;
anche in S. Giovanni in Laterano e

soprattutto in S. Pietro, ove I
5 Erno card. Rampolla celebro all' al-

tare dell'abside, farono distribuite moltissime comunioni. II giorno 12

Mons. Gaspare Domenico Lancia di Brolo, arcivescovo di Monreale,

alia presenza di cardinali e vescovi e dei pellegrini siciliani tenne

nell' aula massima della Cancelleria Apostolica una dotta e impor-

tante conferenza storied su L'azione sociale benefica di San Oregorio

Magno verso la Sieilia ; nel pomeriggio del 13 il pellegrinaggio fu

ricevuto dal S. Padre nel Museo Lapidario. Qualche giorno innanzi

una commissione di cittadini polizzani si era recata a presentare i

piu vivi rmgraziamenti ail' Emo card. Rampolla per la generosa of-

ferta di lire ventimila a favore di un ospedale per i poveri da eri-

gersi in Polizzi Generosa, paese native dello stesso cardinale. Onore

alia cattolica Sicilia !

II 12 di Maggio, festa dell'Ascensione, 240 pellegrini olandesi di

distintissiine famiglie, ascoltarono la Messa, celebrata dal Santo Pa-

dre e da lui stesso quasi tutti ricevettero la santa comunione. In fine

nel pomeriggio del giorno 17, il S. Padre ammetteva alia sua presecza

un gruppo di 300 alunne del collegio delle Dorotee accompagnate dalla

Rev. Madre Generale, Giuseppiua Troiani e dalla Madre superiora

Luigia Giannelli. Le alunne, schierate in doppia flla nel braccio destro

della seconda loggia, all' apparire del S. Padre intonarono il grazioso

ritino gregoriano Salve Mater misericordiae, che ripeterono alia fine

dell'udienza con grande compiacimento di Sua Santita.

2. L'emo card, segretario di Stito in una lettera circolare ai ve-

scovi intorno al nuovo ordinamento del gius canonico, del quale

parlammo a suo tempo, dopo avere riportato i nomi dei consultori

teologi e canonist!, fa sapere che essendo intenzione di S. Santita

che tutto 1'episcopato concorra al difficile lavoro, percio ogni arci-

vescovo, non piu tardi di quattro mesi dacche abbia ricevuta la let-

tera, uditi i suoi Suffraganei e Ordinarii che dovrebbero intervenire

al sinodo provinciale, in poche parole riferisca alia Santa Sede quali
siano le disposizioni del diritto, le quali, secondo il loro parere,

avrebbero bisogno di essere cambiate o corrette. Inoltre i vescovi di
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ciascnna nazione potranno o mandare a Roma qualche personaggio

esperto nella teologia e nel diritto canonico, e mantenerlo ivi a sue

spese, per essere ascritto nel numero del consultori, oppure tra i consul-

tori gia desigaati scegliere uno a cui trasmettere i loro desiderii da co-

municarsi agli altri, o almeno nominare qualcuno della loro nazione, il

quale sebbene sia assante da Roma possa, comunicando con lettere,

aiutare in qualche modo 1'opera dei consultori stessi,

Diamo ii testo dei documento. Avvertiatno pero che ai consultori

nominati nella lettera, furono da'la stessa commissione cardinalizia

aggiunti i seguenti, cioe i Monsignori : Q-iovanni Befani, Ermete

Binzeeher, Luigi Budini, Pietro Checchi, Q-iovanni Costa, Giovanni

de Montel, Oreste Giorgi, Giuseppe Latini, Michele Lega, Evaristo

Lucidi, Giovanni Batt. Lugari, Domenico Mannaioli, Benedetto Melata,

Giuseppe Nervegna, Eurico Pezzani, Basilio Pcmpili, Augusto Sili
;

i revrai PP. Glaudio B9nedetti,del SSrao Redentore, Gennaro Bucceroni,

S. I., Alberto Lepidi, 0. P., Giuseppe Noval, 0. P., Benedetto

Oietti, S. I., Domenico Palmieri, S. I., ed il sig. conte Baldassarre

Capogrossi Guarna.

Illme ac Revffie Domine,

Pergratum mihi est Amplitudini Tuae mittere Litteras, quas Bea-

tissimus Pater nuper Motu proprio edidit de Ecclesiae legibus in unum

redigendis. Ad normam autem tertiae ipsarum paragraph!, inter Con-

sultores a Patribus Cardinalibus, Pontifice probante, hi, Romae com-

morantes, adnumerati sunt, quibus alii postea adiungentur : ALBERTUS
PILLET. ALEXIUS LECIPIER. ALOISIUS VECCIA. ALPHONSUS ESCH-

BACII. BERNAKDINUS KLVMPER. CAIETANUS DE LAI. CAROLUS
LoiiEARDi. FRANCISCUS XAV. WERNZ. GUILLELMUS SEBASTIANELLI.

GVILLELMUSVAN ROSSVM. LAURENTIUS JANSSENS. MAVRVS KAISBR.

PETRUS ARMENGAUDIUS VALENZUELA. PHILTPPUS GIUSTINI. Pius

DE LANGOGNE. THOMAS ESSER. VINCISNTIUS FERNANDEZ Y VILLA.

Cum autem, ut in quarta paragraph edicitur, ea Sanctitatis Suae

mens sit, ut universus episcopatus in gravissimum hoc opus, quod
totius catholicae Ecclesiae bonum utilitatemque summopere spectat,

concurrat atque conspiret, idcirco Beatissimus Pater mandat, ut sin-

guli Archiepiscopi, auditis Suffraganeis suis aliisque, si qui sint, Or-

dinariis qui Synodo Provinciali interesse deberent, quamprimum, idest

non ultra quatuor menses a receptis hisLitteris, huic Sanctae Sedipaucis

referant, an et quaenam in vigenti iure canonico, sua eorumque sen-

tentia, immutatione vel emendatione aliqua prae ceteris indigeaiit.

Insuper Summus Pontifex singularum nationum Episcopis facultatem

tribuit ut unum vel alium virum sacrorum canonuni ac theologiae scientia

praestantem, ab eisdem Episcopis electum, atque ipsorum sumptibus

alendum, Romam mittant, qui Consultorum coetui adscribi possit. Quod
si eis magis libuerit, poterunt item Episcopi singularum nationum unum
ex illis designare, qui lain a Patribus Cardinalibus Consultores, ut supra,
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electi sint, eique sua desideria transmittere cum Consultorum coetu com-

municanda; vel etiam aliquem e sua natione nominare, qui, licet extra

Urbem commorans, per epistolas consultoribus adiutricem operam aliqua

ratione praestet. Ut igitur huiusmodi Beatissimi Patris iussa perficiantur,

singuli Archiepiscopi consilia conferant turn priinum cum suis Suffra-

ganeis aliisque Ordinariis, si qui sint, qui Concilio Provincial! interesse

deberent, turn postea cum ceteris Archiepiscopis eiusdem nationis, ut

quam citius Sancta Sedes certior reddatur quid hac de re communi con-

sensu statutum fuerit.

Dum haec Tibi nuntio, interim praecipuae erga Te existimationis

meae sensus tester, meque profiteor

Amplitudini tuae

Eomae die XXV Martii 1904.

Addictissimum

R. Card. MERRY DEL VAL.

3. L'enciclici Rerum novarum, documento che rimarra eterno a

testimoniare la sapienza della Chiesa nella soluzione delle piu ardue

questioni, fa dagli operai cattolici di tutta 1'Italia solennemente com-

memorata domenica 15 Maggio, decimoterzo anniversario. Ricordiamo

soltanto su tal proposito la bella conferenza tenuta in Roma nella

sede della Primaria associations cattolica artistico operaia dal Rev.

Prof. Salotti, seguita da uno soelto trattenimento musicale, la com-

memorazione della Societa cattolica Romanina, fatta a S. Giovanni

in Laterano presso il monumento operaio di Leone XIII, e quello

della Sexione Giovani del cornitato parrocchiale di S. Maria in Tra-

stere tenuta in una sala del Convento di S. Callisto.

Solenne riusci la commemorazione promossa dal comitato dio-

cesano di Frascati, rimandata alia festa di Pentecoste, Domenica

22 Maggio. Yi presero parte la Lega cattolica del lavoro di Roma e

provincia, i comitati parrocchiali di S. Lorenzo in Damaso e della

Maddalena, la Sezione giovanile di S. Eusebio, il Circolo univer-

sitario cattolico e molte altre associazioni romane, le quali giunte di

buon mattino a Frascati si riunirono verso le ore 8 nella Chiesa del

Gesti insieme colle societa cittadine e diocesane. Quivi Mons. Giacci

celebrd la Messa e pronunzio un discorso in cui, prendendo occasione

dalla solennita di Pentecoste, si augurava che un risveglio fecondo

di bene cominciasse in quel giorno in tutta la diocesi tuscolana.

Alle ore 10,30 nel Politeama Tuscolano, 1'avv. Pietro Pierantoni

tenne una balla conferenza, sul riposo festivo, e quindi le associa-

zioni, formando un imponente corteo accompagnato dal concerto cit-

tadino, si diressero alia villa Falconieri, ove ebbs luogo il banchetto

sociale con piu di 300 commensali, seguito da feste campestri.
4. II prosperare e il progredire d'una casa d'educazione e d'istru-

zione per la gioventu e un fatto che almeno agguaglia, se non supera
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d' importanza, tanti altri, sieno politic!, sieno economici. L' Istituto

Massimo alle Terme, fondato 25 anni fa, eelebro il 24 Maggio il suo

giubileo, alia presenza d'un'eletta schiera d' invitati, sotto la presi-

denza dell'Emo Sig. Cardinale Serafino Yannutelli, a cui faceva corona

il fiore della nobilta e della scienza.

La celebrazione del 25 anniversario dalla fondazione dell'Istituto

fu fatta nell'aula massima del palazzo, edificato sul posto della villa

di Sisto V, e in memoria di cio ornato dello stemma di quel Pon-

tefice e degli affresclii rappreseatanti le opere immortal! di lui. Tre

giovani studenti di quell' Istituto, appartenenti alle treclassi di Liceo,

diedero uno splendido saggio di fisica, sotto la direzione del loro pro-

fessore Sig. Luigi Francesconi. Trattarono dell'ana atmosferica, svol-

gendo ciascuno una parte : la storia fisica dell'aria; la storia chimica;
la liquefazione dei gas. I tre giovani eseguirono COQ molta franchezza

le numerose esperienze, tutte riuscitissime, dando ottimo saggio del

loro studio e dell' istruzione ricevuta nell' Istituto. L'uditorio segui

attentissimo le spiegazioni e le esperienze, specialmente quelle riguar-

danti la liquefazione dell'aria. I nomi de' tre giovani sono : Silvio

D'Amico, Luigi Podio ed Enrico losi.

Una breve prolusione recitata dal primo de' nominati diede al-

1'uditorio un cenno dell'Istituto, che con piacere riproduciarao in

queste pagine, come un pezzo di storia della Roma contemporanea.

II venticinquesimo anniversario dalla fondazione del nostro Istituto,

festosa ricorrenza che riunisce oggi in quest' aula una corona cosi eletta

e numerosa, sembra quasi naturalmente ricondurci al 10 novembre 1879.

Venticinque giovani, piccolo stuolo nel quale si accoglieva il priino

nucleo degli alunni di questo Ateneo, si radunavano in quel giorno in-

torno al coinpianto mons. Crostarosa, principale ideatore di questo Isti-

tuto, a D. Cesare Boccanera, allora parroco di S. Maria Maggiore, ora

vescovo di Narni, e al p. Massimiliano Massimo. Si radunavano nell'an-

tico palazzo Peretti, opera di Sisto V, nella sala in qualche modo su-

perstite e a voi qui presente nelle sue reliquie, lo stemma e gli affresclii

rappresentanti le opere dell' immortale Pontefice.

Piu tardi 1'antico palazzo fu demolito, e sulle sue rovine, o quasi,

sorse il nuovo Istituto, come il primo consacrato a Maria: e noi festeg-

giamo 1'anniversario della sua fondazione lieta coincidenza in que-

st'anno stesso in cui tutto il mondo cristiano celebra il cinquantesimo
dalla definizione del Dogma di Maria Immacolata.

AH'esiguo drappello in breve tempo da tutte le province d' Italia

altri ed altri s'aggiunsero ;
si che fino ad oggi g*ia 3925 giovani si sue -

cedettero nelle nostre scuole, dei quali buon numero ha gia dato alia

patria il suo contribute, levando nome di se negli studii letterarii, nelle

arti, nell'archeologia, nella paleografia, nelle scienze natur.ali, nelle sco-

perte geografiche e nella milizia
;
ed ora noi siamo piu di 500 a popo-
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lare queste aule, dove insieme con la parola che ci educa al bello del-

1'arte e al vero della scienza risuona la parola che informa i nostri

spirit! ai principii della religione e della morale cristiana.

E noi, che veneriamo chi ha fondato questa scuola, noi che amiaino

chi in essa ha consacrato 1'ingegno e la vita, noi che vogliamo bene al

nostro Istituto, non abbiarao voluto che passasse inosservato questo an-

niversario cosi dolce e cosi lieto.

Per festeggiarlo dunque alcuni aluniii del Liceo, daranno ora un

breve saggio dei loro studi, un saggio di Fisica. Ad argomento di questo

saggio e stata scelta la Storia dell' Aria ; primo, perche tale argomento e

oggetto del programnia liceale, e si divide in parti pressoche uguali nei

tre anni del Corso
; poi perche ci e sembrato che potesse riuscire d'in-

teresse generate la storia di questo elemento principe, che da la vita a

noi, agli animali, ai vegetali, che tutto pervade e da per tutto penetra,

che addensandosi sul nostro capo ci offre la meravigliosa vista dell'in-

finito azzurro dei cieli
;
finalmente perch6 questo e anche argomento

d'attualita, essendosi ottenuta soltanto in questi ultimi anni la liquefa-

zione dell'aria e scoperti in essa nuovi element! : dalle quali cose gli

scienziati si ripromettono utili applicazioni e intravvedono gia nuove e

inesplorate vie da percorrere nel camniino sempre piu celere e sempre

piu glorioso della scienza.

Primo dunque parlera un alunno della IIa liceale suite proprieta

iisiche dell'aria: quindi 1111 alunno di Ia ne fara la storia chimica: in

fine uno di IIIa parlera sulla liquefazione dei gas; tutti e tre esegui-
ranno anche alcuni esperimenti.

A rendere piu gradito il trattenimento e ad allietare in certo modo
1'austera parola della scienza con le dolci armonie dell'arte, un quin-
tette masicale alternera le sue melodie.

Ed ora, prima di conchiudere, lasciate che anche a nome de' miei

compagniio chieda a voi tutta la benignita e 1'indulgenza di cui avremo

bisogno, e ve la domandi con la ferma fiducia che voi vorrete accor-

darcela e che non isdegnerete questo tenue saggio dei nostri studi.

II.

COSE ITALIANS

1. Le discussion! nella camera dei deputati. 2. I fatti di Cerignola.
3. Arresto del Comm. Consiglio. 4. Pellegrinagg-io nazionale alia

Madonna di Montenero. 5. Cappella italiana a Lourdes.

1. La Camera dei deputati nella scorsa quindicina ha per lo pift

discusso i bilanci dello Stato colle solite interrogazioni e interpellanze,
ne durante tali discussioni si sono udite dichiarazioni di speciale

importanza. Notiamo soltanto che 1'on. Ronchetti, ministro di grazia
e giustizia, rispondendo ai soliti oratori che oggi rivolgono tutto il

loro auticlericalismo contro le congregazioni religiose, dichiaro che, pur
lasciando a queste coDgregazioni la liberta di associarsi per motivi di
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culto e la liberta d'indossare 1'abito religiose, non escludeva il caso che

potesse farsi un'apposita legge diretta ad impedire gli acquisti d'im-

mobili per interposta persona e le cosi dette frodi pie, quando le leggi

vigenti, cosi come sono interpretate ed applicate, risultassero ineffi-

caci . Ora benche il Governo non sembri nel moniento disposto ad

una politica anfciclericale pure e da notarsi che le parole dell'on. mi-

nistro mirano a suggerire ai magiktrati un modo di fare le sentenze,

interpretando le leggi non secondo la coscienza, ma secondo le cir-

eostanze politiche, quasiche la proprieta non abbia uguale valore e

diritti se stia in mano di laici o in mano di ecclesiastici.

2. Mentre gli anticlerical! e il Groverno mostrano di temere 1'inva-

sione delle congregazioni religiose, non teinono 1'opera dei socialist!,

che sempre recano nuovi motivi di perturbazioni e di gravi disordini.

Kiferiamo brevemente i fatti di Cerignola nelle Puglie. In questa

importante citta che appartiene al circondario di Foggia e conta

24000 abitanti, e possiede un esteso e fertilissimo territorio, i conta-

dini, istigati dal partito socialista, si agitavano da qualche giorno per

ottenere un aumento di salario e una diminuzione di ore di lavoro

e per impedire che operai delle vicine province venissero ad offrire

il proprio lavoro.

II giorno 16 di Maggio circa 400 contadini, armati di bastoni, di

zappe e anche di qualche rivoltella, appostatisi alle porte della citta

riuscirono ad impedire ai compagni di uscirne per andare al lavoro.

Intervenne allora il delegate di pubblica sicurezza con un plotone di

una ventina di soldati di fanteria, i quali, al primo apparire, furono

ac3olti da una fitta sassaiuola. II delegate dopo avere inutilmente pro-

nunziato parole di calma ordino (il che da alcuni e negato) che si so-

nassero i tre squilli. Crebbe in ogni modo il fermento : il delegate

stesso colpito da un sasso cadde a terra
;
la mischia si feoe piu vio-

lenta, si udi anche qualche colpo di rivoltella, e quando la forza pub-

blica fece fuoco, due contadini rimasero uccisi, je dodici piu o meno

gravemente feriti. Ma neppure la vista del sangue bastd ad incutere

spavento e a restituire la calma : i oontadini ai quali si erano aggiunti

altri operai, e molte donne scapigliate che gridavano come pazze, si

rovesciarono sui soldati, li sbaragliarono e penetrarono nell'interno

del paese urlando e rompendo tutto quello che si opponeva al loro

passaggio, e svaligiando quei negozi che non furono chiusi a tempo.

Per ordine della prefettura si serrarono gli uffici pubblici, tutte le

case rimasero chiuse per il terrore, e i dimostranti furono padroni

della citta. Allora la folia composta di parecchie migliaia di persone,

dopo avere tentato inutilmente d'invadere il municipio, si diresse alle

carceri per domandare la liberazione di 17 contadini che erano stati

tratti in arresto nel giorno precedente. Presso le carceri, ov' era con-
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centrata tutta la forza pubblica, si rinnovarono i conflitti, finche uno

squadrone di cavalleria, venuto da Foggia, con ripetute cariclie

ritisci a disperdere i dimostranti. Ma non cessarono per quel giorno

i tumulti. Alle barriere della citta erano fermi i carri ricolmi di carne

macellata e botti di acqua potabile, attinta ai pozzi che si trovano

fuori della citta. I contadini rovesciando tutto a terra si servirono

del carri e delle botti per formare le barricate, rimasero padroni delle

barriere della citta, e gridando morte ai proprietarii; tentarono d' im-

pedire che la citta stessa si fornisse di viveri. II giorno appresso vi

furono nuovi conflitti tra la folia e la cavalleria; e soltanto nel giorno

18 esseudo giunti numerosi rinforzi di milizie, furono abbattute le

barricate, la citta riacquisto una sufficiente calma e pote tornare al

lavoro. In queste mischie molti furono i feriti e i contusi e si dovette

all'abilita e intrepidezza dei nostri soldati, se si pote schivare un mag-

giore spargimento di sangue. II giorno 17 giunsero a Cerignola il

comm. Zaiotti, ispettore generale al ministero dell'interno, incaricato

dai Governo di procedere ad un' inchiesta su i tristi fatti, e 1'on. To-

deschini, deputato socialista, cola mandate dal suo partito. Egli, in

un'adunanza di proprietari, avendo confuso la questione, ripreso da

uno dei presenti, minaccio perfino di mettersi alia testa dei dimostranti.

Alia Camera dei deputati il giorro in cui si svolsero due interpellate

sugli avvenimenti di Cerignola, Ton. Giolitti, ministro dell'interno

neppur comparve, ma fece rispondere al suo sottosegretario, il quale
nulla disse di nuovo o di buono che valesse a cancellare negli animi

degli italiani la penosa impressione di queste tragedie, che spesso si

sono ripetute sotto il governo di Griolitti.

3. Nel giorno 13 Maggio il comm. Antonino Consiglio, da Patti,

nella provincia di Messina, capo divisione nel ministero dei lavori

pubblici, fu arrestato nel proprio ufficio e condotto alle carceri di

Rbgina coeli. II comm. Consiglio antico impiegato in quel ministero,
nelPalto ufficio da kii esercitato avea sempre goduto la stima dei suoi

superior! e colleghi; finche per sua mala ventura nel marzo del 1903

fu dall'on. Nasi, suo antico amico e condiscepolo, chiamato al mini-

stero delP istruzione pubblica e messo a capo del famoso gabinetto

particolare del ministro, dal quale, come si disse, si sbrigavano tutti

gli affari piu important! e piu delicati, e duro in questo nuovo ufficio

circa otto mesi, cio& fino alia caduta del suo padrone. Tanto nella

casa quanto nell'ufficio del comm. Consiglio si fecero dalla questura
minute perquisizioni. Mentre pero 1'autorita esamina i documenti e

prepara il processo, i principal! colpevoli, cioe 1'on. Nasi o Naso

(giacche 1'onorevole di Trapani altero anche il suo cognome) e il

comm. Lombardo fuggono o sono nascosti non si sa dove. Chi poi
voiesse vedere in qual modo i giornali massonici solevan lodare 1'ono-
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revole Nasi, allorquando era nell'auge della sua potenza, leggera con

piacere il ritratto che il 18 Marzo 1903 la massonica Patria fece del

deputato di Trapani, e il racconto delle riforme da lui operate nel

ministero dell' istruzione :

Diritto come la lealta e schietto come un elemento della natura,

questo siciliano, alle potent! attitudini della sua razza, accoppia la fer-

mezza di carattere e la lucidita dell' ingegno, che soiio le prerogative
dei popoli nordici. Egli ha la profonda e intnitiva penetrazione delle

cose, la sicura e ferma volonta; egli e insofferente del male, della di-

sonesta e del disordine, egli e un clinico ed un cliirurgo della pubblica
amministrazione.

Prima di lui, il Ministero dell' Istruzione era la fiera di tutte le

vanita, il traffico di tutte le ignoranze, di tutte le irregolarita, di tutti

i favoritismi. Da una parte, la folia promiscua evergognosa dei postu-

lanti, composta di professori negligent!, di giovani disoccupati, di si-

gnore equivoche, di maestrine sfacciate, di parassiti di ogni nome dalle

100 alle 5 lire che si rivolgeva al segretario particolare di S. E.
;

dal-

1'altra, la folia dei raccomandati, dei protetti, dei direttori general!, dei

pezzi grossi, che avevano non le insegne, non le apparenze del potere,

ma I'autorita e 1'esercizio effettivo.

Oggi tutto e cambiato da capo a fondo. Per disinfettare 1'am-

biente della Minerva, Ton. Nasi ha dovuto sacrificare se stesso e le sue

migliori amicizie; ha dovuto assumere tutte le responsabilita che gli

spettano, ma dopo aver veduto coi proprii occhi, udito colle proprie

orecchie, voluto col proprio discernimento. Egli ha rotto la tradizione

inaugurata dal De Sanctis, la tradizione della noncuranza ministeriale,

dell'accidia, dell'indifferenza Occorreva un uomo nuovo alia Minerva,
un uomo tutto di un pezzo, e fu Ton. Nasi, che, infaticabile nell'adem-

pimento del proprio dovere, seppe lavorare per dieci ministri col piu
ostinato raccoglimento, coll'ardore del saerificio, coll'entusiasmo della

probita, dell'onesta, del patriottismo. Egli vaglio con moderazione, me-

dito con prudenza, esegui con inalterable coraggio ogni atto di ammi-

nistrazione e di governo.

Nemcneno lo storico Giovio avrebbe saputo inventare tante lodi,

quando scrivendo su i principi e su i ricchi signori, prendeva in

mano, come egli slesso diceva, la penna d'oro.

4. Nel giorno 15 di Maggio il popolo di Livorno ha saputo dare

una splendida prova di fede e di amore alia Yergine Santissima. Fin

dalle prime ore del mattino tutte le confraternite, le associazioni cat-

toliche, i circoli delle parrocchie e un grandissimo numero di pella-

grini erano raccolti in Piazza Gavi, all'Ardenza e nelle strade vicine

per ordinarsi in una solenne processione e muovere al Santuario

della Madonna di Montenero. L' imponente corteo, che si veniva for-

inando, preceduto dal comitato degF interessi cattolici e seguito dal

vescovo Mons. Giani insieme col Seminario percorse piu di cinque



618 CRONACA

chilomefcri per giungere al santuario tra il canto incessante di laudi,

d'inni e di preghiere. Quando la processione giunse sul colle, piu di

trenta mila persone si trovavano quivi adunate. 11 vescovo per la

graude moltitudine del popolo celebro la messa sulla piazza della ba-

silica, a cieloscoperto, in un altare appositamente preparato e circondafco

da piu di cento stendarii di svariati colori. Terminata la messa, il

vescovo si reco alia basilica a prendere I'imagine della Yergine e, por-

tatala sulla piazza, benedisse il popolo. A tale benedizione una com-

mozione immensa s' impossessd del popolo: suoppiarono applausi, si

sventolarono fazzo,letti, si piangeva, si chiedevano grazie e queste ma-

nifestazioni di fede aumentarono quando la sacra imagine fu proces-

sionalrnente ricondotta al tempio.

5. II giorno 18 nel santuario di Lourdes s' inaugurO la cappella
nazionale italiana, sacra allo Spirito Santo. II comin. Filippo Tolli per
mcarico affldatogli dal conte Giovanni Acquaderni con un appropriate
discorso coasegnava al vescovo di Tarbes la ricca cappella colla quale
la pieta degl' Italiaoi voile onorare la bianca Yergine dei Pirenei.

Al discorso di consegna rispose lo stesso vescovo di Tarbes inneggiando
a Gesu, all' Immacolata e al Papa, triplice funicolo che lega in un
nodo indissoluble i cattolici d'ltalia e di Francia. Celebro la messa
Mons. Manacorda vescovo di Fossano, ed erano presenti 1'avv. Scala

diretfcore del Corriere nazionale di Torino, il prof. Collamarini, arehi-

tetto della cappella e piu di 400 pellegrini piemontesi, condotti per
tale circostanza, a Lourdes da Mons. Giuseppe Yicini di Saluzxo. La
nuova cappella cosi e descritta dalla Voce della Veritd:

II progetto della Cappella italiana e dovuto all'esimio architetto

E. Collamarini di Bologna, il quale ideo i piu stupendi e svariati

spartiti diVmusaico ed un magnifico altare, che altamente onorano
1'arte italiana.

Quanto all'altare, la sua mensa poggia sulla parete di fondo e
nella parte anteriore su due colonne. Tanto i capitelli e le basi di

queste come la sigla centrale che e quella commemorativa del solenne

omaggio a Gesu Redentore, sono in bronzo dorato. Lodevolissimo

per 1'arte e per il gusto e il Ciborio, eleganti i candelieri, i due
fianchi estremi e le pareti rnerlate che congiuagono i fianchi al corpo
centrale, cotnposto dei marmi piu eletti delle cave italiane. II tutto

poi e adorno di oltre 600 bronzi dorati
; capitelli e basi delle mol-

tissime colonnette e pilastri, portelle, lunette, sott'archi, finestre delle

pareti e delle cupole, gugliette, rnerlature, cuspidi delle cupole col-

legano lo splendore dell'oro con 1'artistica e finissima esecuzione e
c:<n la

; policromia delle pietre e dei nastri fra i marmi piu eletti.

La Cappella, in cui si trova 1'altare, e tutta rivestita di musaico
esiguito sopra "cartoni, in cui il valente pittore romano cav. Eugenio
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Cisterna svolse i seguenti soggetti : Sulla volta stellata in campo d'oro,

che inclina sopra 1'altare e descritta la creazione, cioe il Padre onaL

potente, a cui fanno corona le create cose. Sopra Paltare, in uno

sfondo un po' rientrante, si ammira il gran quadro rappresentante
il Mistero della Pentecoste

;
nella sommita di esso il Divin Figlio fra

le nubi e raggi dorati con 7 angeli rappresentanti i setti doni, sotto

i quali nel mezzo fra altri angeli scende lo Spirito Santo, centre di

luce diffusissima : questa e" la prima parte.

Nella seconda, su sfondo architettonico, ritta in piedi sul trono d

la Yergine con le braccia stese, circondata dai 12 Apostoli in varie

pose, aventi ciascuno sul capo la simbolica lingua di fuoco. La scena

e veramente stupenda per la grandiosita del concetto, per la magistrale

composizione e per la mistica espressione di tutte le figure. La cap-

pella e racchiusa da quattro archi e relativi pilastri vagamente con-

giunti con graziosi ornati, analoghe iscrizioni e due candelabri ripieni

di frutta, con gusto assai fino. In ciascuna delle due grandi pareti

lateral! avvi una ricca tappezzeria, sempre in musaico, di molto effetto,

tempestata di gemme in vetro riievate e con ornati di vario genere.

II complesso non potrebbe essere piii maestoso e piu bello. In quel
mistico ambiente, dinanzi al sacro mistero svolto fra tanta vita di

figure e con tanto splendore di ori, di gemme, di colori, sorge spon-
taneo un senso di alta ammirazione. Essa sara certo in quel santuario

tin gioiello dell'arte italiana e fara onore anche a Yenezia, perch&
tutti i musaici di essa (circa 110 mq.) furono maestrevolmente e accu-

ratamente eseguiti dalla Societa musiva veneziana, la quale, come si

e fatta tanto onore a Roma con la Cappella della tomba di Pio IX
e in tutti gli altri luoghi dove si ainmirano esposti i suoi lavori,

co n riscuotera applausi anche a Lourdes dai pellegrini italiani e

stranieri.

IE.

COSE STRANIERE
(Nvtizie Generali). ESTEEMO-ORIENTE. Disgrazie navali dei giapponesi : per-

dita foU'Ratsuse e del Toshino. Sospensione del movimento contro

Liao-yang.

(ESTREMO-ORIENTS). Gli avvenimenti della quindicina provaroLO

quanto siano mutabili le sorti della guerra. Neile settimane prece-
denti pareva che le disgrazie si accumulassero a danno della flotta

russa e che i giapponesi o piu scaltri o piu fortunati avessero po-

tuto evitare le insidie disastrose del nemico. Ma venne pur troppo
anche il loro turno. All'alba del 15 Maggio, tre corazzate e incrociatori

navigavano nelle acque di Port-Arthur per chiuderne il blocco, quando
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a norj del promontorio di Chantung, levatasi una fitta nebbia che

impediva di distinguere i movimenti reciproci, la nave Kasuga urtd

nell'incrociatore Yoshino il quale sprofondd immediatamente. Novanta

persone furono salvate. Ma questa non era che la prima disgrazia di quel

giorno il quale non poteva essere piii doloroso per la nostra marina

come melanconicamente si esprime 1'ammiraglio Togo nel suo rap-

porto ufflciale. Non molto dopo la perdita del Yoshino, la corazzata

Hatsuse avvicinatasi a circa dieci nodi in vista del capo Liao-te-chan,

nel mettersi in guardia e spiare i movimenti della fortezza urtd in

una prima inina che le ruppe il timone : mentre alzava i segnali per

domandar soccorso un secondo scoppio le squarcio i fianchi cosi pro-

fondamente che in poco d'ora si sommerse, rinnovandosi all' incirca

la sorte del Petropauloski. Le scialuppe delle altre navi poterono tut-

tavia raccogliere circa trecento de' naufraghi. Un terzo colpo venne

ad aumentare la confasione e lo scoraggiamento di quella mattinata;

benche intorno ad esso rammiraglio giapponese non si esprima chia-

ramente. Secondo le relazioni russe un'altra delle tre corazzate che

si trovavano nelle acque di Port-Arthur la mattina del 15 Maggio

dovette essere gravemente danneggiata senza che si possano avere

finora piu precise notizie. Discernendo i russi dalla fortezza il disor-

dine della flotta ne profittarono per far uscire dal porto una flottiglia

di sedici torpediniere sostenuta dal Nowk che tentasse di molestare

il nemico. Ma le navi giapponesi si allontanarono, e per ora pare

che la flotta cosi dolorosaniente decimata pensi a rifare i danni.

La perdita di sei navi tra maggiori e minori avvenuta in pochi

giorni non e una scossa indifferente per la recente potenza navale del

G-iappone. II vedere poi con che terribile rapidita 1'azione devasta-

trice di quel cieco ordigno di guerra che e la torpedine o la mina

subacquea pud rendere imitili le piu potenti moli nautiche e seppel-

lire nei flutti in pochi secondi centinaia di vittime e diecine di mi-

lioni, apre allo studio della guerra marittima e al valore offensive e

difensivo delle squadre un campo pratico che finora non si era mai

avuto. A consolazione, se cosi possiam dire, dei giapponesi, anche

la flotta russa di Vladivostok ebbe un serio danno nella perdita del-

1' incrociatore Bogatyr incagliatosi per la nebbia negli scogli dell'en-

trata del porto, ed abbandonato alia sua sorte dopo d'averne salvato

le artiglierie.

Anche sui campi della Manciuria le cose non andarono cosi pro-

spere pei giapponesi come parevano presagire i fatti delle settimane

precedent]'. Le colonne dell'esercito del generale Kuroki che accen-

navano a spingersi arditamente contro Liao-Yang, e minacciare con

largo movimento aggirante anche Mukden furono ad un tratto forzate

ai arrestarsi sia per la difficolta del paese, sia per le strade rovinate
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dalle pioggie e per la resistenza incontrata nei corpi russi scaglionati

lungo le posizioni fortificate innanzi a Liao-Yang medesimo. Aspet-

tando maggiori rinforzi prima di riprendere la marcia in avanti, il

Kuroki si e fortificato in Feng-huen-cheng ripiegando le sue colonne

sulla sinistra verso Kai-ciu per dar inano alle truppe del generale

Osaka che oecupa la penisola del Liao-tung e lentamente si ap-

presta a stringere di regolare assedio coi suoi trentamila soldati la

fortezza di Port-Arthur dalla parte di terra. E superfluo notare che

ogni ritardo nell'urto decisive dei due eserciti in Manciuria e a van-

taggio de' russi alle cui- forze si da tempo di giungere e di organiz-

zarsi : e quindi naturale che questi prendessero nuova audacia dalle

titubanze dei movimenti giapponesi : Niu-Ciuang gia da loro abban-

donata e che per la sua posizione importantissima poteva divenire

una delle basi di operazioni del nemico, fu presto rioccupata: ma so-

pratutto un nugolo di cosacchi discesi da Yladivostok si e gettato ad

infestare continuamente le vie di comunicazione dell'esercito del Yalu

predando i convogli o assalendo i posti deboli e mal guardati, con

una minaccia che pud divenire un serio pericolo ai giapponesi in caso

di qualche grosso rovescio.

1RLANDA (Nostra Corrispondenza) *. 4. L'intervento di Lord Dunravens

nella dispufa sull'Universita. 5. La nuova opera di Sir H. Plunkett

sull'Irlanda. 6. Risorgimento della lingua irlandese.

4. Speravamo fermamente che, come risultato delle negoziazioni

private avute prirna dell'apertura del Parlamento, il Governo irlan-

dese fosse irnpaziente di sciogliere 1' importante problema della Uni-

versita cattolica. Yennero consultati individui privati, in gran nuinero,

le speranze furono incoraggiate ;
e si credeva che molti della gerarchia

avessero dato il loro concorso a qualcho proposta fatta. Qaanto spesso

furono fatte le promesse, tanto piu spesso ne segui la disillusione.

Lord Dunravens, diplomatico molto capace e pieno di giudizio, il

quale era stato 1'agente non ufficiale, benche fiducioso, del Governo

nelie negoziazioni col partito parlamentare irlandese a proposito della

legislazione agraria dell'anno scorso, pubblico una sua scrittura, nella

quale sembrava gettare i germi di una soluzione che i cattolici po-

tevano coscienziosarnente accettare. Quello scritto fu letto da ognuno
con grande avidita; e la proposta venne accettata come proveniente

dal Governo e se ce parlo nei pubblici fogli in modo tale che alia

fine anche la Gerarchia, per mezzo del suo Comitato, 1'approvo e cau-

tamente dichiaro che le proposte fatte da Lord Dunravens contene-

vano le basi di una soluzione della questione, che potrebbe essere

accettata dalPintero corpo cattolico.

1 Continuazione. Vedi il quad, precedente.
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Una grande aspettativa riempiva i cuori di quelli che confidavano

nell'ardore del segretario irlandese signer "Wyndham, ma quando

giunse il momento critico, quando il Governo dovette fare una dichia-

razione della sua politica di paciflcazione verso 1'Irlanda, la questione

universitaria fa messa da parte. Sua Eccellenza 1'arcivescovo di Du-

blino non ebbe mai gran fiducia in queste promesse ed in cid mostrd

la sua chiaroveggenza e premeditazione. Egli ha visto fare tante pro-

messe e non mai mantenerle, che ora e diventato cauto nel prestar

fede ad un uoino di Stato inglese. Per dire il vero, essi promettono

facilmente, mantengono yolentieri quando vengono co&tretti
;
altrimenti

non finno mai nulla. I Conservatori promisero di riformare gli abusi

della questione dell'educazione dei cattolici inglesi rispetto alle scuole

primarie ; aspettiamo ancora la rifurma. Promisero aH'Irlanda un'uni-

versita, e dobbiamo ancora aspettare.

5. II solo membro del Governo inglese in Irlanda che sembrava

avesse un vivo desiderio di migliorare la condizione del paese, e si

commovesse e simpatizzasse col suo popolo, ha fatto lo sbaglio fatale

rivere un libro, pieno di errori e falsi giudizii, che tratta delle

diverse fasi della questione irlandese.

I suoi amici ed ammiratori avrebbero dovuto distorlo dal fare

questo grave sproposito. Sir Horace Plunkett e un amministratore

sincero, capace e pieno di buone intenzioni. Egli e membro del partito

ora in poteie, e gli appartiene per stirpe come per religione; ma sembra

tuttav.'a avere piena simpatia coi nostri contadini. Contuttocio egli non li

puo capire nei loro ideali e nelle loro speranze, e in questo libro egli

most-a inconsapevoimente la sua incapacita di penetrare disotto alia su-

perficie del carattere irlandese, formato come e dalla fede vivificante del

popolo. Filantropo nei suoi primi anni, questo ministro inglese ben

pensante face molto per incoraggiare fra i contadini irlandesi la fidu-

cia nelle loro proprie forze e il vicendevole aiuto. Egli mise in pra-
tica la dottrina della cooperazione, ne espose i vantaggi, incoraggio
la fiducia pubblica, non risparmid ne se stesso ne la propria borsa,

per condurre a fine il suo disegno, e coll'aiuto di alti membri del

Clero cattolico aiuto non poco gl' industriosi paesani nel loro com-

battimeiito contro la poverta. II suo entusiasmo e disinteresse fu-

rono ammirati, e si spero che la sua opera per la cooperazione agri-

cola, veduta da tutti con grande simpatia, sarebbe stata sempre
libera dall'amarezza della controversia. Ma furono vane speranze.
Due terzi del libro sono spesi nel dimostrare i difetti del carattere

irlandese che, secoado hii, risultano specialmente dal nostro codice

morale, fondato sopra una fede troppo semplice e troppo dipendente
dalle nostre guide religiose. La religione degli irlandesi, non le

leggi inique o la persecuzione, egli scrive, e la causa della loro po-
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verta e lentezza nel cammino della ci villa. L' Inghilierra, ha governato

invero 1' Irlanda con spirito crudele ed egoistico, ma cio accadde molto

tempo fa. Quel periodo di storia e ormai passato dalla memoria degli

uomini. L' Inghilterra di oggi e tutta generosita, nonostante le in-

giustizie e i sopprusi present!. Mettendo dunque da parte la storia,

1'origine della nostra inferiorita sociale e di stirpe dovuta, secondo

lui, alia sola religione e alle pratiche di lei. E qui noi vediamo nel-

I'anglicanismo dell' illustre scrittore 1'antica tradizione protestante.

Questo Ministro del Re dovrebbe pur sapere che nessun popolo sulla

terra, e onesto e fedele nei suoi negozii quanto il povero paesano

irlandese
;
ma per vedere meglio cio dovreste liberarlo dalle catena

che il sistema inglese ha poste alia sua industria. Chi mai potra

lodare abbastanza la sua fedelta nel pagare i fitti, qnando milioni di

sterline sono state raccolte per mezzo di vaglia postali, colla petdita

di poche centinaia di lire? Egli dovrebbe sapere che la iniserabile

condizione del contadino irlandese non e dovuta gia alle lezioni della

Chiesa cattolica, ma agli effetti snervauti e demoralizzanti di una

legislazione agraria, che il prime rainistro, sig. Balfour, dichiaro 1'anno

scorso in Parlamento essere la peggiore fra qnante tribo^ano i paesi

agricoli. Grli irlandesi si trovano esattamente nella condizione antica.

Domandaao due cose: di possedere la propria terra, e che il Governo

del loro paese venga mutato.

Quanto al passato dell' Irlanda, egli profe&sa che gl' inglesi do-

vrebbero aver buona memoria dei loro doveri, e gl'irlandesi dimen-

ticare i torti patiti*. E oosa dolorosa tuttavia il dover riconoscere

che gl'inglesi non ricorderanno i lord doveri, perche non li ricorda-

rono mai
;
e gl' irlandesi non possono dimenticare interamente i torti

patiti. La storia irlandese, piena di leggi agrarie, penali, coercitive
;

la memoria di impiegati stranieri; il ricordo di giudici politici, di

giuri corrotti, di falsi testimonii, tutto questo, diciamo, purge il cuore

della gente che tuttora vive, e la conoscecza dei mclteplici torti tollerati

siede ostinata col pov
rero paesano presso il povero focolare, 1'accom-

pagna quando porta il piccolo frutto dei suoi sudori all'esattore

delle tasse o al fattore del suo padrone.
*

Egli ricorda tutte queste

brutte memorie nelle case rovinate a lui d' intoruo, le contempla

nella sua vuota e desolata terra. Noi non vogl:amo che 1' Irlanda

manchi di storia
; vogliamo che pre^alga la verita sulla menzcgna.

Questo libro, quantunque sia scritto da un uomo di buon volere, e

tuttavia diventato un libello politico che trovera eco in Inghiiterra

presso il partito antirlandese. In Irlanda sara letto con dolore. Avra

per effetto principale d' inasprire quelle coritroversie, le quali pure,

quell'autore sfortunato si crede atto a lenire. Gli argomenti e le idee

del libro sono di antica data; ma daranr.o nuova vita e nuovo rancore
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a quelle conseguenze politiche che questo scrittore inglese, senza

prudenza, ha creduto bene di sollevare.

6. La lega gaelica fu fondata intorno a 10 anni fa, ed era celebra

ogni anno la festa della sua fondazione, nella quale occasione schiera

le sue forze e fa il conto dei suoi progressi. La settimana della lin-

gua e un evento importante in Irlanda, specialmente nella sua ca-

pitale. Le forze educatrici ed organizzatrici della Lega non si sono

limitate a promuovere il linguaggio gaelico : hanno preso di mira an-

che la musica, 1'arte, la storia e 1'industria irlandese. Oggetto della

Lega gaelica e di conservare 1'idioma irlandese quale lingua uazio-

nale d' Irlanda, di estenderne 1'uso pratico, di pubblicare quanto esi-

ste di letteratura gaelica, e di promuovere una letteratura moderna

in lingua gaelica. I fondi coi quali la Lega reca ad effetto i suoi di-

segni provengono, per lo piu, dalle oblazioni dei poveri. Essa esercita

una grande influenza. Entro lo scorso anno lo studio della lingua gae-

lica fu introdotto in ISOOscuolenazionali, laddove nel 1900 le scuole

dove esso s' ins^gnava erano solamente 400. L'elemento nazionale e

stato fin qui a bello studio eliminato dai nostri reggitori, e 1'Irlanda

e forse il solo paese, la politica del cni Governo ignori completamente
la letteratura, la storia, le arti e le tradizioni del popolo. Questa po-

litica, seguita abilmente per molti anni, riusci quasi a farci dimen-

ticare la nostra antica cultura, ma non riusci tuttavia a farci gra-

dire la cultura inglese. In questi ultimi tempi il popolo si e convinto

appassionatamente che, se egli permette la sparizione della lingua,

della letteratura, delle arti, della musica e della cultura irlandese,

anche la stesa stirpe irlandese sparira con esso loro, e che il suo

stato materiale e sociale non progredira mai, finche la pubblica

educazione non venga foggiata su criterii e spiriti nazionali.

La lega gaelica, nello sforzarsi di eccitare un nobile patriottismo,

inerita bene dell' Irlanda in quanto che essa fonda tutti i suoi sforzi

su quelle eta storiche dell' Irlanda quando questa era pift intensa-

mente irlandese. Essa mira a donare agli irlandesi una letteratura

propria; e col risvegliare in loro sentimenti di alterezzi, di rispetto di se

medesimi ed arnore del proprio paese, fondato sulla scienza, cooferisce

un nuovo vigore ad ogni parte della vita irlandese. Questo movimento

e guardato con amore e speranza da tutti, perch& tende al bene della

patria. Tempo fa alcuni temettero che 1'attitudine neutrale della lega

gaelica in fatto di politica la conducesse a persuadere il popolo di restar

neutro e passivo nelle questioni riguardanti il proprio paese e di star-

sene coatento sotto le presenti condizioni politiche. Ma cid non e vero.

Crescendo il sentimento patriottico e il senso della individualita na-

zionale, crescera pure uno spirito sottile d'esame su quelle questioni

politiche ed econcmiche, le quali influiscono non meno sulla religione



CONTEMPORANEA 625

che sulla materiale prosperita del paese. Coloro che temoDO questo

nuovo spirito, oppongono o non veggono volentieri il movimento a

pro della lingua guelica; ma quell! che hanno piu senso e genero-

sita, lo aiuteranno con ogni potere, poiehe esso tende a preservare il

carattere nazionale del nostro popolo e della nostra patria.

GRECIA (Nostra Corrispondenza). 1. La politica. L'incidente di Smirne.

2. Congresso scolastico in Atene. L'Acropoli illuminata. 3. Una

passeggiata in mare. Patrasso e la colonia italiana.

1. Ci ha del moment! nella vita internazionale del popoli, che i

moderni psicologi a mala pena potrebbero spiegare, tanto essi a

prima vista si presentano strani, imprevisti, incoerenti. La Russia e

il Giappone che si cotnbattono nell'estremo Oriente, in Occidente la

Triplice che invecchia e si sfracella, una Francia e una Italia che

ieri facevano a calci, ed oggi si abbracciano sdolcinatamente, e in tutto

il mondo civile un avvicendarsi irrequieto di simpatia o di antipatie,

di abbracciamenti e di calci, di pace e di scbiaffi, da squilibrare i

piu forti cervelli dei camaleonti che stanno a capo della politica

odierna. Ieri Grecia e Turchia si liquefacevano in dolci espressioni

di pace, oggi sono alia punta delle spade, mentre che la Bulgaria,

vede mutato il corruccio del Padiscia in sorrisi di amicizia. Parte per

via diplomatica e parte per arte declamatoria la Grecia era riuscita

in quest' ultimi tempi a sventare le calunnie e le insidie, colle quali

i Comitati bulgari aveano fatto credere a mezza Europa che regli

interessi macedoni essa sta proprio alia coda e che non ha pretensioni

da far valere al Cocsiglio delle Potenze, e battendo una fiera cam-

pagna contro gli assassini bulgari, ottenne le carezze del Sultano,

un trattato di commercio, 1'unione delle ferrovie di Tessaglia con

quelle di Salonicco, concession! e privilegi in favore del Patriarcato,

delle scuole, deU'Ellenismo.

La Turchia pero non s'illudeva punto, e scatenando il furore

ellenico contro la Bulgaria, si accorgeva che armava 1'una senza

disarmare 1'altra : quindi giudico meglio scendere a patti coi Bul-

gari e diffidare dei Greci. II trattato infatti tra Sofia e Costanti-

nopoli, senza che altri il potesse sospettare, fu conchiuso alia che-

tichella in brevissimo tempo, e il Sig. Naticevic rappresentante bul-

garo presso il Divano, pote ritornare in patria cogli onori del trionfo.

La Turchia, liberata infine dalle noie della Bulgaria, credette op-

portune di annoiare anch'essa un tantino la Grecia, per non la-

sciarla forse troppo inbaldanzire delle passate carezze. L'occasione

gliela somministro bella e buona il suo vecchio desiderio di far

quattrini, e mettendo sul tappeto la non men vecchia quistione

dell'imposta sulle patent!, chiuse e sigillo qua e la le botteghe di

1904, vol. 2, fasc. 1295. 40 28 maggio 1.904.
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qualche saddito greco che rifiutava di pagara. II Console greco in

Smirne Sig. Antonopulos si affretto di pregare il Yali, perche met-

tesse un qualche freno ai suoi agenti, i quali senza forma di pro-

cesso aveano violate il diritto di asilo, e volesse ordinare la riaper-

tura della bottega di un tal Sig. Yassilakis. Questa protesta restando

pero lettera morta, il Console nnndo il suo Segretario accompagnato
da quattro Kawass con ordine di togliere i sigilli e aprire colla forza

quel magazzino, e 1'oriine fu eseguito. Se non che av^ertita del

fatto, la polizia turca spicca iinmediatamente un gruppo di Zaptie

in difesa dei sigilii infranti, e questi signori che sono il fior fiore

della gentilezza e garbatezza turca dan di piglio ai loro fucili, e ser-

vendosene a mo' di bastoni, siaricano una grandinata di colpi sul

povero segretario Delijanni, che poco uso a simili carezze e precipi-

tato al suolo, e sui quattro suoi Kawass. II giovane segretario pero
vedendosi ridotto a rnal partito, niinacciato di peggio, strappa il re-

volver dal fianco dell'iiuo dei suoi uomini e ia faoco. Allora la ini-

schia divento un vero confl. itto
; sedie, panche, fucili e quanto ca-

deva in mano dei eonibattenti, volavano per aria e cadevano frau-

tumati addosso dei combattenti; come Dio voile, si verso si un po' di

sangue, ma non si ebbe a depiorare nessun morto. Se non che questo
d forse il meno : quando i soldati accorsi all'ailarme ebbero rimesso

1'ordine, e la tranquillita nel quartiere fu ristabilita, gli agenti della

polizia affernmo il sig. Segretario e i Kawass e ben bene ammanet-
tati li conducoao al Vali. Allo stesso tempo vi giuugeva il Console An-

tonopulos, il quala chiese che si lasciassero liberi gli arrestati, ci6

che gli fu subito aceordato, e 1'incidente dal campo criminale passo
a quello della politica.

A sentire i giornali greet, tutto 1'Ellenismo profondarnente irri-

tato domandava soddisfazione
;

la stampa di Atene ha disgraziata-

mente il brutto vezzo di non rivedere mai gli articoli che le son

dati a pubblicare, ed ecco perehe presso il mondo intelligente essa

bene spesso compromette se stessa, piu spesso ancora crea grandi

impicci al Governo, e spessissirno fa, torto al paese e alia Na-
zione. Secondo i giornali di Atene, venti quattro ore dopo 1* epi-

sodio di Smirne, la Grecia era gia in arrni per imporre al Sultano

la dovuta riparazione, la flotta in un batter d'occhio era pronta a

salpare e gia gia puntava i cannoni sul palazzo del barbaro Kiainil

Fascia; gia due categorie erano chiainate sotto le armi, e un popolo
immeriso scendeva J'Atene e saliva dal Pireo al Falero per salutare

le corazzate cariche di munizioni e di soldati, e animarli alia ven-

detta ! Non e a dire quanto queste smargiassate costano poi alia Na-
zione ! Queste millanterie imbrattarono i giornali di Atene, e per
tutta rispos:a in una o due notti, le frontiere della Tessaglia si tro-
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varono come per incanto coperte di batterie e di soldati turchi pronti

a rispondere alle provocazioni. 'II Divano sfuggiva all'obbligo della

chiesta riparazione, e la Grecia riceveva dalle Potenze protettrici

Fordine, di non far tan to chiasso se voleva uscirne con qualche sod-

disfazione. Infatti le navi rientrarono in porto donde non erano mai

uscite, scaricarono i cannoni e la polvere che non aveano mai cari-

cato, i soldati restarono presso i loro focolari, il Padiscia si lascio

quietare e diede ordine che il sotto Governatore di Smirne andasse

ai Consolato ellenico per esprimere il suo dispiacere per quello

ch' era accaduto, ed eaprimerlo non piu al Console offeso, dacche

la Turchia avea gia ottenuto che il Signer Antonopulos dispa-

risse dalla scena, ma a un sernplice Gerente di quel Consola f o va-

cante. Cosi la pace fu couchiusa coli'allontanamento del povero Con-

sole generale, il quale si dice che abbia rinunziato all'alto onore

che gli fu accordato dal Governo greco nominandolo suo rappresen-

tante a Cettigne, nel Montenegro, secondo 1'antico adagio : promo-
veatur ui removealur. Ora poi certi giornali, stupefatti della ripara-

zione data dalla Sublime Porta e in verita da loro provocata, inveee

di battersi il petto, se la prendono contro il povero Governo, accu-

sandolo di troppa debolezza ed impreveggenza, perche non ha pensato

mai a rendere formidabile la nazione cogli armamenti di terra e

di mare. Noi inveoa speriamo che il giornalismo ateniese, traendo buon

profitto dalla storia, dalla pretesa ignoranza del Silvestrelli e dalle bar-

barie di Kiamil Fascia, che hanno fruttato alia Grecia cosi poco glo-

riosi trionfi diplomatici, moderi il suo zelo e temperi finalmente un

pochino la penna, lasciando al Governo responsabile 1'iniziativa.

2. Piu fortunati per Fonore e il progresso intellettuale della Grecia,

sono stati gli sforzi del sig. Yikelas, il quale coadiuvato da qualche
Societa letteraria della Capitale, venne a capo di riunire in Congresso

un gran numero di maestri e maestre di scuola, chiamativi da ogni

angolo della Grecia libera e della irredenta. E stato questo il primo

Congresso scolastico ellenico, ed esso fa onore tan to a quelli che ne

concepirono la prima idea, quanto a quelli che vi presero parte. La

vita delle Nazioni e tutta concentrata neU'educazione, ed a misura

che questa si distribuisce alia gioventu a seconda dei retti principii

della morale cristiana, ed in conformita dell'esigenze nazionali, quella

si spiega vigorosa di generazione in generazione, e mantiene alta ed

onorata la sua bandiera nel consesso delle nazioni cMlizzate. Questo

dovra senza dubbio avere in m.eute specialmente la Grecia, il cui stato

presente e illuminato da un fascio di luce immortale che rifle: tono su di

essa i secoli passati, e il cui avvenire potra bene essere illuminato dai

suoi proprii raggi. I criterii che ispirarono questo primo Congresso fu-

rono due
; primieramente, una larga riforma didattica in tutte le scuole
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panelleniche, e quindi il venire in Atene, palladio dell' ellenismo,

di tutti i maestri greci, stringersi la mano aH'ombra dell'Acropoli,

e ritemprarsi nell'amore all' ellenismo. Non e quindi a meravigliare

se Ke e famiglia reale, principi e ministri, generali e magistrati

abbiano voluto colla loro presenza onorare 1'aperfcura del Congresso,

fatta con ogni possibile solennita nella magna aula dell' universita

ateniese. Dopo i discorsi di uso in tali riunioni, S. M. il Re dichiard

aperto il Congresso e tra gli applausi fu sciolta la prima seduta.

Quindi il Congresso si divise in varie sezioni ognuna delle quali ebbe

assegnati i temi delle sue ricerche e discussioni. Non e a dire che i

congressisti passarono di festa in festa i pochi giorni della loro dimora

nella capitale; ricevimenti, banchetti, illuminazioni, delle quali feste

goderono pure gli ateniesi, che non ne sono mai sazii. II piu bello spetta-

colo fu certamenta 1' illuminazione dell'acropoli. In una serata talmente

oscura da sembrarvi i dintorni di Atene coperti d'un nerissiino manto,

voi scorgete all' improvviso lacerarsi in un dato punto quel denso velo

e uscirne come un fascio di folgori che serpeggiando nel vuoto, quasi

tra dense nubi, si sciolgono in fragorose detonazioni, ed annuoziano

agl' iinpazienti spettatori il principio dell' illuminazione. Tutta la citta

e immobile in certi punti presi d'assalto perche piu adatti per con-

teinplare lo spettacolo. Dopo quegli schizzi, quei baleni e quei tuoni

die hanno fissato lo sguardo di tutti sulPacropoli, a queH'altezza pro-

digiosa di 155 m. si svolge una fantasmagoria che v' incanta. In mezzo

a nuvole di fuino, variamente illuminate vi si presenta gigantesca la

figure del Partenone, e i superbi avanzi degl'immensi Portici si al-

zaao tra quelle onde variopinte di luce come i giganti che danno la

s ulata alia reggia di Giove. A misura che quei cavalloni di fumo lu-

minosi si abbassano, voi vedete il Partenone nuotare inaestosamente

in un lago di luce, la quale versandosi placidamente e serpeggiando
t.a quelli immersi colonnati, ve li dipinge or d'un verde chiaro, ed or

ci'un azzurro assai chiuso, mentre che nuvolette dorate si stendono

sille ampie cornici, e si assidono sugli enormi capitelli, strappando
ddlelabbra di migliaia di curiosi vivi segni di sodisfazione. Quando
fiaalmente quei fasei di luce cominciano a sciogliersi e a dileguarsi
e un manto biancastro alzandosi dalle basi del Portenone avvolge nelle

sue volute tutte quelle gigantesche ruine, una scarica tremenda di

batterie aeree squarcia in mille pezzi quel manto, una pioggia dirot-

tissiina di fuoco si versa su tutta 1'acropoli, sembra Giove irato che

fulmina quei giganti, i quali pero spariscono dalla vista degli spet-

tatori, e ritornano a seppellirsi nelle tenebre della notte. I numerosi
stianieri che poterono godere di questo spettacolo saraimo molto

graU ai maestri venuti in congresso, e conserveranno piu cara me-
moria dell' illuminazione dell'acropoli, che delle riforme didattiche

nelle scuole elleniche.
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3. Tra le citta elleniche assai care agl' Italian!, il primo posto,

senza dubbio, dovrebbe tenerlo la citta di Patrasso, non solo per le

inemorie passate che la rappresentano come possedimento italiano,

ma si per le condizioni presenti le quali fan di Patrasso un luogo

di sicuro rifugio per molti italiani, che vi trovano accoglienza simpa-

tica e onorato lavoro. Chi annoiato della polvere di Atene o del fumo

del Pireo, vuol respirare le aure pure del mare e le frescure olezzanti

delle montagne, sale su d'uno dei tanti piroscafi elleni, che serpeg-

giaao continuamente su tutti questi golfi e o si volge a sinistra verse

Volo per navigare senza paura di tempesta nel Bosforo dell' Eubea,

oppure, se lo spettro di Aristotile lo fa timido a varcare lo stretts

di Euripo, volge a destra ed avra il piacere di passare una deliziosa

giornata passeggiando di golfo in golfo, e mirando come dipinti ia

bellissimi quadri, i piu bei tratti di quelle storie, che tanto infiam-

mavaco la fantasia negli anni suoi giovanili. Egli salpera dal porto

del Pireo in su le otto del mattino, e dopo poche ore di navigaziona

nel vasto golfo Saroiico, lasciatosi dietro Salamina, si trovera rin-

chiuso dalla terra ferma come in un ferro di cavallo, alia soinmita

del quale egli scorge un canale incavato nella viva roccia che squar-

ciata cosi dallo spietato piccone lascia passare i vapori fra due paretl

dirittissime come candele, e colossali, di 80 metri di altezza per 6,342

di lunghezza. E 1'Istmo di Corinto coniinciato a tagliare dal generaie

Tiirr nel 1882, ma finite poi da una compagnia, che lo diede al ser-

vizio nell'agosto del 1892. Appena il piroscafo entra in quel fiume

artificiale, il viaggiatore si accorge del grande errore comniesso ia.

un'opera di si alta importanza internazionale, avendo dato al Canale

con una profondita sott'acqua di 8 metri solo 21 metri di larghezza,

cio che non solamente Jo rende impraticabile ai piroscafi di grosse

tonnellaggio, ma &i anche poco comodo pei piccoli vapori, i quali se

per un caso qualuaque danno di cozzo sia colla prora o sia colla poppa
ad un dei lati del canale, ne seguira un vero ballo di S. Vito, dai

quale il legno uscirebbe assai malconcio.

Mentre pero tutto in questi pensieri voi ammirate or le nude braccia

di due timonieri che tengono immobile la loro proda perche non devii

ne manco d'un pollice, or 1'allarme dei Comandanti che si tengono

ritti senza batter palpebra. e stanno in timore perche voi siate sicuro,

mentre che volgete ansioso lo sguardo quinci e quindi e par che vo-

gliate trattenere qualche masso che per un caso sisinico qualsivoglia

potrebbe staccarsi da qualche punto sabbioso di quelle mura e fla-

gellare il fragil battello, ecco che un tremito involontario vi corre

per le vene, il fischio straziante d'una macchinaa vapore, lo stridere

improvviso di mille lastre di ferro che gemono sotto 1' ingente peso

d'una lunga linea di carrozzoni, vi fanno alzare lo sguardo al mo-
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mento in cui il treno vola sul vostro capo, e disparisce in un baleno

contento di averri fatto un po' di paura: voi perd assalito da tanti

pensieri, vi trovate gia fuori di quelle strettissime gole, respirate in-

fine liberamente, e godete di trovarvi nel golfo di Corinto. Infatti il

vapore volge il suo corso un po' verso sinistra e il viaggiatore con

un binocolo scorge una bella pianura, tagliata da strade lunghe e pa-

rallele, fiancheggiate da casette di terra cotta che si seguono a grand!

distanze, interrotte qua e Ja da belle palazzine in pietra; e quella la

nuova Corinto che conta appena 46 anni di vita, fabbricata nel 1858,

per sostituire la veechia, distrutta intieramente dal terribile terre-

moto del 1857. Tra una infinita di vedute che presenta il moto

continue del piroscaf), il golfo di Corinto conduce ai piccoli Darda-

nelli che schiudono 1'entrata nel golfo di Lepanto. La sugli opposti

promontorii di Rion e di Antirrion le antiche fortezze ricordano an-

cora le grandi forze navali che la Mezza-Luna vi a yea raccolte e chiuse

nel golfo di Corinto corne da una porta formata da cento cannoni che

la proteggevano contro ogni assalto nemic.o, le quali pero non debbono

la loro disfatta che alia troppo audace baldanza colla quale uscirono

incontro alle galere cristiane, per la qnal cosa restarono battute e sbara-

gliate. Qui il viaggiatore vorrebbe proprio che il vapore rallentasse la

sua corsa per aver agio di contemplare quelle spiagge, quei seni, quei

mari che la sua imagmazione gli rappresenta rosseggianti ancora del

sangue sparse vi nella memoranda giornata del 7 ottobre 1571, ma i

piroscafi hanno anch'essi il loro inesorabile orario e si curano poco
dei passeggieri; cosi dal golfo di Lepanto il viaggiatore immerao nel

pensiero dei secoli passati, intanto che mira attonito le 205 galere

cristiane scagliarsi contro le 260 ottoraanne e romperle e incendiarle

e sconfiggerle, senza punto awedersene si trova nel bel centro del

golfo di Patrasso, in vista d'una verdeggiante pianura che si estende

lussureggiante per molti chilometri e in mezzo alia quale si asside

come in mezzo a un giardino di rose, la bella Patrasso. Se 1'arrivo

cade in giorno di Domeaica, egli resta sorpreso al vedere il porto po-

polato da cento paranze e paranzelle sulle quali sventolano i colori

italiani, che gli farebbero credere a prima vista di trovarsi in qualche

porto delle province meridionali della penisola. Pochi porti infatti

in quelle contrade sono cosi frequ^ntati da navi italiane, come Patrasso.

La citta e divisa in due parti distinte, la parte superiore e 1' infe-

riore: quella e un resto dell'antica Patrasso che gira attornoaduna

amena collina, alia sommita della quale si alzano alteri della loro no-

bilta, in forma d'una corona ducale, i ruderi d'una di quelle fortezze

che solo la Republica di S. Marco sapeva costruire; questa e una

vasta pianura occupata dalla nuova citta, tagliafca con ammirabile

simmetria, da strade larghe che corrono lunghissime e parallele pre-
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sentandovi un colpo d'occhio ammirabile : di tratto in tratto bellis-

sime piazze, ornate di fiori e d'alberi all'ombra dei quali gli abitanti

vengono a cercare un riparo contro i raggi cocenti del sole. 11 porto

vi e assai animate, e se vi avvicinate ai croechi piu fitti dei marinai,

alia lingua che vi si parla voi credete di trovaivi in un porto delle

Puglie.

I primi Italiani che nei tempi moderni frequentarono Patrasso fu-

rono alouni pescatori napoletani, i quali cavando buon frutto dalla

pasca vi si stabilirouo deflnitivamente
;

le convulsion! politiche

d'ltalia del 1847 e 1860 vi mandarono poi il loro contingente, fin a

tanto che molti pescatori e contadini delle Puglie vi scesero colle

loro famiglie e vi costituirono una fiorente colonia di sei a sette mila

aniine.

In sul principio poco curati dalle autorita italiane, e piu ancora

per isfuggire alle severe leggi militari del paese natio, molti abbrac-

ciarono la nazionalita ellenica, mentre che altri, col crescere del nu-

mero vedendo diminuire i mezzi di sussistenza, preferiron partire

per 1'America e la colonia subi cosi una diminuzione considerevole.

Quelli che vi restano sono gente di lavoro, che fanno onore alia ma-

dre patria, perche preferiti per la loro onesta ed energia. Gia sin

dal 1829 la paterna prowidenza del Yescovo di Sira, allora Delegate

Apostolico per tutta la Grecia, penso ai pericoli che correvano gl'ita-

liani in Patrasso, privi di sacerdoti e di Chiesa, e corse subito in

loro aiuto, provveiendoli dapprima d'un ministro cattolico che pose

stanza tra di loro, fin a che il 17 Giugno del 1841 Honsignor Blan-

cis vi cons ficro la prima Chiesa cattolica romana dedicandola al-

1'Apostolo S. Andrea. Questa Chiesa bastevole allora per quei pochi

cattolici, e divenuta oggi troppo piccola pel numero dei fedeli
;

for-

tunatamente il tempio monucaentale che si pensa innalzare alia bea-

tissima Yergine del Rosario, in faccia a Lepanto, riparera a questa

mancanza : se pero si volesse persistere a voler erigere il nuovo tem-

pio nelle proporzioni grandiose nelle quali e stato designate, c'e da

temere che passeranno molte e molte generazioni prima che i catto-

lici di Patrasso possano approfittarne, se pure si arrivera mai un

giorno ad averlo come fatto compiuto. Se non che tanto i cattolici,

quanto i greci, che hanno ricevuto con entusiasmo riconoscente,

1' idea d' un tempio alia Yergine di Lepanto, meriterebbero che si

restringesse il disegno a qualche cosa di piu pratico e di piu facile

esecuzione.

Creata in questi ultimi lustri 1' Arcidiocesi e la Delegazione di

Atene, tutti gli Arcivescovi che vi si sono succeduti non hanno mo-

strato minore zelo e minor affetto agl' Italiani di Patrasso, ed oggi

S. E3c. Rma Mons. Antonio Delenda, considerando quegl' Italiaci
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come la porzione piu eletta del suo gregge, la coltiva con paterna

Eollecitudine mantenendovi due zelanti e ben colti sacerdoti, che vi

spendono attorno i loro continui sudori. Honsignor Pietro Vitali in

qualita di Parroco e il molto Revndo Don Niceforo Brindesi in quella

di suo vicario, amano e coltivano quella parrocchia come il loro giar-

dino di predilezione, non risparmiando fatica di sorta alcuna per

Fincremento spirituale della colonia. Con tutto che in paese greco, e

non ostante Pinclinazione e Puso acquistato da quegl'Italiani di par-

lare il dialetto greco, essi ban tenuto fermo alia lingua italiana, non

solo nel servizio giornaliero della parrocchia, ma si nell' educazione

della gioventu, sostenendo con sacrifizii degni di molta lode, una

scuola parrocchiale che insegna la lingua italiana. Anche il Governo

d'ltalia vi avea aperto delle scuole laiche, le quali, come per altro

da per tutto altrove, vi fecero assai misera prova ;
ve ne resta an-

eora una che costa alia cassa dell' istruzione pubblica italiana una

grossa somma, con assai magri vantaggi.

Figurarsi quattro o cinque professori, italiani, talmente occupati

con una sessantina di monelli, da non poter mai mettere il piede

in chiesa, con discapito grande della loro professione, in mezzo a

una citta eminentemente cristiaoa e con discredito grandissimo di

ehi ve li ha mandati e ve li mantiene ! Senza queste scuole, la

lingua italiana per gl' italiani di Patrasso correva gran rischio di

direnire la lingua del passato ; per buona ventura i successori di

Crispi si avvidero del rompicollo, e profittando d' una buona occa-

sione, vi stabilirono, sono gia otto anni, le Sucre d'lvrea. Una nuova

Tita tutta italiana corse immediatamente nelle vene della colonia.

Quelle acuole, dapprima disprezzate, divennero le piu ricercate : cosi

che PArcivescovo greco se ne adombro, e in nome dell'ortodossia ful-

mino scomuniche ed anatemi agli ortodossi che vi mandassero i loro

figliuoli. Eppure oggi le buone Suore hanno una scuola nel bel cen-

tro della citta e un giardino d' Infanzia nel quartiere degP Italiani,

eon un bel numero di 450 allieve tra greche e italiane ! II Governo

italiano puo certamente gloriarsi dell' appoggio dato, e della gloria

che gliene riviene, ma dovrebbe allo stesso tempo, non resistere ai

fatti e portare a fine questa riforma in tutte le scuole del Levante.

STATI UNITI (Nostra, Corrispondenza) . 1. La correzione delle enciclo-

pedie americane. 2. Stato presente delle grandi universita.

3. Attivita delle societa cattoliche. 4. Le Missioni agli acattolici.

- 5 Gare letterarie fra collegi americani.

1. Una vittoria assai note vole e stata riportata negli Stati Uniti

dal E. Padre Wynne S. I. il quale ha costretto le due ultime en-

ciclopedie pubblicate in questo paese a correggere certe opinioni
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erronee e tradizionali contro la nostra santa religione, come pure a

dare una spiegazione della dottrina cattolica, quale e ora, quasi irre-

prensibile.

Nel 1900, 1'enciclopedia Appleton venne pubblicata di nuovo ed era

plena degli antichi errori. Fu immediatamente combattuta dal Padre

Wynne nella sua rivista The Messenger ed anche in un opuscolo, ii

quale venne sparse per tutto il paese. Anche la nuova enciclo-

pedia internazionale aveva pubblicati i suoi tre primi volumi pieni

zeppi di tali errori. Immediatamente le due pubblicazioni si accinsere

alia difficile impresa di fare uscire nuove edizioni corrette. Questo

lavoro fu cosi ben fatto che il Messenger del rnese d'aprile diceva :

Queste enciclopedie sono ora, per quanto e possibile, quello che di-

cono di essere nelle circolari... Nessuno pud, ragionevolmente, lagnar-

sene. Noi dunque raccomandiamo vivamente queste enciclopedie ai

nostri lettori, le quali enciclopedie adempiono ora veramente al loro

ufficio> vale a dire, di letture eccellenti ed utili e di libri conteneuti

ogni specie di spiegazioni e d' informazioni ecc. ecc.

< Siccome ogni avvocato, medico, ecclesiastico o editore di qual-

siasi condizione possedera una o piu di queste ultimo edizioni delle

grandi enciclopedie, il vantaggio indi ottenuto per informazioni ben si-

cure e degne di fede rispetto alia dottrina ed alia storia cattolica sara

molto considerevole.

2. Interessera forse gli educatori europei di sapere quanto cosmo-

polite sia 1'uditorio studentesco di una universita ainericana di grande

importanza.

II catalogo delPuniversita di Tale per 1'anno 1903-1904 mostra che

il registramento universitario e di 2.903. Quest'anno vi e un aumento

di 238 piu dell'anno scorso ed e nello stesso tempo il piu numeroso

registramento mai verificatosi nella storia dell'universita. Quest'anno

giunsero a Tale studenti recando seco lauree di piu di 150 collegi ed

universita different!. Gli Stati rappresentati sono quelli del Connecti-

cut, il piu numeroso con 980 studenti, un aumento di 100 piu dei-

1'anno scorso; Nuova Tork e secondo con 566, Pennsylvania 201,

Massachusetts 178, Illinois 121, Ohio 113, New Jersey 108. I paesi

esteri sono anche largamente rappresentati; il Giappone da 24 stu-

denti ed il Canada con 16. Fra gli altri paesi pure rappresentati vi

e 1'Australia, il Brasile, il Cile, la Cina, 1'Inghilterra, la Francia, la

Grecia, 1'Olanda, 1'India, la Svezia e la Turchia.

I piu importanti e interessanti poi, sono i corsi di studii impar-

titi a questi allievi dalle nostre grandi universita, i progress! fatti

dagli studenti e 1'attitudine della maggior parte dei professori rispetto

alia religione.

Le materie sono eccessivamente variate, numerose e professate da di-
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versi uomini veramente eminent! ed anche da molti proprio disadatti

al loro ufficio. -- Un numero non dispregevole degli allievi diven-

tano uotnini dotti, scienziati, ovvero professionisti fra i piu segnalati

nel paese. Ma entro quest! ultimi vent'anni, una buona parte della gio-

ventu ricca americana viene qui per vivere nel lusso, Bel piacere e nel-

1'ozio, assiste a qualche corso libero, e cio abbassa considerevolmente

la misura della moralita e della scienza. Tutti gli antichi collegi ed

universita erano una volta istituti religiosi, e le pratiche della reli-

gione cristiana erano professate e praticate dalla facolta e dagli stu-

denti. Ora il tono prevalente e quello del razionalismo con una gran-

dissima tolleranza per tutte le religion! ed una forte tendenza verso

1'agnosticismo. La logica e studiata da pochi, nessun corso di fllosofia

viene ma! impartito, salvo che negl' istituti cattolici
;
e le stranezze

della filosofia moderna s' introducono ovunque, impadronendosi di ogni

cosa. Molti pero dei professor! e degli scolari sentono un vero bisogno

di una conoscenza ben definita, naturale e soprannaturale delle grand!

question! dell'anima.

Gli americani, tanto nell' universita quanto fuori, deridono rara-

mente Dio o Gesu Cristo, come fanno i miscreienti francesi; ess!

parlano piuttosto del Cristo come dell' ideale di un uomo perfetto,

per la qual cosa a poco a poco svanisce la" credenza nella sua divinita.

La Bibbia anche, ha perso della sua santita presso ad un gran nu-

mero di ministri protestanti e di laici.

3. Fra i laici cattolici e avvenuto ultimamente un gradevole au-

mento di attivita per promuovere gli interessi della religione. Questo
movimento e stato in parte promosso dalla Federazione delle soeieta

cattoliche ed anche in molte citta da! cavalier! di Colombo. Quest!
cavalieri raccolsero di recente fra loro la somma di 50,000 dollari e

la presentarono all'universita cattolica di Washington, per fondarvi

una cattedra di storia americana.

Ora s' incomincia a discutere il disegno di riunire questa state, un

congresso cattolico a Saint Louis in occasione della Mostra mondiale

gia aperta. Sarebbe facile di riunire cola rappresentanti ecclesiastic!

e laici da tutte le parti degli Stati Uniti. Pare a tutti che ne se-

guirebbero risultati eccellenti.

Divers! rami della societa della Yerita cattolica operano in modo
efficacissimo negli Stati Uniti. Essi pubblicano, in opuscoli a poco

prezzo, gli articoli ed i discorsi dei nostri migliori pensatori ;
ed in-

viano per tutto il continente libri e periodic! gratuiti contenenti re-

lazioni corrette e trattatelli religiosi a tutti quelli che desiderano

leggere.

I membri della societa vengono informati dal comitato centrals

dei nomi ed indirizzi, ai quali devono spedire i periodic! se non ne
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hanno piu bisogno. In questo modo 1'anno seorso la Societa inter-

nazionale della Yerita cattolica > procure a 5,616 famiglie buone let-

ture. Non appeaa si dirige un attacco contro la Chiesa, ovvero una

relazione falsa rispetto ad essa appare in qualsiasi giornale, immedia-

tamente questa medesima Societa ne viene informata da uno dei suoi

membri. L'anno scorso ricevette piu di 300 di queste lettere; e in

quasi ogni caso venne stampata una confutazione nelle colonne del

giornale dove avvenne 1'attacco, ovvero si inviarono informazioni a

fine di diminuire il male fatto. Molti autori e pubblicisti di libri in-

giusti verso la causa cattolica furono indotti dalla stessa societa a

pubblicare edizioni corrette delle loro opere. Questo buon risultato si

e ottenuto specialmente nel caso di libri di testo usatl nelle scuole

pubbliche.

4. L'opera delle missioni agli acattolici va sempre piu propagan-
dosi con risultati consolanti. A cagione d'esempio, a Nuova York si

ebbero sessanta quattro convertiti alia fede cattolica e fra questi 20

episcopaliani, 6 luteriani, 2 scozzesi presbiteriani, un ebreo (il secondo

in sette anni) e una delle donne principali di una compagnia teatrale

one da rappresentazioni ora a Broadway. Queste conversioni furono

annunziate Paltro giorno dal Padre Bertrand L. Conway dei Padri

paolini di Nuova York, quale risultato di una serie di istruzioni serali

iinpartite ultirnamente ad acattolici. Le conferenze furono fatte nella

chiesa di S. Paolo apostolo, durante tre settimane. Gli oratori furono

il Padre Conway e il suo collega Padre Giovanni B. Harney. Un
ministro presbiteriano assisteva alle conferenze, e si crede proba-
babile ch'egli anche entrera definitivamente nella Chiesa di Roma.

5. Yi e qui un'emulazione costante fra i coliegi e le universita

per i giuochi ginnastici e gli esercizii letterarii. Nei piu degli Stati

della Unione si fanno ogni anno gare o discussioni letterarie per le

quali si scelgono i giovani piu capaci e pronti nell'arte oratoria. Queste

gare letterarie si fanno prima nei singoli coliegi ;
il vincitore si azzuffa

poi coi vincitori di altri coliegi della ste^sa citta; quindi coi vincitori

dei coliegi dello Stato e finalmente ha luogo una pugna fra i vin-

citori dei varii Stati. Ai vincitori si danno naturalinente varii premi,
ultimo dei quali e il premio collettivo degli Stati. I nostri coliegi

cattolici non hanno cominciato che di recente a prender parte a queste

gare pubbliche con Istituti acattolici. I risultati sono incoraggianti.

II collegio di Creighton (Omaha), ha per due anni di seguito vinto

il premio di arte oratoria su cinque coliegi del Nebraska. Quest'anno
11 Stati dovranno concorrere per il premio dell

3

universita cattolica

di Notre Dame, Indiana. Uno dei discorsi oratorii cha doveva reci-

tarsi pel concorso fu giudicato pieno zeppo di bigottismo e di false

teorie sulla Santa Chiesa. Le autorita dell'universita di Notre Dame
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si sono opposte ad un tale discorso. Ci piace il sapere che il comitato

eseeutivo degli undici Stati ha mostrato tale buona disposizione da

eriticare fortemente il discorso oratorio disapproval. II comitato ne

ia discusso ogni particolarita ;
e dopo aver passato otto ore nello scru-

tinio approve 7 ottavi delle lagnanze e chiese che 1' intero discorso

Tenisse seritto di nuovo, ovvero che lo scrittore fosse escluso dalla

gara. E in quesfco modo i cattolici e le loro Istituzioni hanno in questi

ultimi anni guadagnato il rispetto e 1'applauso di tutto il paese.

PER L'OttOLO DELLE POVERE MONACHE D' ITALIA

Col finire del tempo pasquale rinasce in noi 1'obbligo di ringra-

are quanti, colla loro carita, sono concorsi a formare il sussidio

efae r
sotto nome di ovo dell'Alleluia, abbiam potuto, ancora qnest'anno,

iBTiare per tutta Italia a ciascuna delle piu di 400 Comunita di

Glanstrali legalmente immiserite, che ci studiamo di sovvenire. Di

assai buon grado soddisfacciamo a tal dovere, maggiormente che i bene-

fattori di queste vittime di una rapacita spietata, accompagnano la

loro generosita con espressioni di pieta edificante. Uno di essi ci sti-

Mola a rivolgere un caldo appello a tutte le Amministrazioni della

Pia Opera del Pane di S. Antonio, < che in Italia, ci scrive egli, sono

eosi numerose, perche nolle distribuzioni delle offerte non dimenti-

efaino i poveri piu bisognosi, tra i quali sono senza dubbio le biso-

gnosissime spose di Gesu Cristo, viventi nei Monasteri soppressi dalle

3eggi>.

Noi volentieri secondiamo il desiderio di questo caritatevole si-

gnore, e facciamo pubblica questa sua cosi opportuna proposta. Pe-

yoechS se fossero meglio note le pene, che la miseria piu squallida in-

fiigge a tante venerabili Yeigini consacrate a Dio, chiuse dentro mura
dimenticate e derelitte, si puo dire da tutti, crediamo anche noi che,
IB prima riga, tra i poveri piu degni di partecipare al Pane di S. An-

tonio, si metterebbero queste, siccome indigentissime tra gli indigenti.
Noi ammiriamo la costanza con la quale, da tanti e da ogni parte

della Penisola, per qualche loro sollievo, ci sono mandate oblazioni.

11 grazioso donativo fattoci dal S. Padre Pio X, secondo 1' impegno
preao alia pag. 510 del nostro quaderno del 20 Febbraio scorso, e

Etato spedito, qual pegno di riconoscenza, ad un cattolico gentiluomo

fiorentino, che da solo ci ha somministrato I'ovo pasquale per oltre

Comunita, che lo hanno per nostro mezzo ricevuto.

Fra gli altri doni di ori e di gioie che ci sono pervenuti, abbiamo
ieste avuto uno stupendo calice, commemorativo del corrente anno

tanquantesimo dalla definizione dell' Immacolato Concepimento di
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Maria SS., fatto lavo rare apposta in una delle primarie oreficerie di

Roma. L' idea di associare, in un prezioso monumerito, il ricordo di

quest'anno del giubileo di Maria Immacolata colla carita alle pi (1

elette delle sue figliuole ;
ci e parea uobile e eristianamente gentile.

Questo calice e in argento il piu puro, cioe del titolo di 900, ricca-

mente dorato, del peso, con la sua patena, di Cg. 1 070, di un bello stile

gotico, detto fiorito, cesellato con grande maestria di fogliami simbolici,

tempestato da trentadue pietre fine oriental!, ametiste, topazi, opali,

acquemarine, granate, vagaraente disposte e portante nel giro del piede,

incisa a caratteri pur gotici, questa iscrizione : In memoriam an. L.

a dogm. defin. Imm. Concept. Virginis Deiparae. MCMIV, ed e rinchiuso

in uno splendido astuccio, che lo custodisce.

II suo valore, per giudizio di chi lo ha lavorato, non essendo inferiore

alle lire settecento, noi lo cederemo al primo che per tale somma ce lo

dimandi. Egli fara per se un bell'acquit to, ed un benefizio non meno

bello alle povere e sante donne, in sovvenimento delle quali ci e donato.

OPERE PERVENUTE ALLA DIREZIONE

Bassibey R. abbe. De la clandesiinite dans le mariage. Paris, Oudin,

16, 416 p. Fr. 3,50.

Benedetto (P.) da Alatri. L'Eucaristia e la Vergine. Studio e

comment! sopra la rivelazione fatta alia B. Maria Maddalena Marti-

nengo, capp., intorno alia conservazione delle specie eucaristiche nel

seno glorioso di Maria Immacolata Assunta in Cielo. 2a ed. corjretta ed

ampliata. Roma, Salviucci, 1904, 8, XX-496 p. L. 4,50. Cfr. Civ. Catt.

18, 8 (1902) 346.

Bernardino da Monticchio, capp. Leone XIII c Vigiene alimen-

tare. Traduzione e commento del carme latino del S. Pontefice Leone XIII

intitolato Parco ac temii victu contentus, ingluviem fage. Modena,
Immacolata Concezione, 1904, 16, 200 p. L. 2. Cfr. Civ. Catt. 18, 8

(1902) 347.

Bonsignore S. can. Lo stato religioso considerate in relazione

alVindividuo ed alia societa. Sanremo, Conti, 1904, 16, 128 p. L. 1.

Rivolgersi all'Autore.

Bufali E. Opera teorico -pratica per lo studio della composizione mu-
sicale in base ai principii di matematica e geometria. Veroli, Reali, 1903,

16, 32 p. L. 1,75. Detto. Tre schemi grafici con analisi del poema sin-

fonico. Ivi, 16 p. L. 0,20. Detto. Ave* Maria. Melodia dialogata per
due voci (composta con I'anzidetto sistema).

1 Non essendo possibile dar conto delle molte opere, che cl vengono inviate, con quell*

soHecltudine che si vorrebbe dagli egregi Autori e da noi, ne diamo intanto an annunric

Bommario che non importa alcan giadizlo, rlserbandoci di tornftrri sopra a seoonda dell'op-

portunita e uello spazio conoesso nel periodioo.
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Cappellazzi A. sac. Maria nel dogma cattolico. Siena, S. Bernar-

dino, 1904, 16, X-136 p. L. 1.

D'Amico L. sac. Compendia delta Dottrina cristiana, seguito dai

piii comuni esercizi di pietd. Catania, Monaco, 24. Detto. Piccolo

compendia delta Dottrina cristiana. Catania, tip. salesiana, 1904, 24,
32 p. Copie 100 L. 1,50.

De Broglie, abbe. Questions bibliques, oeuvre extraite d'articles

de Revues et do documents inedits par M. 1'abbe C. PIAT prof, a 1' In-

stitut cath. de Paris. Avec une lettre de S. G. Mgr. I'&veque de la

Rochelle. 2ema ed. Paris, Lecoffre, 1904, 16, XII- 408 p. Fr. 3,50.

Delattre A. I. S. I. Autour de la Question Biblique. Une nouvelle

ecole d'exegese et les autorites qu'elle invoque. Liege, Dessain, 1904,

16, IV-380 p.

Dottrina (La) dei dodici Apostoli (Bibl, Scritturale). Roma, Pia Soc.

di S, Girolaino, 1904, 24, 30 p. L. 0,10.

Drapeau (Le) national des Canadians francais. Un choix legi-

time et populaire. Public par le Comite de Quebec, 1904, 8, 312 p.

Elefante V. Un breve studio su Falvio Testi. Eboli, Accarino, 1904 r

16, 32 p.

Eusebius WerJce. III. 1. Onomastikon der biblischen Ortsnamen,
herausg. v. Lie. Dr. ERICH KLOSTBRMANN, mit einer Karte v. Palastina

(Diegriech. christl. Schriftsteller}. Leipzig, Hinrich, 1904, 8, XXXVI-208p.
III. 2. Theophanie. Die griechischen JBruckstiicke und Uebersetzung

d. syrischen Ueberlieferung. Herausgeg. v. dr. HUGO GRESSMANN. Ivi,

8, XXX 272 p. M. 17.50. Leg. M. 20.

Ferrari A. mons. / fondamenti delta Eeligione redatti fedelrnente

in compendio sul trattato della Religione. 3a ed. Ferrara, tip. S. Giorgio,

1904, 16, XXIV- 340 p.

Leroy A. Storia delle Piccole Snore dei poveri. Versione dal fran-

cese Roma, Desclee, 1904, 8, 412 p. L. 4. Ct'r. Civ. Catt., 18, 7

(1902) 343.

Manai E. sac. II Giusto di Ninive, ossia il libro per tutti. Cagliari,

Valdes, 1903, 16, 176 p.

Manuale Bituum pro Ecclesiarum visitatione, cum appendice ri-

tuum Connnnationis Baptismi Matrimonii nee non eorum quae facillime

Episcopis opus sunt tempore visitationis. Ravennae, Alighieri, 1904,

8, 54 p.

Martin E. Saint Leon / (1002-1054) (
Les Saints*). Paris, Le-

coffre, 1904, 16, 208 p. Fr. 2.

Mazza L. J. S. J. Scritti spirituali della ven. Maria Bartolomea

Capitanio, fondatrice primaria delle Suore della Carita in Lovere, tratti

dagli autografi e annotati. Vol. I. Lettere. Modena, tip. dell'Immacolata

1904, 8, XII-696 p. L. 2,50.

Millunzi G. can. II tesor, la biblioteca ed il tabulario della chiesa

di S. Maria Nuova in Monreale. Studi e document!. Palermo, Boc-
cone del povero, 1904, 8, 292 p.

Officium pro defunctis, cum Missa et absolutione nee non exse-

quiarum ordine juxta ritum romanum in recentioris musicae notulas

translatum. Romae, Tornaci, Desclee, 1904, 8, 98 p.



PERVENUTE ALLA D1REZIONE 639

Orlandini L. Manuale del sacerdote per Vamministrazione dei

SV. Kacramenti. Con appendice di un formulario complete. Pisa, tip. B.

Giordano, 1904, 16, 64 p. L. 0,60.

Perreyve H. Etude sur I'ImmacuUe Conception, precedee d'un

avant-propos par S. Era. L. card. PERRAUD, eveque d'Autun. Nouvelle

d. Paris, Douniol, 1904, 16, VIII- 70 p.

Prat F. La Bibbia e la storia (Scienza e Religione). Trad, dal fran-

cese. Roma, Desclee, 1904, 16, 64 p. L. 0,60.

Sortais G. la crise du liMralisme et la liberte d'
'

enseignement .

(titudes apologPiques}. Paris, Lethielleux, 1904, 16, 224 p. -L. 2.

Savio F. S. J. 11 Papa Vigilio. (537-555). Studio critico. (Fede e

Scienza. Ser. Ill, 25), Roma, Pustet, 1904, 16, 82 p. L. 0,80.

Scognamiglio R. Carita civile. Osservazioni e proposte. Napoli,

Pierro, 1904, 8, XII 180 p. L. 3.

Semeria G. b. Idealita buone. Conferenze. 2a ed. riveduta ed ac-

cresciuta. Roma, Pustet, 1904, 16, XVI-308 p. L. 3. Cfr. Civ. Catt. 18,

4 (1901) 88.

Trama S. sac. Manuale teorico-pratico per gli ufficiali delle cu-

rie ecclesiastiche. Napoli, Giovanni Pisanzio editore, 1904, 8, 184 p.

L. 2,50.

Vermeersch A. Manuel social. La legislation et les ceuvres en

Belgique, avec une preface de M. GERARD COOREMAN. Nouvelle ed.,

refondue et considerablement augmentee. Louvain, Uystpruyst, 1904,

80, XL-1010 p.

Vigo I. M. Z/' anno di Maria, ossia Storia dei santuarii e delle

immagini celebri della Beatissima Vergine sparsi in tutto il mondo.

Torino, tip. Salesiana, 1903-04, 16, voll. 12 di pp. complessive 4372 con

866 immagini. L. 12. Rivolgersi all' Autore, Parroco di S. Giulia in

Torino.

Von Velics A. Ueber ursprung und Urbedeutung der Worter.

(Versuch einer Systematik). Budapest, Eigenthum des Autors, 1904,8, 80 p.

Zamoyska. Del lavoro. Trad, dal francese per cura della con-

tessa M. DI FRASSINETO, con prefazione del P. SEMERIA. Roma, Pustet,

1904, 8, VI-140 p. L. 1,50.

Altre pubblicazioni pervenute: Varieta. AETICOL1 CINQUE, per esami-

nare se sia accettabile la proposta del prof. D. Gr. Nogara, ecc., diretta a to-

giiere il contrasto tra la sentenza di quelli che datano 1' arrive dei Magi a

due anni dopo la nascita del Salvatore e 1'altra dei SS. Padri che lo datano
a pochi giorni dopo la nascita. Monza, Annoni, 1904, 16, 44. p. BALLE-
EITvI P. 11 radio. (Estr. dalla Scuola Cattolica, marzo-aprile 1904). Monza, Ar-

tigianelli, 1904, 8, 28 p. CARLETTI G. C. L'eserdto pontificio dal 1860 al

1870. Quale era qiianto era cosa opero. Viterbo, Agnesotti, 1904, 16,
64 p. L. 0,50 Eivolgersi all'Autore via Booca della verita 107, Roma. CA-
SELLI C. prof. dell'Univers. di Pisa. Quesiti sul nuovo ordinamento delle scuole

di Architettura in Italia. Torino, Camilla e Bertolero, 1904, 8, 9 p. (Estr. dal

period. L' Ingegneria civile e le arti industriali, vol. XXIX). G-ALLO Gr. 11

patriottismo di Silvio Pellico. (Estr. Rass. Nazionale). Fireiize, 1904, 8, 12 p.

PALMIERI A. O. S. A. Gli odierni pericoli della nostra Fede. (Estr. dal Pe-
riod. 11 Crisostomo, 1904) E,oma, Cuggiani, 1904, 16, 26 p. PASQUIER E.

La terre tourne-t-eUe ? Eeponse a M. Anspach. (Estr. Revue de I' Universite de

Bruxelles, mars 1904). Bruxelles, Lefevre, 1904, 8, 38 p.
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Atti Episcopal!. PULISIC V. vescovo di Sebenico. Prima lettera pasto-

rale. Roma, Jankovich, 1904, 8, 40 p.

Eloquenza sacra. FIOR1 MARIANI. Panegirici e discorsi per tutte le

festivita e titoli principal! della SS. Vergine. Napoli, Rondinella, 1904, 16,
VII1-568 p. L. 3. MALERBI G. can. 11 piccolo repertorio del predicatore,

ossia 150 fervorini d' occasione. Viceiiza, G-. Galla, 1904, XII-470 p. L. 4,50.

Affiografia e Biogratta. FRANCESCO (P.) SAVERIO DA S. LORENZO
DELLA COSTA, capp. Un giglio della Polcevera. Suor M. Elisabetta Fedele

Spallarossa da Pontedecimo, clarissa corale nel monastero della SS. Trinita

di Gubbio. Geneva, tip. del Cittadino, 1903, 16, 48 p. LUCA (P.) DI S. GIU-
SEPPE, pass. Vita di 8. Giuseppe. Geneva, tip. arcivescovile, 1904, 16, 320 p.
- MISMETTI S. Vita del B. Alberto da Villa d'Ogna, modello di onesto

operaio. Bergamo, Secomandi, 1904, 16, 148 p. MORETTI A. Un principe

Chigi avvelenatore o un ventennio di storia papale (1770-1795). Siena, S. Ber-

nardino, 1904, 8, 60 p. SAVIO C. F. Vita popolare del ven. Servo di Dio
Lorenzo Gallo da Revello frate laico francescano. Saluzzo, tip. vescovile, 1904,

16, 24 p. L. 0,20.

Ascetica. AMATI C. sac. La Madonna. 2 ed. Moiiza, Artigianelli, 1904,

16", 24 p. Detto. Le sette parole di N. S. Gesu Cristo. Monza, Artigia-

nelli, 1904, 16, 40 p .
_ COLLOQU1I DI GESU SACRAMENTATO coi suoi

amanti prostrati innanzi i suoi tabernacoli. Offerta di un Padre Passionista.

Firenze, tip. S. Giuseppe, 1904, 24, 100 p. COLONELLI L. sac. II tesoro

dell'anima religiosa, ossia niezzi efficaci per ottenere la perfezione religiosa.

Bagnacavallo, tip. del Ricreatorio S. Famiglia, 1904, 16, 174 p. L. 0,60.

DIAMARE G. M. vescovo di Sessa Aurunca. L'Immacolata. Novena e pane-

girico dell'Inimacolato Concepimento di Maria. Napoli, Rondinella, 1904, 16,
128 p. L. 1,20. I FONDAMENT1 della mistica citta di Dio. Considerazioni

pei dodici giorni precedenti la solennita dell'Immacolata Concezione di Maria San-

tis.nma. Milano, tip. S. Giuseppe, 24% 144 p. L'IMMACOLATA MADRE
del bello amore. Meditazioni sull'amore di Maria SS. alle principal! virtu, per
un Sacerdote della Compagnia di Gesu. Milano, tip. S. Giuseppe, 24, 176 p.

L. 0,40. MONTANAR1 P. sac. Nuovo mese di maggio dedicato all'Immacolata

da servire anche pel mese di ottobre. Reggio nell' Emilia, tip. del S. Cuore

di Gesu, 1904, 16, 228 p ROBERTO D. erem. camald. Motivi piu efficaci

all'amore di Maria Santissima. Ed. riveduta e ridotta da G. C. Torino, Letture

Cattoliche, 1904, 24, 304 p. L. 0,50.

Memorie. CALIARI P. Poesie. (Nozze Rossi-Morandi). Verona, Anni-

chini, 1904, 8, 12 p. IN MEMOR1A di Benedetto Orlando. Roma, Omcina

poligrafica italiana, 1904, 8, 32 p. UN ME3TO FIORE alia cara memoria

di MONS. D. GIOVANNI PREVITERA, vescovo di Patti. Catania, G. Pastore, 1904,
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Tra le curiosita storiche esposte a Parigi nella mostra

del 1900 e allogate nel museo centenario della meccanica,

era la famosa pentola di Papin: come chi dicesse 1'arcavola

della macchina a vapore. Povera pentola vecchia e ruggi-

nosa ! tu non pensavi e neppure il buon dottore Dionigi, che

ti die la vita, prevedeva quale rivolgimento economico stava

rinchiuso sotto il tuo coperchio. Eppure all'invenzione e al

perfezionamento della macchina a vapore, dal tipo Watt al

tipo compound (composto), & dovuto quello smisurato impulso

aH'industria, che trasformo non solo la quantita, il modo e

il prezzo della produzione, ma le condizioni stesse del lavo-

ratore, tanto quelle economiche quanto le sociali, e spesso

anche quelle morali.

Anzitutto il nuovo motore forniva a un tratto una forza

iucomparabilmente maggiore che non si potesse avere dai.

corsi ordinarii dell'acqua, non che dalia sempre meschina

forza animale, o fossero le braccia umane o i pazienti asi-

nelli legati alia macina da mulino. Oltraccio grimpianti in-

dustrial!, svincolati dalla necessita di tenersi nella vicinanza

delle correnti motrici, poterono stabilirsi in citta o in cam-

pagna, in alto o in basso, dovunque tornasse piu acconcio,

o per avere alia mano il combustibile, o la materia prinia,

o le vie di comunicazione, o le braccia degii operai, o per

altre circostanze. Sicche colla macchina a vapore si videro

nascere uuovi centri industriali, altri svilupparsi inaspetta-

tamente, altri decadere nella concorrenza della nuova forza

motrice coll'antica.

1904, vol. 2, fasc. 1296. 41 7 giugno 1.904.
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Ma siccome dice il proverbio che la necessity aguzza 1'in-

gegno, cosi similmente 1'occasione inaspettata di grand! van-

taggi suole eccitare nuove idee e nuove invenzioni. Eppero
alia comparsa della macchina a vapore tennero dietro ben

presto perfezionamenti degli ordigni e strumenti, che da

quella dovevano ricevere il moto ad eseguire il lavoro spe-

cifico proprio di ciascuno particolarmente. Anzi ne sorsero

de' nuovi di sana pianta, combinazioni le piu ingegnose, ca-

paci di tale prestezza, precisione ed eguaglianza nel lavoro,

che la mano deiruomo dovette rinimziare a venire con essi

in concorrenza. Quale filatrice e cosi destra di mano che

ardisca cimentarsi a tirare un lilo cosi pieno ed uguale,

cosi tondo esattamente e insieme torto con tanto nerbo, quanto
un fiiatoio meccanico? Questo per giunta lo fornisce netto come

di bucato, e non in matasse incomode e facili ad arruffare,

ma avvolto in gomitoli regolari come superficie geometriche,

aggirato a spire sui rocchetti di legno tornito, la delizia

delle cucitrici. Le quali ricevutolo cosi bello e pulito quale

esce dalla macchina, lo infilano in un'altra macchina, cioe

nella Singer da cucire, restringendo 1'opera loro aguidare sotto

1'ago uncinato i lembi da riunire insieme. Sicche la mano
deiruomo e ridotta semplicemente a dirigere secondo un'idea

1 viaggi di quel lino, canapa o cotone che sia, il quale pro-
dotto dalla terra, I'alma parent frugum, e macerato, viene

poi afferrato dalle macchine, cardatb dalle macchine. fiiato

dalle macchine e dalle macchine inserito ne' panni a punti,

che s'inseguono con passo perfettamente uguale, esatto, mi-

surato con rigore matematico, colla perfetta somiglianza del-

Fopere uscite da uno stampo...
- Ma tutto questo meccanismo fu detto gia quanta

poesia ha sbandita dal mondo! Verra giorno che il fuso e

la conocchia saranno arnesi da museo, rarita archeologiche.

Passera ne' miti preistorici il tempo che Berta filava ;
anzi

del proverbio n anco s'intenderanno i termini, se non forse

perchfe hanno provveduto a salvarne la memoria Michelangelo
nel suo gruppo delle tre parche, e gli artefici medieval! ri-
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traendo Maria annunziata dalTAngelo in atto di filare, con-

forme al racconto degli apocrifi ,

Tutto vero se volete : ma la poesia non da il pane, e pero

non si domandera alia povera cucitrice che si contenti di

far-e a mano 50 punti al minuto mentre la macchinetta da

cucire ne fornisce comodamente da 1200 a 1500. Eppure

questo non e che urio dei piu ovvii esempi della celerita onde

le macchine strumenti moltiplicano il lavoro, ed 6 un csem-

pio dove a dare il raoto basta il pedale. In altri generi, ove

intervengono motori piu poderosi, massime il vapore, la spro-

porzione si fa gigantesca. Un calzettaio sul suo telaio meo
canico fa piii calze in un giorno, che un'agilissima donna in

parecchi mesi coi quattro ferri tradizionali. E se uaa mac-

china tipografica stampa* circa 250 fogli in un'ora, la mac

china rapida rotativa ne da 20000. Inutile poi distendersi in

confront! fra la potenza d'una locomotiva a vapore colla forza

e colla velocita del cavallo : sul piano orizzontale quella pud

trascinare 100000 chilogramnii colla velocita di 25 metri ai

minuto secondo, cioe 90 chilometri all'ora : mentre un buon.

cavallo per strada piana col carico di 2500 chilogrammi non

fa piii d'un metro al secondo.

A principio quando si aprirono le prime vie ferrate,

quanti timori vennero a intorbidare T irrefrenabile mera-

viglia, timori e diffidenze non solo per la sicurezza d'un

viaggiare cosi a rompicollo, ma sollecitudini altresi per le

innovazioni economiche e sociali, che almeno in confuso se

ne prevedevano. Un convoglio solo sulle guide di ferro

porta piii gente che sessanta carrozze insieme. Or che fa-

ranno, dicevasi, tanti barocciai, vetturini e carrozzieri, come

camperanno ? Tutta gente a spasso. E gli osti, che tenevano

locanda aperta lungo le strade battute e aspettavano la

posta e i viaggiatori al cambio de' cavalli, anch' essi do-

vranno chiuder bottega... Su quest' andare si facevano

ciance senza fine
;
senza riflettere quante piu persone sa-

rebbero occupate intorno a' treni delle ferrovie, e alle sta-

zioni, a vigilare la strada, a spedire e ricevere le mercan-



644 LE INFLUENZE SOCIALI

zie, a fabbricare e riparare le macchine e le vetture e i

carri, a distribuire, riscontrare e bucare i biglietti, a sbri-

gare tutti i servizi di una si vasta amministrazione, che in

alti e bassi ufficii assolda negli stati modern! tutto un escr-

cito di cittadini.

Vero esercito, non pel numero soltanto, ma per la disci-

plina, per 1'ordine e la subordinazione degli svariati inca-

richi occorrenti al buon andamento d'un servizio divenuto

di pubblica e universale necessita. Cresciuta con cio la fa-

cilita, e scematone senza comparazione il costo, il viaggiare

si fece piii frequente, i paesi e le nazioni si trovarono rav-

vicinati, mescolati, e fusi insieme in una somiglianza di co-

stumi, che tende di mano in mano a tutto ragguagliare.

Non si puo negare che 1'ampia rete delle ferrovie, che omai

colle sue maglie fitte fitte si distende sui territori delle nazioni

eivili, non sia stata una delle cagioni piu efficaci a spianare

in gran parte le eccessive disparita delle classi sociali. Viaggi

il milionario inglese per passatempo nel soffice sleeping-car;

scenda il giovane dottore tedesco la prirna volta dall'Alpi

alia classica Roma, contento d'una modestasecondaclas.se;

viaggi, piii sobrio ancora, lo studente italiano per un giro

d'istruzione, limitato da un inesorabile bigiietto circolare
;

viaggi il giovane di commercio, il deputato, il pellegrino,

il congressista : tutti in sostanza viaggiano presso a poco a

un modo, ne la tasca ripiena di sterline e quella che apre

Fintelligenza -a gustare meglio la bellezza storica dei monu-

menti, gl' incanti della natura, o ad intendere la ragione
delle condizioni morali e politiche de' popoli diversi.

Frattanto, questo grande agitarsi del mondo che viag-

gia, mette in moto una turba innumerevole di gente ?
che

non viaggia e pure si agita anch'essa, turba incomparabil-
mente maggiore di quella che in altri tempi sbucava cu-

riosa dalle case, quando lo schioccare della frusta e i sona-

gli de' cavalli annunziavano la diligenza apportatrice di do-

dici viaggiatori impplverati.
Ma lasciando da parte il lavoro, il consumo, il movimento
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diffuse un po' per tutti i paesi piu o meio frequentati da

viaggiatori, effetto dovuto alia macchina a vapore, e difficile

stimare il profondo rivolgimento sociale che essa ha indotto

nel mondo dei lavoratori : condizioni che non potranno forse

essere rimosse se non in parte e in parts almeno temperate

per varii provvedimenti.

Anzitutto la costruzione delle maccnine a vapore d'egni

genere, sieno locomotive o fisse, o destinate ai piroscafi, ri-

chiede impianti di siffatta estensione che solo i forti capita li

vi possono arrivare. Quindi la distinzions inevitibile tra

operai e padroni, tra proletarii e capitalist!, raffermata an-

cora dalla suddivisione del lavoro richiesto per 1'allestimento

di tanti different! organi speciali della macchina, quali di

ferro, quali d'acciaio, quali di bronzo, di rame, o d'ottone :

organi destinati alia produzione del vapore, alia sua distribu-

zione, al movimento
; caldaie, stantuffi, cassetti, cilindri,

bielle, eccentrici, ruote, sale, volani, regolatori, manometri,
ecc. Suddivisione di lavoro, la quale mentre 6 necessaria,

posta la grande accuratezza e precisione che si ricercano da

una macchina cosi complicata, ha dall'altro canto rineonve-

niente di trattenere 1'artefice in un solo lavoro specialissimo

tutta la vita, e difficilmente consentirgli, dove pure ne avesse

le naturali attitudini, <fi addestrarsi ad opere di piu largo

concetto, e d'acquistare una posizione indipendente.

I grand! motor! a vapore non potranno essere ma! inte-

ramente eliminati dal traffico e dall' industria, ne 1'elettri-

cita od altre forze, a quanto oggi si puo intendere, li potranno

soppiantare del tutto. A tacer d'altro la navigazione non si

vede ora come possa emanciparsene mai, se non si trovera

modo di provvedere mediante accumulator! elettrici, doe so-

stituire una provvigione d'energia elettrica alia provvista del

carbone: dal che siamo molto lontani.

Ed anche in tale supposizione e manifesto che le grand!

officine, ove s'attende a fabbricare motori elettrici, non si

troveranno quanto alia condizione degli operai, in condizioni

sostanzialmente differenti dalle odierne ove si fanno macchine
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a vapore. Non sono quest! effetti dipendenti dalla forma del-

1'energia, ma dalla grandezza degl' impianti necessarii al

traffico e alia produzione moderna. Quindi e che bandire dal

mondo arsenali, cantieri e le fabbriche del grand! motori, le

fucine metallurgiche e simili, non e ne sara possibile; ep-

pero ivi non tanto i progress! tecnici, quanto i provvedimenti

moral! ed economic! sono chiamati a mitigare le asprezze

della vita, e le relazioni tra capitale e lavoro.

Se non che per un altro capo ancora si fanno sentire le

influenze sociali, diciamo cosi, della macchina a vapore, ed

e un effetto della sua natura e pero inevitabile dal canto suo.

Essa, come e noto, lavora relativamente a tanto miglior mer-

cato quanto & piu poderosa, cioe dire che la spesa, ovvero

il consume di combustibile per un cavallo-ora torna setnpre

piu leggera col crescere la potenza della macchina. Cosl per
es. una macchina di piccola potenza ad un solo cilindro, senza

condensazione, consuma in media 23 chilogrammi di vapore

ogni ora e per ogni cavallo di forza : una macchina grande
nelle stesse condizioni ne consuma soltanto 13. Prendete un

tipo piu perfetto, e pero riaturalmente d' impianto piu costoso,

la macchina a condensazione : il consumo di vapore sara ri-

dotto a 10 chilogrammi ;
datele due cilindri, quindi doppia

espansione, il consumo s'abbassa a 7 8 chilogrammi; colla

tripla espansione scende a 6 e fino a 4 V2 quando i cilindri

sono protetti d'un doppio rivestimento per conservare alta

la tensione coirimpedire il raffreddamento del vapore in-

terno. Ma quest! perfezionamenti non toccano per lo piu se

non ai colossi, come quell! delle grand! industrie, o le gi-

gantesche motrici dei piroscafi postal! transatlantic!, p. e,

del Kaiser Willielm JI (Norddeutscher Lloyd). II quale con

quattro macchlne a quadruplice espansione della potenza

complessiva di 3840000 cavalli, accoppiate su due cliche,
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fila 23 nodi e mezzo all'ora, il piu veloce postale che finora

abbia solcati gii oceani. I piccoli motor! invece debbono star

content! ad una piu semplice costruziorie, lavorare a basse

pressioni, quindi consumare assai e rendere poco.

In una parola, la macchina a vapore di natura sua tende

al grande, cioe non puo sviluppare del tutto le sue capacita

se non quando prende grand! proporzioni. Quindi essa 6 Tal-

leata naturale del capitalista, che solo e in grado di acqui-

starla e di prevalersene per tutti quei rami d'industria,

che dal colossale albero motore aspettano il movimento e la

vita, e pero le si aggruppano naturalmente dintorno.

Ma le cose corrono diversamente per le macchine opera-

trici, che messe in moto eseguono i lavori particolari; esse

generalmente non sono cosi costose. II tessitore non abbisogna
d'un patrimonio per comperare un telaio, n6 similmente il

vasaio, il tornitore, Tebanista o il lattoniere pe' loro arnesi.

Che anzi, grazie al progresso della tecnologia meccanica,
siccome oggidi si trovano a comprare gli strumenti piu raffinati

a sempre miglior mercato, questi e molti altri mestieri si po-

tranno benissimo dividere gli uni dagli altri, e non piu con-

centrarli, come non di rado si vede oggi in certe grand!

officine, che tutto abbracciano; e separandoli si potranno

emancipare dalla dominazione d'un motore centrale trapo-

tente. Bastera che si trovi modo di fornire all'artefice a

buone condizioni quel tanto di forza motrice, che gii occorre

per mandar la ruota, il pedale od il martello.

Altri generi ancora si potr^i tentare, almeno in certe cir-

costanze, d' affidare ad esercizio privato e domestico, per

esempio la filatura
;
sebbene la macchina filatrice tende essa

pure al grande, come la macchina a vapore, cio6 a diminuire

il costo proporzionale dell'opera al crescere delle dimensioni.

Ma con poca forza, e con semplice ricambio di utensili sulla

stessa macchina, la lavorazione del legno s'adatta pure alle

piccole proporzioni. Altrettanto vale pella tornitura de' me-

talli, e per molti lavori di minuteria d'uso corrente.

Senza entrare in un'enumerazione completa n& in esame
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particolare d'ogni manifattura, certo 6 che, distribuita a domi-

cilio la forza motrice, molte Industrie ed arti meccaniche non

mancheranno di ritornarealle modeste proporzioni deH'officina

privata, e di mostrarsi capaci di competere coi grand! sta-

bilimenti industrial!, non ostante tutti i vantaggi tecnici di

questi irapianti smisurati. E la ragione e riposta nell'aiuto

vicendevole che si prestano Tun Taltro i membri della fa-

miglia nel lavoro domestico. Nel che oltre I' intento cornune e

1'appoggio reciproco, sopravviene un rinforzo d ;

inestimabile

efficacia, cio6 dire il miglibramento morale, che trova il suo

aliruento naturale e rinvigorisce tra lo spirito di famiglia,

mentre una triste esperienza dimostra quanto sia facile a

dissipare nelle aggloiherazioni proletarie. II padre diviene

allora ad un tempo il maestro deH'officma, e nei figli di

differente eta trova aiuti ed apprendisti, che formano insieme

con lui come un'associazione compiuta, di abilita e forze tra

loro subordinate e collegate, con capo e membra, donde 6

esclusa Finvidia, dove regna la pace. Quivi possono rivi-

vere quelle piccole Industrie casalinghe del tempo antico,

che pure ci hanno tramandati tanti capilavori, ammirati tut-

tora ne' musei storici dell'arte industriale
;

le quali oggi ri-

sorte, ci si ripresenterebbero avvantaggiate da tutti i pro-

gress! della meccanica tecnica speciale.

L'artigiano poi, francato che sia dalla dura dipendenza
delle grandi fabbriche, e fatto capace di reggere alia COE-

correnza dell'industria capitalistica, andra ogni giorno acqui-

stando nella gara. Poiche al tempo stesso che egli trovera

modo d'occuparsi in casa con vantaggio, subito la mano

d'opera avra sul mercato un rialzo, e tosto se ne risentira

il graiide industriale. Sicch6 non trovando piu il suo torna-

conto, il capitale si buttera ad altri lavori, lasciando andare

quelli ove la piccola industria basta per rispondere alia ri-

chiesta, e pero sara costretto di smettere, aimeno in questo,

le sue funeste tendenze di accentramento. Si vedranno quindi

non pochi di quegli enormi impianti scindersi per dir cosi

in tanti piccoli organismi, distribuiti per le famiglie nelle
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grand! e nelle piocole citta, e prosperare accanto a quegli

altri stabilhnenti, che per la natura stessa della produzione

non possono sussistere se non in colossal! proporzioni, come

.gia sopra s'e ricordato, arsenali, cantieri, fonderie, estra-

zione di miniere, ecc.

Quanto e migliore la condizione d'un operaio siffatto che

girando 1'occhio attorno per 1'officina puo dire: Questi

sono arnesi miei, su quest'incudine il sudore della mia fronte

si confonde con quello de' raiei figli, la raodesta cena che

chiude la giornata e il guadagno comune delle nostre braccia.

Questo giovinetto robusto, che ora con balda compiacenza

maneggia a due braccia la mazza pesante, e gode di potermi

sollevare da una fatica oraai grave a' miei quarant'anni,

presto mi sara strappato dalla leva militare
;
ma frattanto

crescera quest'altro, che ora spartisce il tempo tra la scuola

e qualche lavoretto e mi porta attorno le commissioni... >>

Cosl si cementa 1'amore all'opera comune, alia fatica, e

con cio alia famiglia. I fratellini minor! apprendono da' mag

giori e tutti dal padre, e si tramandano dall'una generazione

alFaltra 1'arte e il benessere e 1'amore delPofficina e il con-

tentarsi d'una condizione e d'una vita, che da mane a sera

scorre tra persone legate da' piu dolci affetti, dai vincoli del

sangue. Vita cento volte piu felice, che non quella d'un mer-

cenario della grande industria, arrolato come numero nel-

1'esercito proletario, cui regola un fischio prolungato di va-

pore, un capomastro burbero, un padrone invisibile rinchiuso

nei cancelli d'uno studiolo, tra la cornetta del telefono e tutta

una tastiera di bottoni elettrici, dinanzi a un monte di carte,

di preventivi, di bilanci, di corrispondenze ;
che formano la

squadra volante del capitale tiranno, rigido come 1'acciaio

del motore immense.

Col ritornare poi il lavoro tra le mura domestiche, non

solo ne tornera ravvivato lo spirito di famiglia e per conse-

guenza la moralita in genere, che 6 si potente fattore nel

benessere economico di tutte le classi social! senza ecce-

zione di grado : ma con esso ne guadagnera la giusta sol-
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lecitudine del risparmio, 1'oculatezza nello spendere, il pen-

siero dell'avvenire: virtu che vengono destate natural mente

in chi vede dipendere dalla sua industria unicamente il proprio

bilancio, il valore della merce e del lavoro che egli forriisce
y

le spese per se e per la famiglia, il costo della forza motrice,

1'acquisto della materia prima, la rinnovazione e le ripara-

zioni degli strumenti, e andate dicendo. Tutti pensieri, che

danno il senno e che sorgono sporitanei in chiunque 6 libero

di se, ma deve provvedere a se; i quali per contro fanno di-

fetto quasi sempre in coloro, che sono soliti ricevere come

suol dirsi il pan tagliato, che lavorano per altri, maneggiano
arnesi e material! altrui, e sanno che senz'altro affaccendarsi

lo spirare della settimana o della quindicina apportera loro

tanto da poter seppellire nella gozzoviglia le noie e il mal-

co-ntento de' giorni passati.

E parlando generalmente, e incredibile quanto conferisca

di giudizio, d'accorgimento e di maturita allo spirito il pen-
siero della propria responsabilita. Laddovechi per sua con-

dizione o per sistema di educazione ne viene scaricato in-

teramente, provveduto si e spesato, fors'anco difeso e vigi-

lato, ma tenuto fuori d'ogni iniziativa, riesce per natura

stessa delle cose incapace del maneggio degli aflfari, anche

piu semplici, ignaro della vita, malpratico del valore del da-

naro, imprevidente, come un perpetuo collegiale.

Ma dalle consideration! morali torniamo ai motori, donde

iii gran parte dipende quel risorgimento. Vogliamo noi rin-

forzare la classe degli artieri privati, dov'essa tuttora sus-

siste, vogliamo richiamarla in vita dov'essa e scomparsa ?

Diamo loro la forza motrice a cosi buon mercato come ii

capitalista la ricava dalla macchina a vapore : 1'industria do-

mestica rifiorira. Cosi il Reuleaux, 1'illustre professore e

direttore deirAccademia industriale di Berlino, nel quale la
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scienza delle macchine, particolarmente la cinematica, ri-

guarda uno de 7

piu autorevoli maestri, e 1' industria germa-

nica il suo redentore, colui che negli ultimi venticinque anni

del secolo XIX la sollev6 d'un tratto all'odierna altezza, rin-

f-tcciandole sinceramente nella relazione dell'Esposizione di

Filadelfia (1876) i suoi mail: cattiva qualita e buon mer-

cato. Difetto (diciamolo qui piano piano) di cui purtroppo

non molti ancora de' nostri industrial! italiani yogliono sa-

pere di disfarsi.

Nel che conviene un'altra autorita non meno conosciuta,

'Werner von Siemens, iiome legato per sempre ai progress!

dell'elettrotecnica moderna, particolarmente del trasporto del-

1'energia. Si ricorda ancora il giudizio da lui profferito al

59 congresso dei naturalisti tedeschi nel 1886: Le grand!

mac-chine danno finora il lavoro a molto minor prezzo ehe

le piccole, e stabilire quest' ultime nelle abitazioni private

degli operai e cosa plena tuttora di gravi difficolta. Cio non-

dinieno la tecriica verra a capo di rimuovere quest' impedi-

mento al ritorno del lavoro manuale capace di reggere alia

concorrenza. II che si otterra col diramare per le piccole

officine e fornire a buon mercato in casa all'operaio la forza

motrice, questo fondamento di tutte le Industrie. Scopo finale

di quest'eta delle macchine non e dunque un certo numero

di grandi fabbriche in mano di ricchi capitalist!, o.ve condu-

cano vita tribolata gli schiavi del lavoro; lo sviluppo e il

progresso della meccanica mira piuttosto il ritorno al lavoro

individuate.

Nelle quali parole di uno degli uomini piu profondi e be-

nemeriti verso la scienza e T industria contemporanea, con -

viene notare ch'esse furono pronunziate diciott'anni addietro,

e che quel cotale carattere come di profezia, che rivestivano

allora, e che levo tanto rumore, non fu smentito, anzi con-

fermato dal tempo trascorso fino a noi.

Orbene, secondo 1'opinione de' predetti e di non pochi altri

de' piii esperti ed intelligent! scienziati e tecnici di questi

giorni, la bella sorte di rialzare le condizioni economiche e
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social! d'una moltitudine di lavoratori, e riservata al motore

elettrico. Questo compira 1' impresa di scuotere il giogo della

prepotente macchina a vapore, e dare all'operaio il modo di

sostenerne la coricorreDza. Donde appare che bene spesso in

fondo alle question! politiche, social!, economiche e un pro-

blema d'ordine tecnico e puramente naturale. E conviene

rammentarlo
;
accioccM in questa lotta tremenda tra capitale

e lavoro, inasprita. dalle passioni e dalle male arti degli agi-

tatori, non si rappresenti 1'uomo peggiore ch'egli non sia

in effetto, ne s'attribuisca il torto agli uni o agli altri esclu-

sivamente, inentre esso era piuttosto nella natura delle cose.

La quale riusciva non causa, ma occasione d'abuso : al modo

stesso che ora soccorre con provvidenziale riparo.

A stringere tutto in breve : la piccola industria sara ri-

sollevata e salva, tostoche 1'ingegneria meccanica abbia tro-

vato modo di apprestarle piccoli motori, facili a governare e

che lavorino a poco prezzo.

E noto che di siffatte macchine sono in uso parecchie ma-

niere : motori ad acqua, motori a gas, motori ad aria calda,

motori elettrici: e ciascuno secondo le particolari circostanze

presenta i suoi vantaggi, e tutti hanno questo di comune

che non tendono al grande, ma anche in piccolo danno pro-

fitto proporzionato.

II motore idraulico, sia una ruota o una turbina, e chiaro

che non si puo stabilire dovecckessia a piacimento ;
esso e

legato alia vicinanza d'un corso d'acqua o d'una conduttura.

Ma dov'e possibile, esso ha per s6 le piii belle parti: poca

spesa d'impianto, costruzione semplice, niim pericolo di fuoca

ne di scoppii, piccolissimo consume di lubrificanti, olio, ecc.;

e da ultimo Tacqua motrice, fornito che ha il suo lavoro, e

buona ad altri usi.

Viene in secondo luogo le macchina ad aria calda, che

mossa per 1'espansione e per la contrazione dell 'aria dovute

al riscaldamento e al raffreddamento, puo vantare di fronte

alia macchina a vapore la bella qualita di utilizzare cinque
volte meglio di lei il materiale combustibile, e non ha pre-
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tese, ma s'alimenta di carbone, di legna, anche di truccioli

leggeri. Noil domanda 1'assistenza d'un meccanico patentato,

come la superba rnacchina a vapore ;
e per colmo di tutto

?

lavora senza strepito, e si contenta d'abitare a qualunque

piano della casa.

La piccolezza della mole consente altrettanto pure al mo-

tore a gas, un pochino piu romoroso, ma non molto, per imo

che trae la vita appunto dall'esplosioni continue d' un mi-

scuglio d'aria e di gas. N6 importa grande spesa ,di consume:

sicche esso pare nato fatto per essere il vero motore popo-

lare. Se non che, non dappertutto s'ha il gas a disposizione;

molte piccolo citta e villaggi ne sono sprovveduti ;
talora la

conduttura per farlo arrivare in casa richiederebbe troppo

dispendio. Potra bene venire in soccorso il recente trovato

del gas povero, estratto non dal carbon fossile ma da com-

bustibili ordinarii, con risparmio notevole di spesa. Ma ag-

giurita a quella del motore, la spesa del gazometro occorrenfce,

gia sono passate le forze d'un piccolo artigiano che non pos-

siede 1'occorrente capitale. Sicch6 questo partito non potra

generalmente convenire se non a impianti di mezzana gran-

dezza.

Resta da ultimo (per tacere di tentativi non provati ancora

a sufficienza : alcool, benzina, petrolio ecc.) il motore elettrico

piu volte mentovato, col quale difficilmente si potra compe-

tere per T agevolezza onde si acconcia a tutte le esigeuze

deU'esercizio clomestico, e alle piu svariate maccnin-e lavo-

r.itrici particolari. Piccolo di mole, non ingombra ed e facile

a trasportare ; pulito, pronto a iavorare e a smettere, al co-

mando d'una chiavetta o d'un manubrio, senz'altra prepa-

razione di fuoco, d'acqua, di pressione, con un risparmio di.

tempo e d'energia; laddove la macchina a vapore non coa-

viene lasciarla raffreddare mai 116 anco la notte quando s'in-

terrompe il lavoro, se non si vuole spendere poi una massa

di carbone, per rialzare la tensione del vapore al punto

voluto.
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Con tutti quest! vantaggi pud far meraviglia, che siffatti

motor! non abbiano per anco trovata quella diffusione che

sarebbe da aspettarsi. Al qual proposito conviene osservare

in prinio luogo che un'invenzione per farsi valere richiede

sempre il suo tempo, necessario a farne apprezzare dall'e-

sempio di alcuni piu ardimentosi il valore pratico, a vin-

cere le diffidenze verso la novita, in una parola a farla

maturare nell'opinione.

In secondo luogo, siccome riuscirebbe inutile il motorino

elettrico quando non andasse congiunto con qualche altra

macchina speciale, cio6 collo strumento che ne deve ricevere

il moto ed eseguire il lavoro, cosi & chiaro che Tartigiano

privato non ne potra cavare profitto se non in quelle in-

dustrie che si risolvono in pochi strumenti, una o due mac-

chine lavoratrici, il cui acquisto non trapassa la possibilita

della sua borsa, Di tal fatta sono, per esempio, la tessitura

a ordito e a catena, la maglieria, il ricamo. A Saint Etienne

nel dipartimento della Loira in Francia, non sono meno di

18 000 telai da tessitore sparsi per la campagna, che rice-

vono la forza da una stazione elettrica centrale. Un impianto

somigliante si puo vedere in alcuni villaggi del Giura sviz-

zero, dati da tempo alia manifattura degli orologi. In Ger-

mania del pari 1'elettricita va ogni giorno acquistando favore

tra i piccoli artigiani, maggiormente in quei mestieri ove il

lavoro 6 affidato ad una sola macchina speciale. Qualche ar-

rotino che s'onora di volgere la sua mola con motore elettrico

si vede anche in Roma, che pure non 6 citta industriale.

Ora T ingegneria tecnologica ha fatto in pochi anni tali

inaspettati progress!, che senza temerita ci possiamo aspet-

tare altrettanto per 1'avvenire, se non un movimento anche

piu accelerate nell'invenzione di nuovi ingegni e macchinette

particolari. In questo genere vanno forse innanzi a tutti gli

americani, quel paese dove non 1'estetica, non la specula-
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zione filosofica, non I'analisi scientifica, ma si per compenso
il genio pratico della meccanica ha posto il suo nido. All'Espo-

sizione di Parigi nel 1900 questo fu un campo nel quale colsero

palme non disputate. Ricordo tra tante una macchina di non

grande mole, die presa una lastra di metallo sottile la piegava
in quadro, in tondo, la bucherava, saldava le giunture, cavan-

done scatole, piattini, pentolini, ramaioli... insomnia scusava

tutta una bottega di lattoniere. Un'altra fabbricava scatole

di legno, bene incastrate e incollate, con si poca spesa che,

assistita da un uomo con due ragazzi, ne poteva fornire otto-

cento al giorno. Poco stante v'era la fabbrica de' cava-tappi,

da potersi allogare in una stanza di pochi metri, ed era tra

gli oggetti piu ingegnosi di quella sezione
; poi cento altri: il

tutto messo in moto dalla corrente.

Ma il procacciarsi questa corrente sara dove piu dove

meno agevole e costoso. Qui la produzione centrale della

energia elettrica richiedera 1'aiuto del vapore, epperd del

carbone : altrove sopperira la forza idraulica delle correnti e

delle cascate. Questi saranno generalmente i paesi piu favo-

riti, perche torner& a miglior mercato. E tra essi 6 1'Italia

nostra colle Alpi e coll'Apennino, donde scorrono tante acque
al basso, finora senz'altro pro. Ma e vicino il tempo, anzi

gi& e entrato, quando questo dono di natura sara riconosciuto

per quel che e, una fonte di ricchezza insieme e di pace e

rinnovamento sociale.
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E QUELLO DI ALFREDO LOISY 1

3. Gli officii di Gesu Cristo nel Regno messianico.

XXII.

La ricosfcruzione del Cristianesimo da noi cominciata pro-

cede con metodo analitico ; metodo in cui senza presupposti

;si va alia scoperta del vero, a parte a parte. Ed a bello

studio abbiamo evitato il metodo sintetico, il quale precede

con tesi prestabilite, munite di prove e di argomenti. Questo

secondo metodo, che e eccellente per la scuola e per gente

che si fida di chi insegna, non era acconcio a chi sempre

sospetta che si voglia insegnare la storia e il Vangelo in

grazia de' dogmi. E questa I'accusa lanciata piu volte dal

Loisy contro i teologi e accettata da chi in nome della

scienza combatte la Chiesa 2
. Ma, no

;
i teologi ed i veri

scienziati cristiani non fissano prima i dogmi, cui poi s'in-

dustriano di provare col Vangelo, tirandolo a cio che esso

non dice. Che interesse in fatti essi avrebbero a un Cristia-

nesimo siffatto?

Ci6 nonostante, per evitare anche 1'ombra di im tal sospetto,

noi qui nella ricostruzione del Cristianesimo vero del Van-

gelo seguimmo il metodo analitico. E cosi, studiando alle

fonti 1'idea del Regno di Dio, quale fu insegnato da Gesu

Cristo, ed esaminando se il detto Regno ch' e spirituale,

pure avesse un qualche organamento esterno, ci vedemmo,
quasi senza avvedercene, baizar fuori la Chiesa. Parimente,

1 Continuazion*. V. quad. 1294.
5 Autour d'un petit livre, p. XXII-XXV.
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esaminando la mente di Gesu circa la fine del mondo, ve-

demmo ch' egli la poneva molto, molto lontana, non gia

vicina, come gliela mette in bocca il Loisy. Dopo cio,

chi potra accusarci die noi abbiamo intruso nel Vangelo

la Chiesa ? E chi nori dira il contrario, che essa e una

parte organica del Regno messianico, la quale si sprigiona

da s6 dal Vangelo, quando esso si stadia senza pregiudizii?

Chi potra dire che abbiamo forzato il Vangelo, per far dire

a Gesu che la fine del mondo sia lontana? Chi potra dire

che Gesu Cristo, annunziando prossima la venuta del Regno
di Dio, intendesse altro che la fase etica e spirituale del suo

Regno qui in terra ?

Continuando ora il detto studio, ci proponiamo di esami-

naro quali sono gli officii, i titoli e le facolta di Gesu Cristo

nel Regno messianico. Quest! officii e titoli, quali che sieno,

non possono crearsi dalla nostra mente; ma 6 d'uopo ve-

dere quel che di fatto ci narrano le font! genuine. Tali officii,

com'e chiaro, si possono studiare indipendentemente dalla

sua persona, che formera 1'oggetto d'uno studio speciale.

XXIII.

1. Legato di Dio. La prima qualita e il primo officio

che rifulge in Gesu Cristo e pervade da un capo all' altro

tutte le fonti evangeliche, tenendo il primissimo posto nel

1'ordine conoscitivo, e quello di Legato di Dio al mondo,

di latore alia terra del messaggio di Lui, che voleva per mezzo

di Gesu stringere una nuova alleanza col genere umano.

Quindi, se Tinsegnaniento riguardante il nuovo Regno di Dio,

formo sempre e costantemente 1'oggetto direttissimo della

predicazione di Gesu
; pure, ben conoscendo egli che, indarno

avrebbe parlato agli uomini a nome di Dio, senza presentar

loro le lettsre credenziali di questa sua altissima legazione,

non dimentico mai questo punto capitale, di provare cio6

con testimonianze il suo mandato. Anzi tale prova tocco

1'apice piu alto a cui si possa giungere, atteso le preten-

1904, vol. 2, fase. 1296. 42 7 giugno 1904.
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zioni, aache esagerate, de' suoi nemici. La prova e formata

da tre element!: pi*imo, dalla sua ripetuta asserzione se-

essere stato mandato da Dio; secondo, dalle opere mira-

colose operate da lui e dai suoi seguaci (nelle quali evi-

dentemente v'e 1'interveiito di Dio) ; terzo, dall'esser state

tali opere fatte appositamente a comprovare la sua asser-

zione e la sua legazione. Che se Dio interviene, come di

fatto intervenne a comprovare quell' asserzione, questa e vera

ed indubitata.

Di questi tre element! della gran prova v' e un tale sfog-

gio, che indarno si cercherebbe un somigliante in qualsiasi

atto giuridico umano. Quanto alle opere miracolose, e cer-

tamente fatte con 1'intervento divino, e pieno il Vangelo ed

e piena la storia ecclesiastica ne' suoi diciannove secoli, co-

minciando dal piu gran miracolo, la risurrezione di Cristo,.

passando per quell! contenuti negli Atti degli Apostoli, nelle

vite de' Santi, nei processi delle canonizzazioni, neH'opera

gigantesca de' Bollandisti e giungendo fino agli ultimi regi-

strati nell'ufficio delle verifiche al santuario di Lourdes e

contenuti nell'opera del Boissarie, Les grandes guerisons de

Lourdes. E ci basti additare le fonti per gli uomini di buona

volonta; poiche per chi non volesse aprire le imposte e inu-

tile che splenda il sole.

Quanto agli altri due elementi della prova, cio6 che Gesu

Cristo abbia asserito s6 essere stato mandato da Dio e che abbia

operate que'prodigi (anche ne'suoi seguaci) in prova della sua

legazione e della verita della sua asserzione, basta leggere i

documenti cristiani. Avendo Giovanni Battista spediti aleuni

suoi discepoli a Gesu e postagli la questione : Sei tu colui

che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro? (Matt. XI,

,->),
Gesu loro rispose : Tornando a Giovanni, ditegli quel

che vedeste: i ciechi vedono, gli zoppi camminano, i leb-

brosi sono mondati, i sordi ascoltano, i morti risorgono, i

poveri sono evangelizzati (Matt. XI, 5). Con che intendeva

di dire : lo son desso, ed eccone le prove, i miracoli operati
in quest'infelici. E altrove : Come il Padre mando me, cosi
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io mando voi (Gio. XX, 21). E altrove: Questa e la vita

sterna, che conoscano te, o Padre, che sei 1'unico Dio vero,

e colui che hai mandate, Gesii Cristo (Gio. XVII, 3). E al-

trove: II Padre mi ha mandate; e chi m' ha mandate, egli

rende testimonianza di me (Gio. V, 36, 37); Io non ho par-

lato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandate, egli m'im-

pose cio che dovessi dire e parlare (Gio. XII, 49). Alludendo

poi ai miracoli che operava, diceva: Le opere che io faccio,

-esse mi rendono testimonianza che il Padre mi ha mandate

{Gio. V, 36); Se io non fo le opere del Padre mio (le opere

inlracolose che, evidentemente, sono opere straordinarie di

Dio) non mi credete (Gio. X, 37); Se per mezzo dello Spi-

rito di Dio caccio i demoni, danque e giunto a voi il Regno
di Dio (Matt. XII. 28). Importunate, finalmente, dai nemici

<che pretendevano sempre nuovi miracoli in prova della sua

missione, egli disse un giorno: Questa generazione per-

versa ed adultera dimanda ancora un miracolo, ma non le

si concedera se non il miracolo di Giona profeta (doe, la

verificazione di cio di cui Giona fu figura). Come Giona fu nel

ventre del pesce tre giorni e tre notti, cosi il Figlio deiruomo

sari sotterra tre giorni e tre notti (Matt. XII, 38 40), allu-

dendo alia sua resurrezione, che fu il primo e piu gran mi-

racolo in prova della sua legazione divina. E gli avversarii

intesero si bene le parole di Gesu, che, morto lui, le ricor-

darono a Pilato, affinch6 mettesse le guardie al sepolcro per

premunirsi da ogui truffa. La stessa forza probativa che

Gesu attribuiva ai suoi miracoli, fu da lui anche attribuita

a quella de'suoi seguaci (Gio. XIV, 11, 12 Marc. XVI, 17-20).

E Io storico, narrando i prirni miracoli degli Apostoli, attri-

buisce loro Io stesso significato, dicendo: Gli Apostoli co-

mmciarono a predicare da per tutto e Dio cooperava, appro-

vando la loro predicazione con miracoli (Marc. XVI, 20).

Del resto, anche senza tale esplicita significazione, data da

-Gesu ai suoi miracoli e a quelli de'suoi seguaci, essi avreb-

bero per se stessi la medesima forza dimostrativa, secondo

quello che disse il cieco nato ai Sinedristi : Dio non ascolta
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i peccatori...; se costui non venisse da Dio, non potrebbe

fare alcun miracolo (Gio. IX, 31, 33)
1

.

XXIV.

A questa dimostrazione luminosa della legazione di Gesii

da Dio i razionalisti o increduli oppongono un triplice veto,

ossia tre difficolt, le quali, viceversa, sono tre gross! error! :

u.n errore filosofico, un errore storico ed un errore logico.

a) L' errore filosofico consiste in negare la possibilita del

miracolo, con la qual dottrina tolgono a Dio il potere di par-

lare all'uomo straordinariamente. Ma e una dottrina arbi-

traria, che si riduce ad un puro veto della volonta, secondo

quello : Nolumus hunc regnare super nos. Poiche, chi ha

fatto la natura in un modo, puo modificarla in un altro : chi

ha costituito leggi universal! per tutti, puo per ragioni pe-

culiari sospenderle per un memento. Se i razionalisti dicono

d'ignorare tutte le forze della natura, com'e che con tanta

sicurezza affermano qitel che possa o non possa la Divinitd?

Donde mai Tappresero? E un puro arbitrio
;
6 un errore filo

sofico &) L'errore storico consiste in negare i fatti mira-

colosi. Questo e piii grossolano ancora
; poiche, checche sia

d'una dottrina speculativa (puta caso, se possa o non possa
fabbricarsi un ponte attraverso un burrone), quando si ve-

desse il fatto, dovrebbe cessare la disputa ; perche ab esse

ad posse valet illatio. Ora per assicurarsi che i miracoli sono

uccaduti, basta leggere la storia
;

ivi sono scritti a caratteri

indelebili, come sono scritte le geste di Epaminonda e di

Cesare, le scoperte del Colombo e del Newton. e) I razio-

nalisti in fine commettono un errore logico. L'Harnack, p. es.,

1 Per la prova della legazione di Cristo da Dio ci siamo serviti in-

distintamente de' Sinottici e del quarto Yangelo ; perche questo, anche
prescindendo da ogni questione suil' autore e sul genere letterario, e

sernpre una testimonianza del pensiero cristiano in sulla fine del secolo

primo. De! resto, la dimostrazione sarebbe sufficientissima anche con i

s-.li testi de' Sinottici, deg-li Atti deg-li Apostoli e di S. Paolo, come si

vedra meglio appresso, quando parleremo della persona di Gesu Cristo.
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discorrendo de' miracoli, oltre il negarne la possibilita e la sto-

ricita, nega loro anche ogni valore ed importanza, ammo-
nendo cosi i piccoli increduli : Non lasciaraoci scoraggiare

da questa e quella storia di miracoli, che ci paia strana o

ci dispiaccia (sic). Quello che troveremo d'inesplicabile, pos-

siamo sens'altro lasciarlo da parte (sicj; forse non ce ne

occuperemo mai piii (!); forse piu tardi. esso acquistera un

significato impreveduto. Sia detto ancora una volta : Non la-

sciamoci scoraggiare. La questione de' miracoli & cosa in-

difterente, rispetto a tutto il rimanente che 6 contenuto negli

Evangeli J. Quest'ultimo errore e il piu madornale di tutti
;

poiche, il miracolo, se veramente esiste (e questa 6 1'ipotesi

in cui si discorre) diventa prova invitta dell'intervento di Dio

e quindi della sua approvazione per un suo Legato. II mira-

colo allora ha valore decisive ; come 6 decisivo il sigillo per

dimostrare 1'autenticita d'un documento. II dirlo quindi cosa

indifferente 6 tanto puerile, quanto il dichiarare cosa indiffe-

rente in una moneta esservi 1'effigie del Sovrano; quanto

Taffermare cosa indifferente avere o no gli occhi per giudi-

care d'una pittura. Ed e si vero che lo stesso Renan con-

fessd : Se un miracolo solo o vero, 1'opera nostra (degi'in-

creduli) e detestabile .

II perch6 noi cristiani possiamo davvero esultare d'aver

per nemici della nostra Fede gente che non ha da opporre

altro se non arbitrii, errori, contraddizioni e puerili sofismi.

XXV.

II Loisy 6 d'accordo col razionalismo per quel che riguarda

i miracoli, la lor natura e la loro efficacia
;

e lo vedemmo

gia al paragrafo XVI, ne occorre ripeterlo. Ma in particolare

egli insiste sul miracolo della risurrezione, dichiarandolo indi-

mostrabile (paragr. X)
2

.

Egli, a dir vero, rende a noi molto facile il compito di

confutarlo, quando le sballa di cosl grosse. La risurrezione

1 HARNACK, Essenza del Cristianesimo, Torino, Bocca, 1903, p. 29.

2 Quad, del 5 marzo, 1904.
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di Cristo, dunque non si dimostra? Ma e che cosa ci vuol

di piu per dimostrare ua fatto, oltre Tattestazione di piu per-

sone che videro il fatto e non sono n5 ingannate, n& ingair

natrici? e di persone, per giunta, che non hanno nessun

interesse a mentire? che cosa richiesero di piu gli Europei

per credere ai compagni di Cristoforo Colombo reduci dalla

scoperta americana? E che cosa si esige di piii per qualsiasi

fatto storico? Ora, che Gesu Cristo fosse morto, si ha 1'at-

testato di tutti, amici e nemici : il centurione che ne fe' la

relazione a Pilato; Pilato che concede il corpo a Giuseppe

d'Arimatea; questi che lo seppellisce e I'imbalsama; il Si-

nedrio che mette i sigilli al sepolcro ;
i soldati che montano

la guardia, affinch6 nessuno violi la sepoltura ;
le pie donne

che il di dopo il sabato si mettono in via per nuovamente

imbalsamare il cadavere i
. Che Gesu Cristo poi risuscitasse

si ha 1'attestato : delle pie donne andate ad imbalsamarlo,

la Maddalena e due altre che parlarono col risorto (Gio. XX ;

14 -Marc. XVI, 1); di S. Pietro (Luc. XIV, 34); dei due di-

scepoli di Emmaus (Luc. XXIV); de' dieci Apostoli riuniti,

eccetto S. Tommaso (Gio. XX, 19); de' medesimi, presente

S. Tommaso (Gio. XX, 26); de'discepoli in Galilea (Gio. XXI);
di S. Paolo (1 Cor. XV, 8) ;

di cinquecento persone riunite

(1 Cor. XV, 6).

Dira forse il Loisy che il corpo fa portato via dai disce-

poli? Ma, primo; che interesse avevano que' timidi e sban-

dati discepoli in portar via un cadavere? E neppure si pu6
dire che vi fosse il fittizio dell'entusiasmo, appunto perche
s'erano tutti dati alia fuga e, se non avevano perduta del

tutto la fede al maestro, ne furono certamente scossi 2
. Se-

1 Che Gesu non fosse morto fu 1'ipotesi inventata da GOTTLOB PAULUS

{Exeget. Handb., Ill, p. 485 seg. e 929 seg.); il qiiale e tutto in addurre

fatti talora avvenuti di persone seppellite e noil morte. Ne s'accorse il

valentuomo che non trattavasi di quo! che kpossibile sotto la cappa del

cielo, ma di quel che fu. Quindi oggi gl' increduli stessi hanno messa
nel dimenticatoio tale ipotesi.

2 VITO FORNAHI, il filosofo geniale dell a vita di Gesu Cristo, dice

molto bene che, se non fosse stato vero il fatto clelLa risurrezione, i suoi
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condo ; crede forse il Loisy che sarebbe stata facil cusa portar

via un caclavere senza destar le guardie, anche posto che dor-

missero? Terzo, sia pure. allora, e perche mai la Sinagoga
non punl i soldati, che si sarebbero lasciati portar via la preda
tanto gelosamente custodita? E perche mai, per giunta, die

loro la mancia, affinche spargessero la favola che, dormendo

essi, i discepoli avessero trafugato il cadavere ? Egli e che la Si-

nagoga, avendo il terribile presentimento che si fosse veri-

ficata la predizione di Gesu, a corto di altri argomenti di

difesa, s'appiglio a quest' ultimo disperato partito, che per

grimbecilli di cui e pi-eno il mondo, era il meno peggio che

si potesse pensare. Ora si mettano a fronte le due serie di

testimonialize: quelle sopra noverate e queste della Sinagoga.

A chi si deve credere?

- Ma chi era, riprendono i razionalisti, quell'uomo apparso-

che si disse Gesu?

Eccoci alle paure macabre, ma non di bambini, n& d'in-

genui.
- -

Or, chi pote essere e di fatto fu, se non Gesu

Cristo? Vedete le mie mani e i miei piedi, diss'egli, e

assicuratevi che io sono quel desso (Luc. XIV, 39). Le

fattezze erano quelle di lui, la voce quella di lui, i discorsi

erano del genere di quelli da lui fatti in vita; le stesse idee,

gli stessi propositi, I'istesso disegno del Regno di Dio da fon-

dare, 1'istessa potenza di far miracoli
;
infine la profezia della

risurrezione ha ora un riscontro matematico nella verifica-

zione, e una continuazione evidente identifica il Gesu di

prima e il risorto. Questo vogliono dire i testimoni quando
affermano : Vedemmo Gesu risorto. Si puo dunque dubitare

chi fosse? Dubito forse la vedova di Nairn che il figlio risu-

scitato da Gesu fosse veramente il suo figlio di prima? Dubit6

forse Marta che il suo fratello Lazzaro, risorto a vita, fosse

discepoli neppure avrebbero potuto inventarlo. In fatti, doiide avrebbero

preso il concetto d'un uomo risorto, non alia vita di prima, ma ad una
vita tuita nuova, che eccede la capacity nmana e di cui niuno aveva
idea ? E pensare che essi credettero a grande stento lo stesso fatto ma-
teriale! (Vita di Gesu C., Roma, Desclee, 1901, v. II, p. 528).
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egli stesso? Quello di che niun uomo dubita, clubitano i razio-

nalisti. Ma e un dubbio iateressato
;
e 1'interesse dell'incre-

dulita, come quella del Sinedrio che dubito se il cieco risa-

nato fosse quello di priraa
J

.

XXVI.

Qui, il Loisy si distacca da tutti gli altri razionalisti e

forma da se solo un ordine a parte; ma fondandosi in un'aperta

contraddizione. Egli, cioe, vedendo che, negata la dimostra-

bilita storica del fatto della risurrezione, perirebbe anche il

dogma, che pur vuole conservare, distaccandosi in cio dal

razionalismo germanico, grida, in sentenza, cosi : Ebbene,

io credo alia risurrezione di Cristo per la fede. A cui rispon-

diamo che la risurrezione di Gesu non puo essere oggetto di

fede, se prima non sia oggetto di storia. E la ragione e che

raolti oggetti di fede, come son quelli che riguardano la vita

deiriJomo Dio, contengono in se stessi la ragione di segni

della rivelasione divina. Ossia Dio ci rivela la verita dogrna-

tica precisamente con quella parte fenomenica storica, la

quale si svolge a guisa d'uno degli event! umani
;
come

p. es. che il Figlio di Dio sia incarnato, che sia morto, che

sia risorto, che sia asceso al cielo. Chi dunque nega che

queste verita sieno oggetto di storia, nega parimente che Dio

le abbia rivelate. Ora negare la rivelazione cl'un dogma e

1'istesso che negare (quanto a noi) 1'esistenza del dogma. Ed

ecco lo stato contraddittorio in cui si trova il Loisy. Egii e

come se ammettesse un circolo quadrate. Poiche Fede si-

gnifica credere all'autorita di Dio rivelante. Ma egli nega
Dio rivelante. Dunque all'istesso tempo ammette la Fede e

1 L' ipotesi d'una visione imraaginaria degli Apostoli e stata in-

ventata dallo STRAUSS (Das Leben Jesu, krit. bearbeitet, edizione terza,

III, p. 684 seg ). I razionalisti, al solito, confondono quel che pud in

astratto talora accadere con quel che di fatto accadde. Che uno possa

sognare e un conto; ma che di dieci. venti e cinquecento persone in pieno

giorno, affermanti di aver vista una persona, si sentenzi che sognino, e

iina pazzia.
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la distrugge. E un bel caso di contraddizione die i profes-

sor! di dialettica possono proporre ailo studio de'loro scolari.

E costoro poi si danno per maestri di critica ! E annunziauo

al mondo che la Chiesa o si deve accordare con questa loro

scienza o deve perire ! ! II cattolicismo, grida superbamente

il Loisy, va incontro ad una ruina fatale, fino a che Tinse-

gnamento ecclesiastico ha l.'aria di volere imporre alle menti

un concetto del mondo e dell'istoria umana che non e d'accordo

con quella che e il prodotto del lavoro scientifico degli ultimi

secoli l
. E altrove: L'accordo della fede e della scienza

s'e ancor da fare 2
.

'

Ma, rispondiamo noi, 1'accordo con

questa scienza assurda, di cui parla 1'autore, s'aspettera

invano per molti secoli !

Conchiadiamo dunque che la legazione di Gesu da Dio e

provata ad evidenza, sia con gli argomenti positivi che egli

ci ha forniti, sia con la nullita e puerilita delle difficolta

opposte dagli avversarii, cui essi chiamano altezzosamente

prodotto del lavoro scientifico .

XXVII.

2. Messia II titolo e Tofficio di Legato di Dio, dovuto

a Gesu Cristo, ha valore per tutti gli uomini e per tutti i

popoli indistintamente. II titolo di Messia ha valore solamente

per il popolo ebreo
; cioe, quegli che e Legato di Dio per

tutti, pel popolo ebreo assume un altro rispetto, in quanto che

questo stesso Legato di Dio verifica in se colui che era il

gran Profeta promesso, il grande Aspettato, il Fondatore del

Regno di Dio, T Unto per eccellenza o consecrate da Dio

(Cristo).

II fondo della Religioue mosaica era 1'aspettazione del

Messia, il quale nella sua persona doveva verificare il ram-

polio della Donna che schiaccera la testa al serpente (Gen .

Ill, 15); il figlio di Abramo, in cui saranno benedette tutte

le genti (Gen. XII, 3); colui che doveva esser mandato
1 Autour d'un petit livre, p. 219. 2

Ivi, p. XXXIV.
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e sara 1'aspettazione delle genti (Gen. XLIX, 10); il figlio

cli Davidde, che avra per eredita le nazioni (Salm. II, 8);

il gran Profeta predetto da Mose (Deut. XVIII, 5); colui che

doveva fondare in nome di Dio un nuovo patto colFumanita.

Del resto, tale aspettazione del Messia, meglio che dalle pro-

fezie bibliche, si dimostra dalla ferma persuasione dilla Si-

nagoga e del popolo ebraico ai tempi di Gesu Cristo. Giunti

i Magi, interrogarono i dottori ove nascerebbe il Messia

(Matt. II, 4) ;
Zaccaria e Simone ne' loro cantici parlano del-

I'aspettazione del Messia, come di cosa ovvia e naturale
;
la

-Sinagoga stessa mand6 una solenne deputazione al Battista

interrogandolo non forse fosse egli il Messia (Gio. I, 19) ;
i

discepoli del Battista stesso interrogarono Gesu dicendo : Sei

forse Tu colui che deve venire o ne dobbiamo aspettare un

altro? (Matt. XI, 2); i Giudei, vedendo i miracoli di Cristo

dicevano : Costui veramente e il Profeta che deve venire

nel mondo (Gio. VI, 14); e altrove : Quando verra il Messia

forse fara piu miracoli di Gesu? (Gio. VII, 31). Or questo

Messia aspettato non e altri che Gesti Cristo stesso
; ossia,

questi che, indipendentemente da queste profezie, gia ve-

demmo esser Legato di Dio, e anche il Messia promesso.

Le prove sono manifeste.

Primo ; gi& i concetti di legazione divina semplicemente

detta e di legazione messianica sono identic! sostanzialmente,

differendo essi solo relativamente. Storicamente poi non v'e

nessuna ragione per affermare ch'essi si verifichino in due

soggetti different! : il che equivarrebbe a dire che Dio abbia

mandate al mondo due diversi Legati ;
cosa inaudita, a cui

non v' ha fondamento alcuno nella rivelazione cristiana.

Secondo; Gesu, che gia conosciamo esser Legato di Dio

e la cui parola quindi e autorevole, Gesu stesso si e dato

e manifestato per Cristo, cioe Messia. Interrogando egli una

volta i discepoli che cosa credessero le genti della sua per-

sona e udito che altri lo tenevano per Elia risorto, altri per

O-eremia o per qualch' altro profeta, voile sapere da essi stessi

che cosa pensassero di lui, e Pietro a nome di tutti rispose :
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Tu sei Cristo (Messia) figlio di Dio vivo (Matt. XVI, 16) ;

e Gesii lodo ed approv6 il suo detto come di cosa non cono-

sciuta con mezzi natural! ma per rivelazione divina
;
di che

anche lo ricompenso, costituendolo capo della sua Chiesa.

Passando Gesu un giorno per la Samaria e seduto al pozzo

di Sichar per ristorarsi, entro in discorso con una donna di Sa-

maria, ivi per caso giunta ad attinger acqua. Si venne a

parlare del tempio sul monte Garizim che i Samaritan! ave-

vano innalzato, per contrapporlo a quello di Gerusalemme
;.

era quella una questione sempre viva e scottante tra i Sa-

maritani ed i Giudei. In un punto del discorso la Sarnaritana

disse a Gesu : So che deve venire il Messia (che si nomina

Cristo)] quando verra, egli ci spieghera tutto. A cui Gesu:

lo che teco parlo son desso (Gio. IV, 25, 26). Solennissima

finalmente e la manifestazione della sua messianita fatta di-

nanzi al Sinedrio in pieno tribunale. Ti scongiuro in nome
di Dio vivo, disse a Gesu il sommo sacerdote, a dirci se tu

sei veramente il Cristo (Messia), a cui Gesu : Si, son io
;

e gli svelo ancora una parte del suo officio messianico che

e il giudizio futuro (Matt. XXVI, 63, 64).

Terzo ; v' 6 la prova de' fatti, e questi molteplici
-

a) Tutte e singole le profezie antiche riguardanti il futuro Mes-

sia, tutte e singole verificate nella persona di Gesii di Naza-

reth, dalla sua nascita sino alia morte: p. es. che sarebbe della

stirpe di David, che nascerebbe a Betlemme, che avrebbe

un precursore, che sarebbe morto violentemente, che ver-

rebbe dopo tolto lo scettro a Giuda, che verrebbe nel secondo

tempio, eccetera 1

b) I discepoli che ben lo conobbero, che

erano stati testimoui de' suoi miracoli e nou avevano certo

niuno interesse a mentire, lo manifestarono subito come Mes-

sia e trovarono immantinente fede alle loro parole. Dopo il

miracolo della Pentecoste, al popolo affollato (di cui tremila

persone credettero e si battezzarono) Pietro cosi parlo : Sap-

pia dunque per certo tutta la casa d' Israele che Dio ha co-

1 Vedi su cio una trattazione minutissima ed assai accurata in OT-

TIGBR, Theologia fundamentaUs, Friburgi in B., Herder, p. 644-748.
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stituito Signore e Cristo (Messia) questo Gesu che voi avete

crocifisso (Atti, II, 36) ;
e dava per prova la risurrezione di

lui, della qual cosa, aggiungeva, noi tutti siam testimoni

(Atti, II, 32). S. Paolo scriveva ai Corinti, (e non scriveva

cose ad essi sconosciute) : Cristo (il Messia) e morto pe' no

stri peccati, conforme alle Scritture (I Cor. XV, 3); e agli

Efesini parimente : Cristo (il Messia) ci ha amati e si 6

offerto in sacrificio per noi (Efes. V, 2). Or chi mori per

noi, secondo S. Paolo, fu Gesu di Nazareth. Dunque Gesu,

sscondo la testimonianza della prima generazione cristiana,

era il Messia.

Non moltiplichiamo le citazioni che sarebbero innumere-

voli, e d'altra parte e cosa nota.

XXVIII.

E cosa nota?... Senza dubbio; non pero per il Loisy. Egli

ha trovato cio6 che Gesii sara Messia solamente nel futuro

Regno degli eletti, di la da venire, dopo il giudizio univer-

sale; ma che non fu Messia, durante la sua vita mortale. Gesu,

dice egli, non era ancora Messia, perche la nuova Geru-

salemrae non esisteva ancora (p. 53)
J

.

L' invenzione meriterebbe davvero una medaglia, se fosse

vera; ma il giuri competente di Roma 1'ha giudicata falsa.

E non c'e che apporre. In fatti, Tunica ragione che 1'esegeta

francese adduce e che, essendo il Messia per proprio e pre-

cipuo officio capo del Regno di Dio e non essendo il Regno
di Dio altro da quello che comincera, dopo il giudizio finale,

ne segue che Gesu Cristo in vita non fu veramente Messia,

perche gli mancava il Regno. Ma noi provammo che tale

ragione e del tutto falsa e contraria alia storia, e la verita.

e che il Regno di Dio fondato da Gesu non e solamente il

futuro, ma bensi anche quello etico e spirituale qui in terra.

Dunque Gesu era Messia anche in vita. Inoltre, il compito
del Messia, secondo i concetti ebraici e secondo i profeti era :

1

L'Evangile at I' Eglise.
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fare una nuova alleanza tra Dio e gli uomini (Is. LV, 3, 4);

predicare la remissione de' peccati (Is, LXI, 1 seg.); oifrire

se in sacrificio pe' peccati del mondo (Is. LIII, 4 seg.); istituire

un nuovo sacrificio (Malach. I, 1 seg.) ;
fondare con autorita

sovrana la nuova societa religiosa per tutti gli uoraini. Ma
Gesu adempi nella sua vita mortale tutti questi officii : abrogo

1'antica alleanza in quello che v'era di particolare e cio con

autorita superiore avuta da Dio, come appare nel sermone

del monte; offrl s6 stesso in sacrificio, come esplicitamente

disse nel discorso della cena; istitui nell' ultima cena stessa

il Sacrificio nuovo, ripetuto con gran fedelta dalle prime ge-

nerazioni cristiane sino a noi nella santa Messa; mand6 gli

apostoli in tutto il mondo, dicendo : M'e stato dato ogni

potere in cielo e in terra; andate dunque in tutto il mondo

e predicate il Vangelo a tutte le creature
;
chi credera e si

battezzera, sar& salvo, chi non credera, sara condannato

(Marc. XVI, 16). Dunque Gesu fu veramente Messia, du

rante la sua vita mortale
;
e il Loisy che insegna il contrario,

vuol solo farsi notare, come chi stona in una ben accordata

polifonia. Finalmente, ogni qual volta che, sia Gesu, sia gli

Apostoli, parlano di questa messianita, non ne parlano mai

come di cosa futura, ma come di cosa presente e viva. Tu

set Cristo (Messia) ,
dice S. Pietro. Si, io sono Cristo (Mes-

sia) ripete Gesu alia Samaritana. Credi al Figliuolo del-

Tuomo ?
,
disse pure al cieco risanato

;
e questi: chi 6,

Signore, perch6 io possa credere in lui ? . Tu Thai visto,

rispose Gesu, e colui che ti parla (Gio. IX, 35-37). S. Paolo

e gli altri Apostoli, come vedemmo, non adoperano mai il

future, ma sempre il presente, quando parlano della mes-

sianitk di Gesu.

Or donde ha mai appreso il Loisy che Gesu non era Messia ?

Due o tre parolette della Scrittura, male interpretate, sono

state da lui prese a sostegno della sua ipotesi. La prima e

che Gesu Cristo e la primitiva Chiesa parlando del tempo in

cui egli verra e giudicare il mondo, chiamano la sua discesa

in terra venuta, non gia ritorno (Atti, I, 11 I Cor. IV, 5).
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A cui si risponde che anche il ritorno e una venuta ; ch6 se

si adopero questa parola e non 1'altra, vuol dire che la mente

di chi parlava si fisso piuttosto airarrive del gran giudice,

piuttosto che alia persona. L' arrive di Gesu Cristo, come

persona, era un ritorno; ma come giudice era \m&venuta>

essendoche come giudice veniva la prima volta. E poi diman-

diamo ad ogni equo stimatore delle cose, se una tal sottigliezza

(che pure, come dicemmo, ha la sua giustiflcazione filosofica)

possa distruggere le grandi prove sopra addotte per la mes-

sianita di Gesu '. La seconda paroletta, a cui si appiglia

il Loisy, ft che S. Pietro, nella sua prima predica agli Ebrei

disse che Dio costitui Gesu Signore e Messia per la ri-

surrezione (Atti II, 36). Ora, esaminarido tutto il contesto di

quella predica, non consegue affatto quel che desidera il Loisy,

cioe che Gesu Cristo fu costituito Signore e Messia solamente

dopo la risurrezione, ma unicamente che la risurrezione e

il segno e la prova della sua messianita, e che dopo la ri-

surrezione egli e entrato nella gloria che gli apparteneva come

Cristo e Signore
2

. Del resto S. Pietro stesso in molti altri di-

scorsi considera Gesu come Messia nella stessa vita terrestre,

chiamandolo uomo accreditato da Dio con miracoli, segni e

prodigi operati da Dio per mezzo di lui (Atti, II, 22). E ba-

sterebbe per tutto la sua nota professione di fede a Cesarea :

Tu set Cristo (I* Unto, il Messia), figiio di Dio vivo. La
terza parola, in cui crede il Loisy di trovare un'altra colonna

alia sua ipotesi della messianita futura, e quella di Gesu, in

cui, asserendo se essere il Messia, aggiunge in prova che

egli verra nelle nubi del cielo a giudicare il mondo. II discorso

di Gesu, esclama il Loisy, sarebbe inintelligibile se non si

mettc a fondamento la sua ipotesi, ossia la sola messianita

futura
q

. Or questo non e punto vero
; poiche, secondo il Loisy,

la messianita di Gesu e solo futura, secondo noi e secondo

i document! evangelic!, essa e e presente e futura, essendo

essa una dignit inerente alia persona. Quindi Gesu pote be-

1 M. LEPIN, Jesus Messie et Fits de Dieu, Paris, Letouzey, 1904,
pag. 233. - 2

Ivi, p. 234. - L'Eoangile et I'Eglise, p. 54.
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mssimo additare ai Sinedristi im atto della sua messianita

futura, qual'e il giudizio, senza negare con cio la messianita

presente. E Gesu in fatti non la nego davvero
; poiche, tanto

nelle dimande de'nemici, quanto nelle risposte, domina sempre
il verbo presente: Sei tu Cristo? SI, io sono tale . E
Pilato: Sei tu il Re de' Giudei? Tu lo did

,
ossia:

6 vero. Dunque il cenno che Gesu fece al giudizio finale, che

certamente e un atto messianico importantissimo, non di-

strugge affatto la dignitd dbituale di Messia che egli posse-

deva pienamente qui in terra, e da cui durante la sua vita

mortale partirono tanti atti non meno important! di quello

del future giudizio.

XXIX.

A questo punto, i razionalisti, e il Loisy dietro loro, si

propongono lo scioglimento (Tuna strana questione, la quale

a prima vista sconcerta ogni cristiano, come una stonatura

in una musica; ma riflettendovi un poco, s' indovina subito

donde ha origine. Dimandano, cioe, come nascesse in Gesh

la cosdenza messianica. Lo Stapfer, della facolta teologica

protestante di Parigi, cosl fa parlare il fanciullo Gesu :

Perche son io al mondo? Qual e la mia missione?... Ohi

sara il Messia? Passarono diciott'anni, dice il dotto profes
-

sore, e Gesu disse : II Messia sono io stesso *. Come e quando

giungesse a tale consapevolezza, codesti dottori disputano assai.

Altri, come il Loisy, dice che fu per la preghiera e per

1'unione con Dio 2
. Naturalmente, egli parla della messianita

nel Regno futuro. Riguardo al tempo, il Loisy e lo Stapfer

affermano cio essere avvenuto quando nel battesimo udl la

voce del Padre : Tu sei il mlo figlio diletto. L' Harnack

sentenzia che quella consapevolezza nacque in Gesu dalla

conoscenza che aveva di Dio, conoscenza maggiore che negli

altri uomini e del suo amore verso di lui, onde crede che

1 E. STAFFER, Jesus Christ avant son ministere, 2a ediz., Paris, 1897,

p. 92. 2
L'Evang. et VEglise, p. 55 e 56.
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Dio 1'avesse amato db eterno; quindi nacque nella sua vo-

lonta. la decisione di volerlo manifestare agli altri uomini e

far da Mcssia. Percio egli discorre d'una - decisione presa

da Gesu \

Questa dimauda posta da cotesti dottori, come ognuno in-

tends, parte da pregiudizii anticristiani. Ad ogni modo, la

faremo anche noi per ragioni di mstodo, ma con altri intend,

quelli, cioe, di diradare la nebbia che offusca gli occhi.

E diciamo : Questa questions si puo fare, se si vuole, in

due momenti logici different! : a) quando si sia gia dimostrato

che Gesu Cristo e Figlio di Dio
; b) e quando non si sia an-

cor fatta tal dimostrazione, com'e in questa nostra trattazione

analitica. Istituire quella questions nel primo momenta lo-

gico suddetto, e semplicemente un'assurdita, anzi puerilita.

Egli sarebbe come il dimandare di un uomo sano e che non

ha mai dato segni di malattia o di pazzia, dimandare, cioe,

com'e che cammini, vegga, parli e intenda. graziosa! Se

egli e un uomo, ne malato, ne pazzo, perche porre in campo
tal questione ? Non e forse cosa giusta e naturale che sia cosi?

Simile risposta si deve dare a chi pone quella questione sulla

consapevolezza messianica di Gesu nell' ipotesi che si sia pro-

vata la sua divinita. Si risponde, cioe: Se egli e persona di-

,vina, che dimanda e mai questa r La consapevolezza della

sua messianita, ebbe origine dal momento che le due nature

si unirono in unita di persona. Quella persona, di nome Gesu,

fu sempre conscia di quel che era e di quel che doveva es-

sere ed operare, per la ragione che a lei, come a persona

divina, nulla pot6 essere occulto. E vero che qui si potrebbe

sottilmente investigare cb' teologi se quella consapevolezza fu

in Gesu solo come Dio o se essa fu comunicata anche aH'anima

umana. Ma queste sono sottilita a cui neppur pensano i dot-

tori che intavolano quella questione. Per essi e per la comune

basta dire che quella persona certamente fu sempre consa-

pevole di quel che era, cio6 Messia
;
come a chi vuol sapere

1

HARNACK, L'essenza del Cristianesimo, Torino, 1903, p. 139.
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se uno cammina, gli basta il fatto, poco importandogli il co-

noscere quali nervi metta in movimento.

Prendiamo ora in esame la stessa questione nel secondo

momenta logico, cioe quando, sapendosi gia che Gesu e Le-

gato di Dio, s' ignori ancora che egli sia Dio. Messa cosl la

questione, essa diventa un poco piu ragionevole. La soluzione

e che, trattandosi d' un fatto di ordine interne, esso non si

puo conoscere se non dalle manifestazioni estrinseche. Ora,

di tutte le manifestazioni esterne che conosciamo di Gesu non

ve n' ha neppure una, donde si scorga avere lui ignorato la

sua messianita. Quando pero positivamente cominciasse quella

consapevolezza (sempre in quell' ipotesi) nessun dottore lo po-

trebbe dire, per la semplice ragione che nessuno conosce i

fatti intern! dell'anima, se non sono manifestati all'esterno.

II dire pero che Gesti diventasse Messia per 1'unione con Dio,

per la preghiera o perch6 s'immaginasse di esser tale, sono

vere sciocchezze
; poiche, indipendentemente dall'elezione po-

sitiva di Dio, chi puo da se, con la preghiera o no, diventare

Legato di Dio, Messo di Dio ? Basta forse immaginarsi di esser

Re per divenir tale?

XXX.

Ma i razionalisti e coloro che pongono quella questione

insistono nella parte negativa ; cio6 credono che vi sia stato

un tempo, nella vita di Gesu, in cui egli ignorasse di esser

Messia. Qui duole, e qui 6 la piaga razionalistica. Faccia-

mone la diagnosi.

Gesu, dicono : 1) non prese il nome di Messia, ma di

Figlio dell'uomo. 2) Inoltre, piu volte, non solo vieto, ma
minaccid ancora ai discepoli di manifestare comechessia che

egli fosse il Messia. In fatti, dopo la confsssione di S. Pietro,

ingiunse loro che non dicessero a nessuno ch' egli era il

Cristo (Matt. XVI, 20); e S. Marco si esprime cosi: E mi-

nacciando loro disse di non dir nulla di se (Marc. VIII, 30);

anche agli ossessi che lo acclamavano Messia, imponeva che

tacessero
;
e perfino ai malati, guariti da lui, ingiungeva che

1904, vol. 2, fasc. 1296. 43 9 giugno 1904.
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non isvelassero da chi fossero stati risanati. 3) In fine la

lotta die ebbe col tentatore nel deserto, il fuggire che faceva

le trame de' suoi nemici, mostrano 1' incertezza del suo de-

stino e dello scopo della sua vita. Cosl i razionalisti, i

quali si cornpiacciono assai di avere scoperto nel profeta di

Nazareth le tracce deirumana inconsapevolezza. Ma tali argo-

menti non reggono alia prova.

Vogliamo dire che tal maniera di procedere di Gesu non

fu per nulla effetto d' inconsapevolezza. Esso fu semplice-

mente effetto di prudenza e di delicato riguardo alle dispo-

sizioni intellettuali e morali degii uditori. Chi pone il para-

lume alia lampada non rifiuta la luce, ma la tempera alie

condizioni della sua vista. Ora rifiutare la luce e tempe-

rarla son cose ben diverse. Son note le disposizioni intel-

lettuali e morali, i pregiudizi e le idee superstiziose dei si-

nedristi ebraici e di molti del popolo sul futuro Messia e sul

Kegno ch' egli doveva inaugurare. Gesu che voile far uso

de' mezzi umani neir operare tra gli uomini, non doveva

certo sbandire la prudenza e gli accorgimenti proprii delle

persone di senno. Scorgendo quindi che lo spacciarsi a tutti,

sempre e con termini apertissimi qual Messia, avrebbe no-

ciuto piu che giovato al suo disegno, adattava con garbo e

riguardo la manifestazione del suo officio messianico, e del

suo titolo. Che tal modo di procedere fosse giustificato si

desume da quel che gl' incolse, quando la manifestazione

del suo officio messianico divenne cosa pubblica. Non vo-

lendo dunque precipitare gli eventi, tempero costantemente

la detta manifestazione all'esigenza degl'intelletti deboli e

saturi di pregiudizii ;
e percio, quanto era aperto cogli amici

e co' fidi, altrettanto era guardingo con gli altri e in ispecie

co' nemici. Cogl'ipocriti poi, coi prudenti del mondo, co'su-

perbi assunse, anche sotto apparenze comuni, il contegno,

appena leggermente velato, del giudice ;
come quando disse

quella sentenza a prima vista enigmatica, ch'egli era venuto

al mondo affinch^ chi vede perda la vista e chi non vede

Tacquisti. Cioe, egli operava in modo che quei che vedevano
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cogli occhi della prudenza mondana diventavano ciechi e

quei che non vedevano in tal modo, acquistavano la vista.

Questo e il senso delle parole registrate da piu d'un evan-

gelista, e dette in diverse circostanze (Marc. IV, 12 Gio.

IX, 39).

Dunque anche la, ove i razionalisti credono di scoprirvi

T incoscienza e 1' inconsapevolezza di Gesu, si vede all' in-

contro un secreto disegno regolatore, una mente preveg-

gente e moderatrice della sua estrinseca manifestazione

messianica. Ecco perche nominava se, non colla parola Mes-

sia, che era sfruttata dai Giudei in senso politico, si bene

con quella di Figliuolo dell
3 uomo. Questa espressione si-

gniftca letteralmente un indioiduo, uno del genere umano.

Pel popolo era una parola alquanto misteriosa
;
ma essa da

una parte s' addiceva bene ad un profeta e dall' altra non

eccitava le passioni politiche de' sinedristi. Ma che Gesu

non intendesse percio negare a s6 la dignita messianica o

Tignorasse, si manifesta dagli officii del tutto messianic!

che egli attribuiva al Figliuol dell'uomo. E se diceva: II

Figlio dell' uomo non ha ove posar la testa (Matt. VIII,

20) ;
diceva altresi : II Figlio dell' uomo ha il potere di

perdonare i peccati (Marc. II, 10). Se diceva : II Figlio

dell'uomo va alia morte, com'e scritto (Marc. VIII, 31) ;

diceva ancora : II Figlio dell'uomo verra nella sua gloria

con tutti i suoi angeli a giudicare (Matt. XXIV, 30). Dun-

que era ben consapevole di cio ch'egli fosse. Quest'appel-

lazione di Figlio dell'uomo sernbra che Gesu Cristo 1'abbia

derivata da un luogo classico della profezia di Daniele :

lo guardava, durante le mie visioni notturne, ed ecco

presentarsi sulle nubi del cielo uno simigliante ad un Fi-

gliuolo deH'uomo
; egli s'avanz6 verso 1'Antico de' giorni e

fu presentato dinanzi a lui. E gli fu data la dominazione,
la gloria e il regno ;

e tutti i popoli e le nazioni e gli uo-

mini di tutte le lingue gli resero obbedienza. La sua domi-

nazione e una dominazione eterna, che non passera mai e

il suo regno non sara mai distrutto (Dan. VII, 14). In
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questo Figliuol deiruomo 6 raffigurato il fondatore del Regno

messianico
;
e si ha un bellissimo riscontro in Luca (I, o2)

quando 1'Angelo dice a Maria che il suo figlio sedera in

eterno nella casa di Giacobbe e il suo regno non avra fine '.

E da notare in fine, per compire questo studio, che il

titolo di Figlio deiruomo comincia e finisce con Gesu Cri

sto. Egli Tus6 quasi sempre parlando di se. Gli Apostoli e

i discepoli, per contrario, non lo adoperarono mai o quasi

mai, se si eccettua S. Stefano nella sua visione : Veggo il

Figlio dell'uomo assiso alia destra di Dio (Atti, VII, 56) ;

ma sembra averlo adoperato solo per ricordare le parole

di Gesu pronunziate dinanzi ai suoi giudici. Gli Apostoli,

per designare Gesu, fecero quasi sempre uso di Signore e

Signore nostro, titolo d' altissimo significato, che esamine-

remo appresso.

E cosi e abbondantemente risposto alle prime due accuse

razionalistiche onde si voleva insinuare Gesu essere stato

inconscio della sua messianita. Eiguardo alia terza, cioe

avere lui fatto uso de' mezzi umani, come, p. es., evitare lo

scontro de' nemici colla fuga, sottoporsi alle tentazioni di

Satana, raccapricciare alia vista della cruda morte che era

per incogliergli, sono tutte conseguenze di chi e uomo ed

opera da uomo, e non sono punto dimostrazioui di inconsa-

pevolezza del suo officio e del suo destino.

Concludendo, diciamo : Essendo certo, da una parte, avere

Gesu tante volte affermata la sua messianita, comprovandola
con prodigi; essendo certo inoltre, avere lui predetta chia-

ramente la sua morte, la sua risurrezione e lo stato futuro

del Regno messianico in terra; ed essendo certo essere d'altra

parte la consapevolezza di tale ufficio un atto interno e non

averla lui 116 a parole, ne a fatti mai negata, consegue che

6 falsa ed arbitraria Taffermazione razionalistica sull'incon-

sapevolezza, anche temporanea, di Gesii sulla sua messianita.

1

Cf. P. ROSE, Revue biblique, t. IX, Etudes evangeliques. Fils de

I'homme et Fils de Dieu, p. 176.
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x.

Patria del Razionalismo e, senza alcun dubbio, 1'Alema-

gna dove Lutero gett6 il primo seme col Libero Esame, e

questo seme germoglio e si diffuse pertutto eon le teorie del

filosofi tedeschi. La negazione del soprannaturale era certa-

mente preceduta fin dal principio del Gristianesimo negli

scritti de' filosofi pagani che gli fecero la guerra, ma non

venne ridotta a sistema filosofico e propugnata incessante-

mente fin ad ora, se non dalle scuole de' protestanti razio-

nalisti. II che non fara maraviglia se ben si consider! il

nesso logico e naturale fra la liberta di esame concessa ad

ogni protestante neirinterpretazione della Bibbia, e il razio-

nalismo; stanteche, tolta di mezzo 1'autorita divina, non

resta che la ragione particolare di ciascuno, la quale diviene

cosl la sola ed unica autorita. II Protestantesimo con Lutero

voile la liberty e 1'indipendenza dalla Chiesa cattolica e dal

romano Pontefice, cioe dal vero custode ed interprete della

Sacra Scrittura, e dovette percio affermare che tutto in essa

era chiaro e non bisognevole d'interpretazione, ci6 ch'6 falso

e contrario al fatto. Ed in vero, se tutto fosse chiaro nella

Bibbia, come si spiegherebbe la diversita di tante interpre-

tazioni e la discordia delle opinioni sopra un medesimo te-

sto? donde dipenderebberolevariazioni infinite delle s6tte pro-

testanti? perch6 ne' sistemi filosofici de' razionalisti si scorge

la stessa variety e stranezza intrinseca, che nelle interpre-

tazioni della Sacra Scrittura? E qui si noti il processo cro-

nologico e storico dell'errore,
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Lutero e Calvino ammisero e difesero 1'ispirazione divina

del Vecchio e Nuovo Testamento, 1'uno esigendo ne' suoi se-

guaci la fede cieca nell'ispirazione come uo istinto dell'anima

cui non si potesse resistere, e della stessa natura degli as-

siomi cio6 evidente, come tre e sette fanno dieci, verita che

non si puo provare n& negare. L'altro, il quale chiamava

canaglia quelli che gli domandavano come conoscesse 1'ori-

gine divina della Scrittura, rispondeva : Come distinguiamo

noi le tenebre dalla luce, e il nero dal bianco ? II sentimento

che abbiamo dell'ispirazione de' libri santi e cosi irresistibile

come quello della differenza tra il bianco e il nero. Queste
affermazioni pertanto non provano nulla, perciocche senza au-

torita veruna ne intrinseca ne estrinseca. Non intrinseca,

perch6 cotesto sentimento irresistibile, il quale sarebbe sog-

gettivo, non esiste
;
e non estrinseca, quale sarebbe 1'auto-

rita infallibile della Chiesa, da entrambi non ammessa anzi

ripudiata. Lo Strauss, fiero avversario della religione rive-

lata e del cristianesimo, nell'Introduzione alia Vita di Gesu l

,

spiega il fatto della Riforma dichiarando senza tante ambagi,
che la negazione dell'autorita della Bibbia era la conseguenza
necessaria della negazione dell'autorita della Chiesa e il com-

pimento dell'opera di distruzione cominciata da' riformatori.

Cette reaction, tournde d'abord seulement contre I'Eglise

dominante, forma le drame noble mats rapidement terming

de la Reforme; plus tard elle se dirigea vers les documents

bibliques, et, se manifestant au ddbut par les arides tenta-

tives rdvolutionnaires du deisme, elle est arrivee jusqu'auoc

temps les plus modernes par des transformations varies

(1. c.). II dramma che lo Strauss chiama nobile, cioe la ri-

bellione della Riforma contro la Chiesa che allora dominava,
non fu un dramma ispirato dalla ragione, ma daH'orgoglio

e dalla passione, e percio ignobile. Le sue conseguenze si co-

noscono anche al presente, e non fanno punto onore ne alia Ri-

forma ne alia filosofia tedesca da essa germogliata. Lo Strauss,

1

STRAUSS, Vie de Jesus, traduction Littre, t. I, p. 26.
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il quale da il titolo di nobilta alia Riforma, male lo potrebbe

applicare a se stesso e alPopera sua dacch& non altro fece nella

sua vita che combattere il cristianesimo con argomenti con-

traddetti dalla ragione, come la negazione del soprannaturale,

dell'ispirazione, della rivelazione e quella del miracolo. Per

lui al pari che per tutti i razionalisti, 1' impossibility del mi-

racolo 6 la condizione necessaria del razionalismo, senza la

quale esso non puo stare. Ora la possibilita del miracolo e

provata dalla ragione. Quanto piii alto e piu profondo dello

Strauss e de' suoi predecessori e successori, vide Pintelletto

di Galileo Galilei quando scriveva : Perch& procedendo di

pari dal Verbo divino la Scrittura Sacra e la Natura, quella

come dettatura dello Spirito Santo, e questa come osservan-

tissima esecutrice degli ordini di Dio
, conchiudeva, come

dicemmo : Contro la fermezza degli articoli concernenti alia

salute e allo stabilimento della Fede non esser pericolo al-

cuno che possa insorger mai dottrina valida ed efficace 1
.

II fatto ha dimostrato che le dottrine de' razionalisti an-

che a' dl nostri, sono senza valore intrinseco, perche non

appoggiate dalla ragione, e senza efficacia, perch6 la Chiesa

e il vero cristianesimo continua a propagarsi e fiorire, do-

vech6 il protestantesimo razionalista non pu6 nulla offrire

ad un uomo serio, che possa convincerlo della verita della

religione di Gesu Cristo necessaria a conseguire 1'eterna fe-

licita.

XI.

Lo Strauss come PHarnack, come i razionalisti Reima-

rus, Lessing e tanti altri che ricorderemo a suo luogo, non

conobbero che se stessi e le loro idee intorno ad una reli-

gione, la quale per s6 non 6 religione ne rivelata ne degna
d'essere riconosciuta dalPumana ragione. E in effetto, senza

Dio come vi puo essere religione ? E se cotesto Dio dei ra-

1 G. GALILEI, 1. c. p. 38.
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zionalisti non ha nulla che fare con gli uomini, non parlo

loro mai nell' Antico Testamento, non gli ha mai redenti

dalla colpa, non si fece uomo per salvar 1'uomo, restando

Dio, non diede leggi ne costitui una societa con un capo
visibile che facesse le sue veci sulla terra, con autorita

plena e infallibile, tutte cose che noi sappiamo e crediamo

fermamente, laddove per cotesti dottori razionalisti sono fa-

vole e chimere, e mestieri conchiudere che in questa mate-

ria abbiamo a fare con alcuni professori e dottori da una

parte, e con milioni di uomini dall' altra, fra' quali sono

certamente in numero maggiore dottori e professori di dot-

trine affatto contrarie a quelle de' razionalisti. Vi e tutta-

via una differenza fra' primi e i secondi, ed e questa, che

i primi professano sistemi filosofici falsi, e da essi dedu-

cono religioni false, mentre i secondi confutano a dovere i

loro sistemi e fanno servir la ragione a dimostrare la ve-

rita e la necessita della religione rivelata.

Senonche la radice degli errori dello Strauss, si deve ri-

cercare in qualche teorica o sistema filosofico, acciocche si

scopra il nesso fra 1'applicazione della ragione speculativa

e la ragione pratica. Ora e noto ch'egli fu discepolo fedele

di famosi maestri razionalisti, del Baur a Tubinga, dello

Schleieraiacher a Berlino, ma soprattutto studio la filosofia

dell' Hegel, e fece sua 1'opinione stravagante di lui che La

religione cristiana e la filosofia contengono le stesse cose :

la prima solamente sotto la forma d' imagine, la seconda

sotto la forma dell'idea . Chi poi faccia ragione del sistema

dell'Hegel, uno de' piu pazzi sistemi che si fossero fabbri-

cati o inventati in Alemagna, salvo quello non superabile,
del Fichte, intendera di leggeri, a qual grado di frenesia

doveva giungere lo Strauss nella sua disperata guerra con-

tro il cristianesimo e il suo divino autore, sia negando Tau-

tenticita delle Sacre Scritture, e sia mutando in miti i fatti

storici meglio provati. Per conoscere intanto lo stato men-
tale dello Strauss, inventore di nuove teorie, ficchiamo un

po' lo sguardo nel cervello dell'Hegel.
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XII.

L'Hegel, come tutti i razionalisti, 6 costretto di rica-

vare ogni cosa dal fondo della ragione, quel che c'6 e quel

che non ci puo essere. Di che segue aver lui bruttamente

confuso e mescolato insieme quanto vi ha di piii diverse e

distinto, cio& 1'ordine ideale e il reale. Prende il principio

e le mosse dall' idea, la quale non 6 in nessuno oggetto e

non appartiene a verun soggetto, il che in buon toscano si

direbbe una idea senza babbo n6 mamma. Questa sua

idea concepita in forza di astrazione senza oggetto e senza

soggetto, e da lui confusa con la realta oggettiva, e questa

con T ente assoluto, il quale dev' essere il principio e la

causa dell'altre cose. Senonch6 da siffatte premesse insussi-

stenti e fantastiche, forza e che derivino due assurdi. II

primo si 6 che 1' ente reale sia tratto fuori dall' ideale : il

secondo 6 di ridurre Dio ad una astrazione, o piuttosto alia

realta medesima degli enti finiti, in quanto che, non tenuto

conto di limiti, si pensano assolutamente come una sola

cosa. E cosi si cade neir ateismo ovvero nel panteismo *.

Ed in vero, il fondamento della filosofla dell' Hegel sta in

questo assioma : la realta vera non 6 contenuta se non nel

concetto puro, e il concetto puro soltanto 6 la vera realta.

Laonde 1' idea, secondo lui, dopochk si 6 liberata da ogni

oggetto e soggetto determinate, ci da 1'ente assoluto ed in-

finito, fuori del quale non v' 6 nulla. Dopo le quali cose si

fa manifesto quanto sien gravi i torti che da' razionalisti

filosofi si fanno alia ragione umana, pur d' indurla a favo-

rire le strane loro opinioni contro la religione.

Quello che intanto non puo negarsi 6 la costante succes-

sione de' sistemi filosofici tedeschi, T uno piu radicale del-

1'altro, dal trascendentalismo ideale del Kant, al soggettivi-

smo epicureo del Feuerbach, discepolo anch'esso delTHegel.

1 Cfr. M. LIBERATORS, Instit. Philosoph. Vol. Ill, p. 214.
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II Feuerbach (1804-1872) autore dell' Opere, Das Wesen

des Christenthums, 1841 Das Wesen der Religion, 1843,

paragonando il sistema dell'Hegel al Vecchio Testamento della

filosofia, delibero di apportarne egli il Vangelo. II filosofo del-

1'Idea, dice il Feuerbach, uso linguaggio equivoco allorche

tratto della religione. La pretesa identita dell'essere umano

con 1'essere divino, non esiste, si bene Tidentita dell'essere

umano seco stesso. L'uomo e Dio; ma 1'uomo e cio ch'esso

mangia : Was der Mensch isst, das ist er. Questo concetto

e cosi espresso piu chiaramente da Max Stirner, un filosofo

poco appassionato dell' idea hegeliana e solo curante della

felicita del proprio corpo : Nulla v'e di reale sopra la terra,

se non io e gli alimenti che mi nutrono. Ancora piu espli-

cito e il linguaggio del medesimo quando scrive: Di tutti

gli uomiai colui ch' io conosco e che amo piu, son io. L/io

e tutto il mio catechisnio. Io fo quel che voglio e che mi

piace *. L'Idea dell'Hegel e assurda e pero non esiste, non

potendo esistere un'idea che non e data da verun oggetto,

che non e una visione o rappresentazione deirintelletto, che

non ha soggetto cioe nessun intelletto, dal quale si raccolga
con operazione sua propria. Lo Stirner, al contrario, cercando

qualcosa di reale e di sensibile, trovo subito il suo corpo e

il padrone del corpo cio 1' io e gli alimenti che devono nu-

trire il corpo. Cose tutte reali, mentre con 1'Idea deH'Hegel
non si ottien nulla, perciocche essa, come dicemmo, non puo
formarsi da intelletto umauo, e il corpo umano non ha bisogno

per essere nutrito, di cibarsi d'idee impossibili ed assurde.

Vero e che Io Stirner non penso solamente al suo io pratico,

ne dedusse conseguenze che riguardavano il suo corpo, ma
dall'Idea deH'Hegel ch'egli chiaina non sincero e d'un lin-

guaggio equivoco in materia di religione, passo piii oltre e

1 MAX STIRNER, Der Einzige und sein Eigenthum LICHTENBERGER.
Hist, des idtes religieuses en Allemagne, T. Ill, p. 77. Cfr. VIGOUROUX,
Le Rationalisms biblique en Allemagne, nell' Opera La Bible et les de-

cum-ertes modernes, T. I, p. 74 75.
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dichiaro essere la religione una pericolosa illusione; il cri-

stianesimo trasportar 1'uomo e le sue affezioni nel cielo, cio6

nel paese delle chimere
;

il concetto cristiano dello Stato

doversi bandire con tutta la schiatta ipocrita e servile de ?

teo-

logi, e non d'altro tener conto se non di cio che e, del corpo

deH'uomo (1. c.) \

Nel razionalismo dello Stirner la ragione e messa da parte,

e se vi e ricordata per indiretto, e per accusare la mancanza

di essa nel sistema ideale deH'Hegel, sistema dichiarato falso

perche 1'identita asserita da lui non e fondata nella ragione

ma del tutto arbitraria e fantastica. Abbiamo cosi due filosofi

del primo cerchio in razionalismo, lo Strauss e 1'Hegel, con-

vinti di lesa ragione ne ;

loro sistemi e nelle applicazioni pra-

tiche alia religione. Avvisiamo nondimeno doversi dar la

palma meritata di eccellenza fra tutti i filosofi razionalisti,

al Fichte per la sincerita onde significa il naufragio della

sua ragione e il piu scoraggiante scetticismo in che traboc-

cano gl' idealist! trascendentali, seguaci del Kant, detto il

Superuomo, di cui toccheremo appresso.

xni.

II Fichte parte dal principio dell' 20 puro, dalla cui libera

azione sono create tutte le cose. Ma che cosa & 1'io puro?
Un'astrazione della mente che ritorna sopra se stessa. Come

poi si faccia questa astrazione dove non interviene ne Toggetto

intorno al quale si eserciti, ne il soggetto che la eserciti, non

lo sa neppure il Fichte, mereecche oggetto e soggetto son da

lui tolti di mezzo, perche appartengono Tuno e 1'altro all'espe-

rienza. Dunque la stessa astrazione in cui si fonda il sistema,

non esiste. D'altra parte, come tutte le rappresentazioni do-

vrebbero aver per causa Tatto della volonta, e questa sup-

pone Toggetto verso il quale 6 tratta, se manca Toggetto

previo della rappresentazione, manca 1'atto altresl della vo-

1 Lo Stirner piu tardi si convert! al Cattolicismo.
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lonta, essendo vero die ignoti nulla cupido. Con queste pre-

messe si va direttamente al panteismo soggettivo e alFidea-

lismo puro, perciocche il soggetto pensante o Tattivita della

coscienza individuale e cosfcituita come Tunica cosa vera-

mente sussistente e soggetta a tutti gli altri oggetti come a

proprie affezioni determinate, di guisa che il mondo, Dio e

lo stesso soggetto pensante si rivolgono e mutano in un giuoco

e in uno spettacolo ideale 4
. Che il sistema poi del Fichte

conduca al nichilismo piu desolante, si puo chiaramente ve-

dere dalle conclusion]', alle quali fu condotto lo stesso filosofo

e furono da lui cosi espresse : L'etre n'est pas. Moi-meme

je ne suis pas... Autour de moi la realitd s'est transfor/tide

en un songe bizarre, sans qu'il y ait une vie reelle a re-

ver, un esprit pour en rever ; ou un songe oh ce songe

lui-mgme se trouve etre reve. Et en effet, ce songe c'est

V intuition. Et la pensee, la pensee ! que je considerais

comme mon attribut le plus noble, comme le but de ma
vie, ou je croyais trouver la source meme de toute rdalite,

la pense'e, c'est le songe de ce songe *.

Non facciamo qui riflessioni ma le riserviamo per piu

oltre quando avremo fatti conoscere gli altri filosofi e il piu

grande di tutti, il Superuomo, Kant. La ragione intanto,

nonch6 abbia patito nulla nel suo essere per le pazzie intel-

lettuali del Fichte, resta incolume e compatisce i filosofi che

piu o manco esplicitamente, ci si danno per sognatori, non per

ragionatori. Merita tuttavia d'essere compreso fra la schiera

csrtamente non molto nobile ma famosa, de' filosofi raziona-

listi, lo Schelling, il quale ci fa sapere cose da noi ignorate

e a lui solo, a quel che pare, notissime, cio6 che 1'intuizione

intellettuale ci eleva a contemplar Tassoluto senza che la

coscienza ne abbia sentore alcuno, tuttoche questa intuizione

sia sempre in noi e 1'animo con ogni diligenza procuri di

1 Cfr. LIBERATORS, o. c. p. 212.

2 Destination de I'homme de FICHTE, trad, de I'allemand par BAR-
C:ION DE PENHOEN. La Science.
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rintracciarla. Aggiungi che cotesta intuizione sia in noi la

primaria, anzi la massima, come quella che ci porge la ra-

gione onde in essa e per essa venir in cognizione di tutte

le altre cose. Donde vien fuori una nozione deirassoluto ch'e

qualcosa d ; indeterminate e di assurdo, come gia notava

r Hamilton: L' intuizione dell'assoluto, dello Schelling, e

senza dubbio il prodotto d'una astrazione arbitraria, d' una

imaginazione che inganna se stessa. Per ottenere questo punto
dell' indifferenza assoluta per via dell'astrazione, si distrugge

il soggetto e 1'oggetto della coscienza. Che resta? Nulla. Cosi

si da una ipostasi a zero, gli si conferisce il nome di asso-

luto e non si contempla intanto se non la privazione as-

soluta '. ))

Finora si e da noi data a conoscere la schiera de' filosofi

razionalisti che tentarono di ricavar dall'idea e da un ordine

ideale a priori, 1'ordine reale, il mondo, Dio, 1'io e tutte le

altre cose, senza saputa della coscienza e della ragione, la

quale non puo rioonoscere in siffatte teoriche 1'opera sua

perche in esse si disconoscono i suoi principii natural!, cioe

che non si da effetto senza la sua causa proporzionata, che

1'idea si deve astrarre dall'oggetto reale per un atto proprio

deir intelletto e che non puo sfuggire alia coscienza. Di che

T idealismo dell' Hegel, del Fichte e dello Schelling, anziche

ammaestrarci sulla vera origine delle idee, ci mena al pan-

teismo e al nichilismo. E se egli e cosi, 1'ordine dell'umana

conoscenza naturale e sconvolto di qualita che non vi puo
essere nemmeno una religione naturale perch6 non v'e Dio.

II Dio, infatti, de' razionalisti e una creazione, la quale pro-

cede da una astrazione cui non risponde nulla di reale. Come

dunque si potrebbe accettare da filosofi cattolici una discus -

sione sopra la religione rivelata o intorno al soprannaturale,
con filosofi razionalisti senza principii di vera scienza e di

naturale filosofia?

1 W. HAMILTON, Fragments de Philosophic, trad, da M. L. PEISSE,

Philosophie de I'absolu. COUSIN SCHELLING.
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lo ho sempre avvisato non esser cosa savia ne prudente,

disputare con razionalisti o rispondere a cio die essi scri-

vono di religione, senza chieder prima qual filosofia profes-

sino. E poich6 questa, d'ordinario, non 6 altra dall'insegnata

nelle Universita tedesche, cio6 dire alcuna delle accennate

piu sopra, io lascerei da parte la Bibbia e tutte le question!

che intorno ad essa si agitano, e mi restringerei a notar le

magagne della dialettica razionalista, le asserzioni gratuite,

le supposizioni false, la facile baldanza di interpretare le in-

tenzioni e dare agli autori sacri quelle che fanno comodo

alTopinione del razionalista. In costui poi si deve prima d'ogni

altra cosa, cercar 1'uomo che ragiona, che fa buon uso delle

umaue facolta concesseci da Dio per Tacquisto della verita,

Se dunque si ha a fare con uno della scuola idealista, ovvero

del gusto dello Stirner, per il quale 1'uomo 6 cio ch'egli mangia,
non v'6 luogo a seria discussione. Per siffatta gente la ra-

gione tace, e non resta che raccomandarla alia pieta e cle-

menza divina.

XIV.

Fin qui abbiamo ricordati i filosofi della scuola idealista

imitatori e seguaci della scuola del magno filosofo di Ko-

nisberga, salutato col titolo di tiuperuomo e Topera sua fatta

segno ad infiniti comment! e studii piu o meno degni d'essere

ricordati per merito di oscurita filosofica. Noi tuttavia sti-

miamo piii profittevole al nostro scopo mettere in chiaro il

sistema trascendentale del Kant, donde si parra manifesto se

il titolo di Superuomo gli sia stato appiccato ad onore ovvero

ad ignobile canzonatura. Quel super, in verita, mal si con-

viene all'uomo che si e dimostrato nelle sue speculazioni filo-

sofiche meno che uomo, Subteruomo, tanto 6 cospicuo il pre-

dominio deirimaginazione sulla ragione nel suo sistema. E
d'altra parte, noi non conosciamo sopra 1'uomo se non 1'an-

gelo, in quanto sostanza spirituale separata e incorporea. Ma

d'angeli 6 doppia specie, e se al Kant si vuol dare il titolo
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di Superuomo, gli si dia pure, a patto per6 che si associi

agli angeli delle tenebre per la sorniglianza che passa tra

1'oscurita della sua filosofia e 1'opera tenebrosa degli angeli

ribelli.

II trascendentalismo ideale del Kant fu ed 6 tuttora discusso

e spiegato a gara da filosofi d'ogni paese: ha difensori e

confutatori convinti, ma, in generale, trova ne' primi de' mo-

dificatori piii o meno discreti, laddove i secondi lo rigettano

tutto e in ciascuna sua parte. Noi siamo con costoro e ci

piace seguire uno de' piu profondi ed acuti filosofi del tempo

nostro, il Liberatore che ne da questa sintesi. II sistema del

Kant e assurdo sia che si consider! nel principio da cui parte,

sia nel processo che segue e sia nel termine al quale con-

duce. In quanto al principio il Kant si contraddice perche

presuppostosi u.n metodo a priori, per il quale viene esclusa

del tutto 1'esperienza, suppone poi il soggetto e 1'oggetto che

influiscono nella conoscenza, cio che egli non poteva dedurre

se non dalla esperienza. Nel processo del sistema si ha 1'as-

surdo di confondere ed ora distinguere la coscienza e la sen-

sibilita (facolta organica che non puo riguardare se non 11

concrete e il singolare), e a questa sensibilita si attribuiscono

le rappresentazioni astratte del tempo e dello spazio ;
di per-

vertire cio che e proprio dell' intelligenza e della ragione,

alle quali non altro si concede che la sintesi solamente delle

forme che scaturiscono dall'animo, dichiarandole semplice-

mente soggettive, mentre in effetto esse sono oggettive come

quelle che riferiscono qualche cosa di reale e che si possono

spiegare per 1'astrazione de' sensi. Se fmalmente si riguardi

il sistema nel suo termine, 1'assurdo e manifesto perch6 esso

ci mena al piu insensato scetticismo. Imperocche non solo

ci nega la conoscenza delle cose, le quali sono sopra il senso,

ma alle stesse percezioni sensibili altresl nega 1'oggettivita,

rilegando fra i meri fenomeni anche il soggetto pensante

medesimo. Cosi il Kant rendendo impossibile ogni certezza

e verita deH'umana conoscenza, si merito il nome di Super-

uomo e di sommo filosofo, mentre in quel che fece non v'e
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tanto che basti per riconoscervi Fuomo, un essere cio& ra-

gionevole come tutti gli altri uomini, ne' quali la ragione

sia sana.

Si dira forse che il nostro giudizio contrasta con quello dei

tanti ammiratori, seguaci, discepoli e imitatori del Kant;
e noi lo concediamo massimamente perch6 ne' discepoli ri-

conosciamo le fattezze del maestro e non ci fa meraviglia che

la radice della mala pianta kantiana, abbia menato i mali

frutti che si dovevano aspettare. Agli ammiratori poi che

celebrano il Kant qual Superuomo per aver saputo fab-

bricar un sistema filosofico cosi complicato, ma per noi cosl

contrario alia natura e alle operazioni dell'intelletto umano,

rispondiamo che bonum ex Integra causa, e nel sistema kan-

tiano si puo dire che prevale la fantasia sull' intelletto, e

Tignoranza della natura della conoscenza umana sulla realta.

Per la qual cosa, nonche ammirar Fopera del filosofo, noi la

reputiamo totalmente sbagliata perch6 assurda. Sappiamo

pertanto che a soddisfazione delle patite disdette si suole

magnificar la grandezza dell' ingegno di siffatti superuomini,
come se un ingegno si possa dir grande perch6 ha saputo

crear grandi errori e sostenerli con piu grandi spropositi. La
vera grandezza dell' ingegno in qualsivoglia genere d'arte

e di scienza, consiste nell'aver eccellentemente intesa e ri-

tratta la verita della natura sia materiale e sia intelligibile.



LA BADIA DI GROTTAFERRATA

ED IL SUO NONO CENTBNAFIO

La badia di Grottaferrata fino dalle sue prime origini, celebro

i divini uffici secondo il rito greco. I suoi fondatori erano venuti

dalla Calabria, dove la coltura bizantina, stabilitasi cola sin dal se-

colo VII, avea seco importato il rito greco, special mente in seguito

airimmigrazione dei Basiliani dell'Oriente. Con 1'andar del tempo
lie profittarono i Bdsileis ed i patriarch! di Bisanzio per riven-

dicare la supremazia religiosa e civile sulle Calabrie, e combattervi

1'influenza e i dritti incontrastati della sede romana sulle province

ecclesiastichc delTItalia meridionale. Nel 968 NiceforoFocassanzio-

nava con legge la sostituzione arbitraria del rito greco al rito latino

in tutte le chiese della Calabria 1

,
ed il patriarca Poliuto, secon-

dando le mire politiche del suo sovrano, arrogavasi il diritto di

consacrare i vescovi delle eparchie calabresi, ed in tal guisa tentava

di sottrarli all'autorita della sede apostolica
2

. Bisanzio che durante

il periodo luttuosissimo degl' iconoclasti si era provata a gettare

nel suolo italiano i germi di si funesta e grossolana eresia, affine

di consolidare la sua vacillante autorita nei feudi dell'Italia meri-

dionale, non lasciava intentato alcun mezzo per eeparare dalla

Chiesa romana la Sicilia, la Calabria e le Puglie ed aggiogarle
allo scisma orientale. Ma 1'accorta vigilanza dei Sovrani Pontefici,

1

LEBEDEV, OtcherUi vnutrennei istorii vizantUsko vostotchnoi tzerkvi

v. IX-XIviekakh (Saggio sulla storia interiore della Chiesa bizantino -orien-

tale nei secoli IX-XI), Mosca, 1902, p. 269. Lenormant, La Grande Grdce.

vol. I, p. 362.
*

Seripsit itaque Polyeuctos Coistantinopolitanus Patriarca privilegium

Hydruntino episcopo, quatenus sua auctoritate habeat liceatiam episcopos
consecrandi in Acirentila, Turcico, Gravina, Maceria, Tricarico, qui ad con-

secrationem domini Apostolici pertinere videntur... N cephorus cum omnibus

ecclesiis homo sit impius, liv^ore quo in nos abundat, Constantinopolitano

patriarchae praecepit, ut Hydrontinam Ecclesiam in archiepiscopatus hono-

rem dilatet, nee permittat in ornni Apulia seu Calabria latine amplius, sed

graece divina mysteriacelebrare. Legatio Luitprandi, MIGNE, P. L.,CXXXVI,
col. 931. HERGENROTHER, P/iotius, Patriarch, von Constantinopel, Regensburg,

1867, vol. II, p. 461.

1904, vol. 2, fasc. 1296. 44 9 giugno 1904.
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ed il buon senso italiano resero vani siffatti tentativi, ed alle de-

solate province della bassa Italia risparmiarono i danni delle

dissension! religiose
4

.

Nilo ed i suoi discepoli, educati al culto ed aH'amore delle

tradizioni letterarie bizantine, in un secolo in cui i Greci non a

torto tacciavano di barbaric e d'ignoranza 1'Occidente, serbarono

un tenace affetto verso il rito greco, e L'idioma materno 2
. II bio-

grafo di S. Nilo chiama i monaci greci di S. Agata suoi fratelli

e rampolli della medesima stirpe
3

;
il Latino e per loro un idioma

straniero, il Tascolo un asilo lontano dal patrio suolo 4
. A S. Adal-

berto di Praga che visitollo nel priorato di Vallelucio, Nilo mostra

la Candida barba fluente, ed il suo abito monastico, avvertendolo

ch'egli non e latino ma greco
5

. La colonia monastica che da Ser-

peri mosse alia volta di Grottaferrata era composta di monaci

della Calabria bizantina, i quali sulla tomba del loro maestro non

vollero cambiare gli armoniosi ritmi dei loro inni liturgici. Ed i

Rornani Pontefici, lungi dall'imitare il rigoroso esclusivismo poli-

tico dei Bizantini, che alia Chiesa roinana rinfacciavano di adoprare
nella liturgia un idioma barbaro 6

,
tutelarono il rito greco alle porte

dell'eterna citta, e non ricorsero a pressioni o violenze per indurre

i Basiliani di Grottaferrata ad abbracciare ii rito latino.

Nella prima meta del secolo XII Anselmo di Havelberg in

Sassonia 7 nei suoi dialoghi o Conferenze con Nechita 8 arcivescovo

di Nicomedia citava 1'esempio dei monaci di Grottaferrata che

per benigna concessione della Santa Sede serbavano il rito greco
in terra latina, e con pane fermentato celebravano il sacrifizio

1

Theoph. Chron., MIGNE, P. G., CVIII, col. 824 828; ZONARAS, Annal.,

MJGNE, CXXXIV, col. 1324-1325.
2
MINASI, Le chiese di Calabria dal quinto al duodecimo secolo, Napoli,.

1896, p. 47-60.
3
Movaanqptcv 6Xya)v dSsA'-pwv ojjio^uXcov. MIGNE, P. G. CXX, col. 157.

4 'Ev iepa)Y?-&)3aois xai gsv^j yai1fl- Ib
, CXXVII, col. 4.

5 Ut iste habitus et barbae pili testantur, non indigena sed homo
graecus sum. De Sancto Adalberto Pragensi episcopo, Canisius. The-

saurus Monumentorum sive Lectiones Antiquae, ed. Basnage, Antuerpiae,.

1725, vol. Ill, p. I, p. 51, 61.
6
MANSI, Sacrorum Conciliorum Collectio, t. XV, col. 191.

7
HURTER, Njmenclator litterarius, vol. IV, Wiirtzburg, 1809, col. 81-82.

8

Niceta, secondo il LEQUIEN, Oriens christianus, t. I, col. 5.95.



ED IL SUO NONO CENTENARIO 691

della messa *. Ed appunto percbe di rito greco, Nicola II, ab-

bate di Grottaferrata, era investito da Urbano II (1088-1099) deila

missione di recarsi a Bisanzio per sopire la controversia degli

azzimi, risorta sotto il regno dell'irnperatore Alessio Cotuneno 2
.

L' imperatore lo accolse con grandi onori, e riuni un sinodo per
discutere la divergenza iiturgica sul sacrificio eucaristico tra Greci

e Latini 3
. Ma le passioni politiche, e 1'orgoglio indomito del clero

del popolo di. Bisanzio non piegaronsi mai al peso degli argo-
menti ed alia forza della logica. A riguardo degli azzimi, come

per rispetto alia processione dello Spirito Santo, i Bizantini conti-

nuarono a lanciare anaterai contro la Chiesa Romana, ed a far

prova di quell'odio che sotto Michele Cerulario li avea spinti

alPeccesso di calpestare come impure le ostie consacrate dai Latini 4
.

*
* *

II rito greco, come abbiamo detto, non venne mai ripudiato

dai monaci di Grottaferrata. Nondimeno, circostanze indipendenti

1 Etiam intra muros amplissimae Romae, apui beatum Caesarium,

congregatio monachorum graecorum usque hodie est, et foris muros via

Latina in territorio romano, in loco qui dicitur crypta ferrea, est alia con-

gregatio similiter monachorum graecorum, qui adhuc, sicut vere comper-
tum habeo, fermentatum offerunt. MIGNE, P. L., CLXXXVIII, col 1230.

9- Missis ante paucos dies, id est, statim post suam in pontiflcatus

electionem, legatis Nicolao abbate Cryptae Ferratae, et Rogerio diarsono,

paterna increpatione commonuerat (Alexium Comnenum) quod in provinciis

sibi subjectis, latino sacerdote abjectis azymis, in pane fermentato sacri-

ficare cogeret . Vita B. Urbani Papae, MIGXE, P. L., CLI, col. 37
3 Idem apostolicus Urbanus ante paucos dies Alexium imperatorem

Constantinopoli, tamen per Nicolaum abbatem Cryptae Ferratae, et Roge-
rium DIaconum convenient paterna increpatione commonuerat, quod Chri-

stianis Latinis qui in sua provincia morabantur, azymo immolari interdi-

ceret, praeeipiens in sacrificiis more graecorum fermentato uti, quod nostra

religio omnino non habet. Imperator vero, increpationem eius humiliter

8uscipien, invitat eum per eosdem leg-atos chartulis aureis litteris scriptis,

nt veniens cum eruditis catholice viris latinis, Constantinopoli ccncilio con-

gregato, disputatio fieret inter graecos et latinos, ut communi definitione

in ecclesia Dei, illud scinderetur quod Graeci fermentato, Latini vero azymo
immolabant unaque Ecclesia, Dei unum morem teneret, dicens se libenter

catholicae discussioni assentire; et quod autenticis sententiis, praesentibus

Graecis, et latinis aasentire definiretur, sive azymo, sive fermentato immo-

landum esset, se deinceps observare velle. MURATORI, Rerum Italicarum

scriptores, t. V. Milano, 1724, p. 594 (MALATERRA, Hi&toria Sicula, lib. IV,

c. XIII). RODOTA, Storia del rito gr<.co in Italia, vol. 1, p. 326; t. II, p. 186.
4
HEFELK, Conciltengeschickte, vol. IV, p. 727.
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dalla loro volonta, li persuasero a concession! verso il rito latino le

quali corruppero la natia purezza del rito greco. Ne abbiauio una

prova nel tipico
1 della badia, docurnerito preziosissimo cheiBasiliani

serbano con gelosa cura, e con savio divisamento si propongono
di dare alia luce per I'incremento della storia della liturgia italo-

greca. II codice del Tipico porta il seguente titolo prolisso: Si-

nassario, col favore di Dio, o Tipico canonario, il quale comprende
I'ordinario ecclesiastico deWanno intiero, sia per la salmodia, sia

per gV inni e le lezioni, e indica in quali giorni ci asteniamo dal

consueti lavori, ed in quali giorni facciamo le prostrazioni. Com-

prende anche altre notizie utilissime per le cerimonie ecclesiastiche.

Nell' anno della creazione del mondo 6808, e dell'Incarnazione 1300,

Indizione XIII, per ordine del piissimo Padre D. Blasio II, ab-

bate dell' insigne monastero della Santissiina Madre di Dio, detto

di Grottaferrata, questo Tipico derivante dall'antico tipico com-

posto dal nostro Santo Padre Bartolomeo il gioiane di Rossano

fu rinnovato 2
.

Chi e 1'autore di questo insigne monumento liturgico?... II

Dmitrievsky deH'accademia ecclesiastica di Kiev io attribuisce a

Blasio II, e trovandovi delle preghiere, dei riti liturgici della Chiesa

latina, lo considera come di meschinissimo valore, e giunge sinanco

a dire che si potrebbe ignorare senza detrimento per la storia

delle vicende del rito greco
3

. II P. Toscani a sua volta strenua-

mente difende la tradizione di Grottaferrata che il tipico attribuisce

a S. Bartolomeo di Rossano. Egli confessa che la vita del santo

scritta dall'abbate Luca non contiene la menorna allusione al ti-

pico ed al suo autore, cio che in verita sembra strano. Ma la ra-

gione di questo silenzio deve ricercarsi nello scopo che proponeasi

1'agiografo di Grottaferrata. II suo disegno era di narrare breve-

mente le gesta di S. B^rtolomeo, e di proposito si astenne dal

mentovare il codice di inonastica disciplina che il santo aveva la-

sciato in retaggio ai suoi religiosi.

1
II tipico (xtmxdv) nello stile bizantino vuol dire ordinato, prescritto

e si riferisce a pi^XEov sottinteso. E un foroiulario che contiene 1'ordine

delle cerimonie religiose da compiersi in un monastero, o in una diocesi.

CLUGNBT, Diction naire grecfrancais des noms liturgiques en usage dans

I'Eglise grecque, Parigi, 1895, p. 155-156.
1

ROCCHI, De coenobio cryptoferratensi, p. 52.
3
Opisanie liturghitckesliikh rukopisei (Descrizione dei manoscritti li-

turgici), vol. I, TuKixi, Kiev, 1895, p. CXXKV-CXXXVHI.
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S. Bartoloraeo e appellate secondo fondatore della badia.

Un epiteto si glorioso non indica forse con sufficients chiarezza

che la posterita voile col medesimo riconoscere in lui il legislatore

di Grottaferrata?... Fuor di dubbio 1'abbate Blasio introdusse delle

mutazioni e delle aggiunte nel tipico: ina egli ne serbo intatta la

parte primitiva, e lo modifier) senza alterarne la sostanza !
. II tipico

di Grottaferrata ri produce nella sua integrita e nella sua purezza

nativa la liturgia italo-greca del secolo IX 2
.

A parer nostro Terudito russo ed il valentissimo Basiliano pec-

cano entrambi, 1'uno per soverchio ottimismo, Taltro per 1'eccesso

contrario. Come sempre, egli e mestieri prendere una via di mezzo

per conseguire il vero. Anzi tutto ci sembra esagerata 1' ipotesi

del Draitrievsky, che di molto ritarda la composizione del tipico,

dandone la paternita a Biagio II. Basta leggerne il titolo nell'ori-

ginale greco per convincersi cbe Biagio non die alia luce un la-

voro onginale. Egli rinnovb il codice monastico edito, com-

posto da Bartolomeo di Rossano, discepolo prediletto di S. Nilo,

erede delle sue virtu e dei suoi ideali monastic! 3
. Ed anche il ter-

mine di comporre deve intendersi a parer nostro in un senso ri-

stretto.

Ci sembra difficile di ammettere che il Santo dettasse di sana

pianta un nuovo tipico per la sua badia. II silenzio del suo bio-

grafo, checche ne dica il P. Toscani, e una prova fortissima in

favore del nostro asserto. II monaco Franco che secondo la leg-

genda, dopo la morte del santo ebbe la gioia di contemplare la

sua gloria nel cielo, intese dalle sue labbra queste parole : Ri-

torna al monastero e di' ai tuoi fratelli di perseverare nelle tra-

dizioni che io diedi loro 4
.

1 Affirmare non dubito quasdam innovationes seu mutationes a Blasio

inductas in typicum fuisse. At idem contendo easdem mutationes nedum
dici non posse substantiates, quia immo fuisse levissimas. Ad typiea
G-raecorum ac praesertim ad typicum Cryptaferratense S. B. abbatis ani-

madversiones, Roma, 1864, p. 11-12.
8

Typicum S. Bartholomaei quale nunc habemus, veram rationem

prae se fert officii ordinandi, IX saltern saeculo apud Graecos in Italia et

Magna Graecia. lb., p. 39.
3 TOTUXOV xavwvdpiov, OTisp dvaxaoviaGyj d;io toO TiaXatoo TUTIIXOU TOO

TUTco0dvcos 7tl TOO HaTpog ^JJJLWV Bap0oXo|j,atou TOU vsou TouataviTdu. DMI-

TRIEVSKY, p. CXXX.
*
'UTteaipscps si? to iJiovaaT^piov, yai sius Toig dcosXcpoig s[i|j,vs(,v ift ~apa6ast

-/} TiapsScoxa auTot. MIGNE, P. G., CXXVII, col. 497.
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II monaco basiliano Pancrazio parlando degli scritfci del Santo,

nel suo panegirico e nei suoi inni non cita il Tipico
J
. II si-

lenzio, sia di Luca, biografo di S. Bartolomeo, sia di Pancrazio

e un argomento che non suffraga 1' ipotesi del P. Toscani. Ci sem-

bra piu conforme al vero 1'asserire che S. Bartolomeo abbia adot-

tato il tipico di S. Teodoro Studita, generalmente in uso presso

i monaci italo-greci, introducendovi pero delle modificazioni per

adattarlo alle esigenze locali. Con 1'andar del tempo, i basiliani

di Grottaferrata subirono 1' influsso del rito latino, sovratutto per

la loro lontananza da quei centri della Calabria nei quali il greco
idioma era la lingua ufficiale. Biagio II stabili che s'inserissero

nel tipico le preci liturgiche o riti latini che si erano infiltrati

nel monastero, altri forse ne aggiunse, e percio non gli si attri-

buisce di averlo composto, ma semplicemente rinnovellato. L'in-

flusso latino si rivela nei termini liturgici, presi di sana pianta
dall' idioma latino e grecizzati, per es. TrXou^aXov, xafircava, [xav-

TsXXcov ecc., dall' inserzione nel tipico di uffici latini, per es. quello

del Corpus Domini 2
,

e da pratiche liturgiche latine per es. 1'ot-

tava dei santi, la cooperazione del suddiacono alia messa ed altre.

II tipico ci fornisce gli elemeriti per conoscere la vita e le

usanze ed il fervore ascetico dei basiliani di Grottaferrata. La re-

gola di S. Basilio, a tenor della quale la vita s' impernia sulla

preghiera, sui lavoro e sulTausterita, era osservata rigorosamente
3

.

I divini afficii si celebravano tutti i giorni, ed il canto dei salmi

si alternava con quelle solenni prostrazioni che i Greci appellano

{JteiavoLai {jteyaXai. Durante la quaresima la salncodia prendeva pa-
recchie ore al giorno, e nella settimana santa, come tuttora si usa

fra i monaci del monte Atos, la notte intiera era consacrata al canto

dei divini uffici. L'ansterifca vi fiori per lunghi anni. Frequenti
erano i digiuni : 1'astinenza perpetua delle carni si osservava an-

che nelle piu grandi solennita. II tipico ci serba memoria delle

pietanze che si passavano ai religiosi nelle feste di Natale e di

Pasqua, e ci rivela in tal guisa quale e quanta fosse la frugalita

degli asceti di Grottaferrata. Pel Natale il pranzo dei religiosi

1

ROCCHI, Codices cryptenses, p. 140-143.
2 ROCCH T

,
De Coenobio cryptaferratensi, p, 68.

3
MARIN, Les Moines de Constantinople, Parigi, 1897, p. 119-156.
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componevasi di uova sode, benedette dal sacerdote, di nova al

tegame condite con salvia, di una pietanza di erbaggi con cacio

fresco, e di pinocchi (?).
II tutto era inaffiato da un bicchier di

vino misto di cervogia
]

. Per la Pasqua si canta il Xptat6<; avlarrj

(Cristo e risorto), e si benedicono prima le uova, il formaggio, e

la giuncata; poscia si passano le uova condite con la salvia, un

piatto di erbaggi con racio fresco, del miele col latte, e della

cervogia
2

. Si astenevano da latticini durante la grande Quaresiraa,

la Quaresima dell'Avvento, ed i quindici giorni che precedono la

festa dell'Assunzione (in greco detta Dormizione) di Maria SSma.

II vino compariva in tavola solamente nelle grandi solennita 3
.

Lo spirito di uguaglianza era perfetto. L'abbate, tranne il ti-

tolo e le onorificenze -dovute al suo grado, non arrogavasi privi-

legi. Alle salmodie, i monaci aggiungevano il lavoro manuale e

la trascrizione dei codici.

Grottaferrata partecipo al decadimento generale del rito greco

in Italia dopo il secolo XIII. II celebre grammatico Nicola Pe-

rotti, arcivescovo di Siponto, che per incarico del cardinale Bes-

sarione, primo abbate commendatario di Grottaferrata, visito la

badia, la forni di moiti paramenti sacri latini, ed anche di cinque

ordigni per la confezione delle ostie 4
. Secondo Benedetto XIV,

il cardinale Bessarione, che greco di origine avrebbe dovuto pro-

teggnre il rito greco nell
1

inclita badia, v' introdusse gli azzimi,

ed i paramenti latini, uon serbando nella liturgia che 1' idiorna

greco.

-fl
Ss Asxs[i(3pfou p-TjVog. HapaxX^aiv 5s sxcjasv sv

x-fl xpauEt^' rcpwxov wd
xai uapd xou tspswg i>Xoyy]|iva. EiSouxcog cod TCdXtv [ixd adXpia^ xu

uapa TOI> voaoxofiou 5sSop.va x,al suTps:i!,op.va xai sv T^ tpaTts^
. etxa jxaytpcav jjisxa Xaxocvtov v.ac x^P5 9uptou xai Tuvvouxta.

Kat, xag xsiUTCOfiiva? orco'/aipaalag XYJV xou o'tvoo ai y.r^ xtapsSag (?). Cod.

crypt., T. a. I., F. 49
2

TYJ xopiaxfj xoo Haaxa... Kat 4/aXXovxsg xo Xptaxog dveox'(]

sig XYJV xpaTis^av. xal rcpwxov suXoyouvxat xa (I)a, xd dpxoxupta, xaL xd

ydXaxa, Kat, rcpwxov s^'auxwv ab0^o(Jiv. EiQouxwg SXOJJLEV d)d xuyavca^va

adXpiaig, uapd xou voaoxd[ioo wg s9oug. Elxa oOxwg {Jiayipiav {isxd Xaxdvtov. Ib.

3
ROCCHI, De coenobio etc., p. 88.

4 Ipseautem Beesario cardinalis, ab apostolica sede indultum obtinuit,
ut Monachi praedicti, exemplo Maronitarum et Armenorum, a proprio ritu

non recedentes. in azymis consecrarent, et sacris latinorum vestibus induti,

Graeco tamen idiomate et r^tu missas celebrarent De jurisdictione epi-

scopi Tusculani in clerum et populum territorii abbatiae Cryptae Ferratae,
24 aprile 1747, Bullarium, t. II, Roma, 1747, p. 278.
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II Rodota l ed il Vaast 2

seguono 1'opinione dello Sciommari,
il quale afferma che il pane di cui servivansi i basiliani di Grot-

taferrata nel sacrificio eucaristico, nella sola forma esteriore era

simile alle ostie latine, ma fatto sempre col lievito 3
.

Secondo il Sadov, il Bessarione non sacrifice totalmente il rito

greco, quantunque gli si deve addebitare di non averlo serbato

nella sua integrita
4

. Infatti, in un codice citato dal Bandini, bio-

grafo del Bessarione, chiaramente si legge che il medesimo, con

1'intesa del papa Eugenio IV, stabili che i Basiliani celebrassero

con ostie simili a quelle dei Latini, aggiuntovi pero del lievito :

cum hostia, dummodo in ea fermentum sit permistuin
5

.

La scarsezza di documenti non perniette di infliggere al Bes-

sarione il biasimo di avere alterato vieppiu il rito greco nella

badia di Grottaferrata. La vicinanza di Roma, la forzata conver-

sione al rito latino delle chiese greche delle Calabrie, e la deca-

denza degli studi greci contribuirono ad avvicinare sempre piu

alia liturgia latina i figli di S. Nilo. Giunse un tempo in cni al-

1'infuori dell'idioma, nuila piu restava dell' antica liturgia greca,

e si discusse anche se non fosse piu savio accorgimento adottare

il rito latino, e dare il bando all' ibrida miscela dei due riti. II

P. Giuseppe del Pozzo, eletto nel 1745 abbate generale della

Oongregazione basiliana, scrisse un opuscolo per sostenere la

strana teoria che il rito greco non fosse un antico retaggio del-

1'ordine basiliano, e che per conseguenza dovesse cedere il posto

al rito latino.

Per fortuna Benedetto XIV non presto ascolto alle divaga-
zioni dell'andace basiliano, e voile che la chiesa della badia con-

1
1 basiliani volendo prevenire ogni sorta d'irriverenza verso la Santa

Eucaristia, ottennero la facolta dal Papa Eugenio di variare la sola forma

dell'ost'a con ridurla all'uao dei Latini rotonda e sottile, purche composta
e formata fosse di fermento. Op. cit., vol. II, p. 227.

2 Bessarion fit changer aux Basiliens de Grottaferrata le forme des

v4tements liturgiques, et du pain eucharistique, declarant, qu'a defaut de

pain oblat le pretre consacrerait, comme c'etait deji I'usag-e, chez leg Ba-

siliens de la Poullle et de le Calabre, une hostie de meme forme que celle

des Latins. Le Cardinal Bessarion, Paris, 1878, p. 160.
3
SCIOMMARI, Op. cit., p. 207

; ROCCHI, De Coenobio, p. 88.
4 Vttsarion Nikeiskii, ego dieiatelnost na ferraro florentiisliom soborie

(Bessarione di Nicea, e la sua influenza nel concilio di Firenze), Pietro-

burgo, 1883, p. 270.
3
BANDINI, De Bessarionis vita Commentarius, Migne, P. G., CLXI, col.

XVI-XVII.
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tinuasse ad ufficiarsi in greco, come da secoli costumavasi. Inol-

tre raccomando vivamente ai monaci di applicarsi allo studio del

rito, e dell' idioma greco, e confermo il loro privilegio di can-

tare il vangelo in greco nelle messe pontificali
J

.

Giorni piu lieti sorsero col Pontificate di Leone XIII, il quale,

come Pastore supremo dei popoli, volse il suo genio ed il suo

gran cuore all
1

Oriente per ricondurlo all' unita della Sede Ro-

mana. L' illustre Pontefice, bramoso di mostrare coi fatti quale

e quanta fosse la venerazione della Chiesa romana pei riti orien-

tali, stabili die la badia di Grottaferrata riprendesse nei divini

ufficii e nelle altre funzioni la natia purezza del rito greco.

I Basiliani di S. Nilo con vivissima gioia accolsero 1'oracolo

del Pontefice. Restaurarono la loro veneranda basilica per con-

form-aria alle esigenze della liturgia greca, e il 14 settembre 1882

consecrarono I'aytov prjfjia
o altare e della solenne cerimonia ser-

barono memoria ai pobteri in un'epigrafe greca incisa sul marnio,

e addossata alia parte interna dell' inconostasi 2
. E con tal zelo

si applicarono i benemeriti basiliaui a ristabilire il rito greco
nella sua integrita secondo i desiderii di Leone XIII, che il

prof. Carolides non potea ristarsi daH'ammirare I'uniformita per-

fetta di riti liturgici tra la badia di Grottaferrata ed i piu cele-

brati nionasteri greco ortodossi deH'Oriente 3
. In tal guisa la Chiesa

romana ai partigiani dello scisma orientale appariva come una

madre clrcuniamicta varietatibus. Nella sua divina unita che ab-

braccia tutti i popoli, essa serba inviolate le tradizioni liturgiche

deH'antichita cristiana.

1
... Oportet ut omnem operam studiumque impendatis, quo idem

prraecus ritus, et juxta apostolicae sedis praecepta, atque in generalibus

capitulis et dietis ordinis vestri decreta, deinceps integrum custodiatur...

Opus esse, ut graecae linguae peritiam, non illam quidem levem et exti-

mam, sed illam vero perfectam et omnibus numeris absolutam, ad sanas

candidasque auctorum sententias callendas necessariam ediscatis et com-

paretis, ac proinde, ut in huiusmodi studium graeci idiomatis pro viribus

incumbatis, etiam atque etiam adhortamur et incitamus. 20 aprile 1751,

Bullarium, vol. Ill, Roma 1753, p. 364; vol. II. p. 277-278.
2
ROCCHI, La JBadia di Q-rottaferrata, p. 80.

3 'H tspdc XsiTOUpyk* ^a ^ ^aaa tspoupyta oi> |j,6vov sv T^ XA>]'*txf; yXwao^

TsXeiTai, dXXdc xal xaia Tagiv duoiav y,al duapaXXaxTOV Trpog TVJV xpa/coSoxv /

tacg ovofiaaio-caToctg Movaig TYJg SXXyjvix^g 'AvaToX^g. 'Ap[iovta, Atene, 1901 ;

6-7, p. 241.
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Tutti i riti trovano un asilo nelle sue tende, e la maesta del

latino si sposa ai soavi accenti della cetra greca, per cantare le

lodi dell'Agnello immacolato.

La storia della Basilica e un ricordo insieme dolce e doloroso :

dolce per la bellezza antica, doloroso per le tristi deturpazioni

alle quali essa ando soggetta. Eccone alcuni cenni di storia ar-

tistica.

*
* *

S. Bartolomeo di Rossano rmtriva tin amore vivissimo ed una

fiducia iilimitata per Maria SSma. Nei suoi inni egli moltiplica

i termini piu leggiadri, le piu vaghe metafore, le piu soavi espres-

sioni per esternare il suo tenero affetto. Maria e il suolo bene-

detto nel quale 1'aratro non ha scavato il suo solco, e nondimeno

da questa zolla incolta germoglia la spica che ristora e sazia tutte

le anime, vale a dire il Cristo Gesu 1
: Maria e la Madre di Dio,

il rivo di limpide acque che con perenne virtu vivifica, largisce

il dono deirimmortalita 2
: con piu fiducia il santo invoca il suo

patrocinio nel bollore delle passioni, nel mare tempestoso della

colpa, nella bufera dell'anima, che scossa da terribili lotte, si ab-

bandona talvolta allo scoraggiaraento
3

. Ed il suo amore verso

Maria egli non lo rivela solamente col linguaggio ispirato dei carmi.

Nel recinto della badia di Grottaferrata, pei suoi discepoli e fra-

telli che S. Nilo aveano seguito in terra straniera, egli voile in-

nalzare un tempio sontuoso e dedicarlo alia Madre di Dio. Le ri-

sorse della carita dei fedeli, in quei tempi generosissima per 1'arte

cristiana, affluirono nelle sue mani
;
ed un santuario, che ii bio-

grafo di S. Bartolomeo dice grande e bellissimo, allieto con Pim-

magine venerata di Maria le alture del Tuscolo. II santo 1'orno

di quadri e pitture e lo provvide a dovizia di aurei vasi e di pa-
ramenti e supellettili preziose. Si bello era il tempio, che in breve

divenne famoso anche al di la delle frontiere del Lazio. Pel-

legrini e forestieri recavansi ad ammirarlo, e ad ascoltare la

lenta e grave melodia dei canti greci, che alle porte di Roma in-

yyj &vGEtx6vj, &YV>J, OT<XX.UV pXaoTiqaaoa TOV 5iaTpecpovia TIVGYJV

XpiaTov TOV Kuptov. TOSCANI e COZZA. De Immaculata Deiparae

Conceptione hymnologia graeeorum, Roma, 1862, p. 38.
2
Pel9pov dsi^wvov vdjiaTog, xatPe Qsotoxs, dOava-c^oov ra uspaxa. Ib. p. 50.

3
Aoy!.a[jLU)v \).k TapctTTEt, Ssivov xXoSwviov, ocjiapTiag xet

!
JLO'Cs!' 7iXayc aaxatov,

^aXyj Tcbv -a9a)v auvwGst Tipbg ^TCoyvcoow. Ssa^otva TiapGsvs, xupspvyjaov xal

owoov. Ib. p. 17.



ED IL SUO NONO CENTENAR1O 699

trecciaridosi alle salmodie latine, simbolizzavano Puniversita del

cattolicismo *. II venerando santuario di Grottaferrata subi gli ol-

traggi dolorosi del tempo, e poche meunorie tuttora ci restano della

sua forma primitiva, e dei tesori artistici in esso raccolti. Se Pin-

curia, le barbaric, ed anche le iniziative non sempre felici dei

protettori ufficiali della badia, lo avessero rispettato, alle mirabili

chiese bizantine che 1' Italia possiede a Ravenna, a Palermo, a

Monreale, a Venezia, noi avremmo potuto aggiungere come gio~

iello di squisita fattura, la basilica di Grottaterrata. Lo stile della

chiesa era pretto bizantino, e bizantini erano i mosaici che la fre-

giavano, e vi sfoggiavano le loro tinte vivissime di oro e di gemme.
Entravasi per un atrio, nel cui centre un'artistica fontana dilettava

lo sguardo con gli scherzi variati dei suoi freschi zampilli. Dal-

Patrio passavansi al nartece, poggiato su quattro colonne striate

di granito egiziano. La porta speciosa (wpaa ir6Xr]) vale a dire la

porta che nelle chiese greco-bizantine dal nartece (vap0y], rcpovaoc;)

conduce alia navata interna 2 anche oggi, sopravvissuta alle in-

giurie del tempio e degli uomini, eccita per la belta del suo la-

voro un vivo sentimento di ammirazione. Gli stipiti di rnarrno

bianco sono scolpiti a fogliami e figure di animali, con arte si

squisita da offrir Papparenza di un ricamo marmoreo. SulParchi-

trave leggonsi tuttora tre giambi greci di S. Teodoro Studita del

tenore seguente : voi che siete sul punto di varcare la soglia

della casa di Dio, dissipate Pebbrezze delle cure terrene, affinche

possiate ritrovarvi il giudice benigno
3

. Sormonta la porta un

rozzo mosaico che raffigura il Salvatore, con un libro in mano,
dove leggesi : 'Eyw eE[u YJ 0upa, $C i\& i&v Tig sLaeXpyj... (lo sono la

porta: per me se qualcuno entra...). A destra del divin Reden-

tore si ammira la Beatissinia Yergine ed a sinistra S. Giovanni

Battista. Accanto un monaco, che regge con la mano una fiac-

cola ardente, sta con posa modesta, ed il cappuccio abbassato

sugli occhi. Rappresenta fuor di dubbio S. Bartolomeo, il fonda-

tore della Chiesa, e la sua testa non essendo circondata di un

1 'Ev ctXXcSarc'ft Y^ vaov STC '6v6p.a"cc TTJ Toy Osou Myjtpog dveyetpat, jjtsyt,aTov

TE %at usptxaXX'^ TOJJTOV 5v) Xdyco TOV Tiapa uaat, pvotg TS >tai aoxoxQocrtv, dpw

IJLSVOV, %al sv q> Tag Tipog 0sbv SogoXoytag Tiots'iv uapsiXYjcpajJisv, sixoat, TS TOUTOV

xaXaxoa[xv]aat, xaL ispolg axeiisat, xai TieTiXotg TcoXu-coiaotg y.y.1 Tsp^votg. MIGNE,
P. G., CXXVII, col. 481.

2 CLUGNET, Dictionnaire greco-francais des noms liturgtques en usage
dans I'fylise grecque. Parigi, 1895, p. 170.

3 Otxoo GeoQ [idXXovTsg eiopaivsiv 7:6X737, "Eo> ysvetaOs ir^c, |J.s6v]g iwv cpov-

'Iv' sujjisvwg supows TOV KpiTYiv sow. MIGNE, P. G., XICX, col. 1727.
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nimbo, lice conchiudere che il mosaico rimonta all'epoca in cui

egli era tra i vivi. La porta di cedro, con dei pampini e delle

crocette intagliate, armonizza uiirabilmente coi fregi marmorei

degli stipiti e dell'architrave, e non ostante il lungo corso dei se-

coli serba intatta la sua primitiva belta *. L' interne dividevasi in

tre navate sostenute da otto colonne di marmo pario striate, ed

appartenenti, secondo un' antica tradizione, alia villa Tusculana di

Cicerone. Le finest correvano sull'abside; sotto la quale erge-

vasi Taytov pyjjJia (altare) per la celebrazione del sacrifizio eucari-

stico. Dagl' inni di S. Bartolomeo si deduce che oltre il rnedesimo,

vi fossero nel santuario due altri altari, 1'uno dedicate ai Santi

Martiri di Sebaste e S. Pantaleo, 1'altro ai Santi Nicola e Basilio.

Al lato sinistro della Chiesa sorgeva il rcopexxX^otov ovvero ora-

torio in onore dei santi martiri Adriano e Natalia.

La chiesa era ornata di pitture e di mosaici. Rimane tuttora

come prova innegabile della ricchezza della sua decorazione arti-

stica lo splendido mosaico dell'arcata maestosa dell'abside. Rap-

presenta i dodici apostoli, la testa ricinta di un'aureola, sulla quale

brilla una fiammella sprigionantesi da uu raggio che riluce in un

cielo azzurro trapunto di stelle. Dignitoso e 1'atteggiamento degli

apostoli, che mostrano nelle loro raani il libro del Vangelo. Nel-

T intervallo che li separa, al disopra delle loro spalle si leggono
in greco i loro nomi. Nel mezzo, il divino Agnello, riposa ai piedi

di un trono, rinchiuso in un cerchio 2
. Al disopra del mosaico si

ammira un' antica pittura bizantina rappresentante la Triade Ssina.

Cosi la descrive il Rmo P. Abbate D. Arsenio Pellegrini: E as-

siso sul trono 1'Antico dei secoli tenendo sul seno il divin Figlio

in figura di bambino con la barba bianca pero, ad indicarne la

coevita col Padre, mentre questi con la destra sostiene presso ii

seno del Figlio il Paracleto, sotto figura di colomba, sul dorso

della quale tien posata la mano anche il Figliuolo, cosicche la

colomba, dal cui rostro partono i raggi sul sottostante coro degli

apostoli, quasi in atto di volare si vede uscire e dalla mano del

Padre, e da quella del Figlio. Espressiva manifestazione della fede

in quei tempi dei Greci nella Processione dello Spirito Santo dal

Padre e dal Figlio.

Possiede inoltre la Chiesa una bellissima immagine della Ma-

donna, che la leggenda attribuisce a S. Luca. Incerte sono le sue

1 Ricordi di una visita alia tnonumentale badia greca di Grottaferrata,

Terni, 1903, p. 15.
2

SCHLUMBERGER, L'4po$4e lyza ntine. I, p. 289.
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origini. Alcuni sostengono che emigrasse dall'Oriente e fosse portatu

al Tuscolo dai monaci greci che quivi abitavano : altri affermano

che si venerasse da tempi remoti nel Tuscolo, donde passo alia

badia, dopo la distruzione della citta nel 1191 '. Nel secolo XV
la prodigiosa icorie tanti favori spandeva sui fedeli da meritarsi

il glorioso epiteto di Madonna delle Grazie: la pieta del popolo
cristiano 1'avea arricchita di ori e di gemme. II 16 novembre 1687

il cardinale Francesco Barberini con solenne pompa voile che fosse

coronata dal capitolo Vaticano 2

,
ed anche ai giorni nostri la Ma-

donna di Grottaferrata riscuote gli omaggi e la venerazione degli

abitanti del Tuscolo.

La chiesa serbo la sua forma medievale sino al secolo XV.
Non ostante la sua vetusta, e i danni sofferti, Pio II (Enea Silvio

Piccolomini) che visitolla nel 1468 la dichiara bella e preziosa
3

.

I restauri delPabbate Pietro Vitale e del cardinale Bessarione

aveano contribuito a ridarle il pristino splendore. In seguito 1'ab-

bandono in cui la lasciarono gli abbati commend atari, ed i monaci

travagliati da strettezze economiche, tolsero al venerabile monu-

mento il suo carattere primigenio, e deturparono le sue bellezze

artistiche. Piu grave iattura gli recarono i pessimi restauri eseguiti

da protettori zelanti, se vuolsi, ma ignari. Nel 1575 il cardinale

Alessandro Farnese con un nuovo soffitto nascose le pitture pri-

mitive della volta: nel 1754, il card. Guadagni voile che le co-

lonne striate fossero rinchiuse in pilastri di rnuro, coperti di stucco.

Gli scalpellini lavorarono con lena a livellare le scanalature, to-

gliendo in tal guisa ai posteri la facolta di ristabilire la Chiesa

nel suo primitive assetto. Lo stucco volgare coperse di uno strato

grossolano i marmi, e le pitture.

1

ROCCHI, L'imagine di S. Maria di Grrottaferrata. Memorie storiche per
il secondo centenario della coronazione. Roma, 1887. COZZA Luzi, Bollet-

tino di 8. Nilo di Rossano, n. 5, p. 83 35.
2
MENCACCI, Cenni storici della badia di S. Maria di Grrottaferrata,

Roma, 1875, p. 103-105.
3 Templum vetustum nobili opere constructum glorioeae Virginia

reg-inae coelorum cui dicatum est, eflSgiem pulcherrimam servat in tabula

pictam, graecanicum Lucae ut perhibent opus evangelistae, ad quam vi-

sendam septembris mense singulis annis frequentes concurrunt populi.

GOBELLINI, Pit secundi Pontificis maximi commentarii rerum memorabilium,

quae temporibus suis conligerunt, Roma, 1584. p. 570.
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Altri commendatari lasciarono tuttavia del inonumenti prezio-

sissimi del loro affetto per S. Nilo, e della loro munificenza per

le arti.

II card. Odoardo Farnese verso 1'anno 1610 incaricava Domenico

Zampieri di Bologna, farnosissimo nella storia della pittura col so-

prannome di Domeuichino, di dipingere 1'oratorio dei SS. Adriano-

e Natalia. II valentissirno pittore profuse in questi meravigliosi

affreschi Tesuberanza della sua immaginazione, la magia della sua-

tavolozza, la forza sovrana del suo genio, e la sua opera, come

dice il P. Rocchi dono per I
1

impareggiabile suo valore Fimpronta
dell'eternita alia cappella

]
. Ammirabili sono le pitture del Dome-

nichino, e tali da meritargli il posto altissimo che occupa nell'albo

dei pittori italiani che pur ne contiene tanti di chiarissirna fama.

Uno degli affreschi rappresenta S. Nilo che innalzando alia Vergine
una prece ardentissima libera un fanciullo ossesso 2

. Si stima, e forse

non a torto, che nel ritrarre le contrazioni dolorose del volto e

delle membra delTinfelice, e le pupille vitree nelle orbifce spalan-

cate abbia superato Raffaello nella sua meravigliosa Trasfigura-

zione. II quadro che rappresenta Pincontro di S. Nilo con Ottone III

a Serperi presso Gaeta affascina per la grandiosita deila conce-

zione, la vivezza del colorito, la svariata espressione dei gruppi
diversi dell'imperiale corteo, i sentimenti dell'anima riflessi con

sorprendente magia sui volti dei component! questa scena ammi-

rabile 3
. II Domenichino vi si e ritratto nel personaggio che regge

il freno del cavallo dell'imperatore. In un altro affresco, S. Nilo

assorto nell'estasi della preghiera, tiene le pupille socchiuse, e

la benedizione del suo divino Maestro gl'mfonde nelFanima una

pace soprannaturale, e fuga le nebbie d'impuri o dolorosi fan-

tasimi 4
. Altri affreschi ricordano episodi della vita di S. Bar-

tolomeo. Alle preghiere del Santo si rasserena il cielo, e la

pioggia, arrestata nella sua caduta dall'iinpero dell'uonio di Dio,

resta sospesa a mezz'aria, con gioia e stupore dei contadini in-

tenti sull'aia e nei campi ai lavori della raccolta delle messi 5
.

Di fronte al quadro dell'incontro di S. Nilo con Ottone, si scorge
S. Bartolomeo che con altri monaci esamina la pianta del ternpio

che sorgere dovea in onore di Maria SSnia, quadro che i critic!

La Badia di G-rottaferrata, p. 67.

MIGNE, P. G., CXX, col. 101-102.

Ib., col. 151-153.

Ib.. col. 48-49.

MIGNE, P. G., CXXVII, col. 492 493.
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dell'arte giudicano perfettissimo per la sua artistica disposizione.

Dal nome del Mecenate, che si valente pittore chiamo a deco-

rarlo, 1' oratorio del SS. Adriano e Natalia prese il nome di

cappella farnesiana, ed i visitatori che vi affluiscono dall' Italia e

cla lontane contrade lo ritengono come uno dei monument! piu

belli e piu pregiati dell'arte italiana 1. Somme ingenti vi spese

anche il cardinale Francesco Barberini nel 1665 per dotar la

chiesa di una macchina murale, incrostata di preziosissimi marmi.

*
* *

NeH'ultimo trentennio gli abbati Cozza Luzi e Pellegrini, Tul-

timo in peculiar modo, bramosi di ricondurre la badia ai giorni

piu lieti della sua pristina gloria, restaurarono la vetusta basilica,

decorando ii nartece di pitture gotico-bizantiue, e trasformando

in iconostasi la macchina murale del card. Barberini. La chiesa

riprende la sua aria festosa, ed alia mite luce dei suoi vetri co-

lorati, la preziosa reliquia del mosaico dei Dodici Apostolici ab-

baglia le pupille con lo scintillio dei suoi ori. Per riserbarla

esclusivamente alia maesta del rito greco, una cappella particolare

e adibita per le cerimonie latine che sono richieste dal nucleo

di fedeli sottomessi alia giurisdizione della badia. L'odierna co-

rnunita basiliana di Grottaferrata promette per 1'avvenire le piu

liete speranze. Una schiera di baldi giovani, accesi di santi en-

tusiasmi per le glorie passate del loro asilo, si applicano a rian-

nodare le tradizioni altre volte obliate del loro santo fondatore,

sotto le volte della loro secolare basilica fanno risuonare le

poetiche armonie dei canti liturgici greci, ed attestano 1'omaggio

imperituro dell'Oriente alia Sede di Pietro.

Nel 1810 dall'usurpatore governo della Francia che spogliava

1'Italia delle sue ricchezze artistiche, ed ai Romani Pontefici to-

glieva il loro sacro patrimonio, la badia venne dichiarata monu-

mento nazionale, ed i suoi abitatori furono dispersi. II 28 feb-

braio 1874 con decreto del guardasigilli Vigliani, il governo pie-

i
Ib., col. 481-484. Cf. Picturae, Dominici Zampieri vulgo Domeni-

chino quae eoztant in sacellosacrae aedicryptoferratensiadjuncto nuncprimum
tabulis aenets incisae, Roma, 1762. Quest'operadedicata al card. Rezzonico

Carlo riproduce in bellissime incision! g-li affreschi del Domenichino. II

proemio vuolsi che sia del P. Monaldini. COZZA Luzi, Bollettino di S. Nilo

di Rossano, n. 21, p. 167. Nei 24 numeri di questo prezioso bollettino il

Cozza ha raccolte moltissime ed interessanti notizie storiche sulla vita di

S. Nilo e la Badia.
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montese insediatosi in Roma rinnovellava la decisione francese

flel 1810, e prendendo sotto la sua tutela la badia come monu-

mento rjazionale 1'affidava alia custodia dei suoi legittimi proprie-

tari, i basiliani di Grottaferrata. Ed invero -per le sue me-

morie storiche e religiose, ed i suoi tes'ori di arte, la badia e

nno dei monument! piu pregevoli dell'Italia. Imponente e 1'aspetto

del castello con la sua torre merlata che rinchiude nel suo re-

el nto la chiesa ed il monastero, e sernbra proteggerli con la mae-

stosa sua mole. Lo innalzo Giuliano della Rovere, nipote di Si-

sto IV su disegno del Bramante. II chiostro, che taluni attribni-

scono al Sangallo, e un incanfco per la svelta snellezza d^l suo

porticato disgraziatamente incompleto, e 1'euritmia delle linee ar-

chitettoniche dei suoi archi. Nelle sale al pianterreno dell'antico

palazzo roveriano per iniziativa dei monaci e sorto un museo, che

contiene monument! e oggetti d'arte pregevolissimi. Citiarno

fra gli altri una tavola in marmo, sulla quale si leggono in-

cisi in greco i nomi dei prim! tredici abati di Grottaferrata :

e.ssa risale al secolo XII. Vi si ammirano sarcofagi deU'epoca ro-

mana, cippi sepolcrali, lapidi, sculture antiche, ed altri frammenti

che illustrano le vicende storiche del Tuscolo. Ricchissima e la col-

lezione di incision! di Bartolomeo Pinelli, raccolte nella prima sala.

Fra i tesori della badia meritano speciale menzione un battisterio

istoriato. Fanciulli seduti alle radici di nno scoglio, gettano 1'amo

nelle acque, ed attraggono i pesciolini guizzanti, simbolo primitive

dell'apostolato cristiano, la cui missione e espressa dalle parole del

divin Redentore : Faclam vos fieri piscatores hominuin. (Matth.,

IV, 19). Due rozzi bassorilievi raffigurano la duplice forma del batte-

simo per immersione e per infnsione, ed attestano contro il rigo-

roso esclusivismo della chiesa greca la validita deU'iino e dell'altro.

Gli archeologi sono discordi nell'assegnare 1'eta del prezioso ci-

melio. Alcuni lo fanno risalire sino al secolo V.

Mirabile per finitezza di lavoro e anche un omoforio bizantino,

una sorta di pallio con ricami stupendi in oro ed in seta che rappre-
sentano gli episodi principal! della vita della Beatissima Vergine e

di Gesu Cristo Signor Nostro. Sui due lembi della serica fascia isto-

riata, leggesi la seguente iscrizione greca: T6 Tiapov wjJtocpopiov

L TOU TiavLepwtaiou {JtY]tp07ioXiTOU TcaXacwv Ilatpwv, 67repTt[iou xal

aarj; 'Axaca; xupou eo^avou?, ITOUC, Zp%;' tv^LXTiwvos a

&7cpiX... xoO Xptatou 1618. (Questo pallio e del Santissimo metropolita
della Vecchia Patrasso, eccellentissimo ed esarca di tutta I'Acaia,

Don Teofano nell'anno J726, indizione prinio aprile... e di Cristo
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1618). II prezioso paramento sacro appartenne dunque a Teofano I

cognominato Floria e ricordato dalLequiennella lista del metropoliti

di Patrasso l
. Ma il mirabile ricamo e di data raolto piu antica.

Risale forse ai eeoli XI-XII, quando 1'arte bizantina fioriva in

Oriente cou inusitata vigoria, e Bisanzio avea per cosi dire il

monopolio dei mosaici e degli arredi e paramenti sacri 2
. Ad illu-

strare questo cimelio il dotto Mgr. Davide Farabulini consacro uiia

copiosa monografia, che offre un bel contribute alia storia dell'arte

bizantina 3
.

II cardinale Bessarione, tanto benemerito della badia, vi

lascio come suo ricordo un calice di argento dorato con bel-

lissimi smalti e cesellature. Vi si scorge lo stemma del Cardinale,

e 1'iscrizione seguente : Bessarion Cardinalis Nicenus Episcopus
Tusculanus Patriarca Constantinopolitanus. Attrae anche I'anmii-

razione dei visitatori un bellissimo vaso di ceramica ricco di figu-

rine allusive al battesimo, e di leggiadri ornati. Vuolsi dipinto

dallo Zuccari secondo gli uni, dal Doraenichino secondo gli altri.

Serviva per la benedizione solenne delPacqua il giorno dell'Epifania.

Tra i codici, oltre quelli gia mentovati e venerandi per la loro

antichita, si ammira 1'eucologio di cui servironsi i Padri del con-

cilio di Firenze, ed un altro con rilegatura antica, appartenuta gia in

altro tempo alia bibliotecaimperiale di Costantinopoli, saccheggiata
e distrutta dalla barbaric islamica. La biblioteca contiene 12,000

volumi, ed e aperta agli studiosi che vi si recano per consultare

i codici greci, reliquie assai ridotte di un pingue tesoro. Le pareti

del corridoio dal quale si accede alia biblioteca sono adorne di

una serie di bellissime iconi bizantine, geniale lavoro del P. Grre-

gorio, alia cui sagace direzione devonsi i successi a piu riprese

conseguiti dai giovani calligrafi di Grottaferrata. Rappresentano
le niedesime i santi delFordine basiliano, asceti che passano la

loro vita sulla sommita delle colonne (Stiliti), od in antri deserti,

dottori che illuminano il mondo coi raggi della loro sapienza,

taumatargi che sulla natura inerte esercitano un niisterioso potere.

1 Orient christianus, t. II, p. 178. PARQOIRE, Sur une Uste ipiscopale
de Patras, Echos d' Orient, 1901, mars, p. 104.

1
FARMAKOVSKY, Vizantnskii pergamennyi Rukopisnyi svitok s minia-

tiurami (Un rotolo bizantino di pergamena con miniature), Sofia, 1901,

p. 106-107.
3
Archeologia ed arte rispetto ad un raro monumento greco conservato

nella Badia di Grottaferrvta, Roma, 1883. Per piu ampie notizie veg-g-asi

1'articolo del p. Grisar nella Civilta Cattolica, XVI, 9 (1897) 220.

1904, vol. 2, fasc. 1296. 45 10 giugno 1904.
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I volti di quesfci santi appaiono irradiati di un sorriso celeste.

Guidato piu dalla vivezza della sua fede che dalla tecnica dell'arte,

il modesto e valente artista ha raggiunto talvolta la perfezione

neU'esprimere 1'estasi dei santi fervidamente assort! nella con-

ternplazione di Dio.

*
*

Dal sin qui detto, e facile dedurre 1' ituportanza religiosa e sto-

rica deU'inclita badia. I liiniti che ci siamo impost! nel nostro

modesto lavoro non ci ban no permesso di dilungarci di soverchio

nel trattare le sue vicende, o nel descrivere i suoi tesori. Avremmo
dovuto c;msacrare molte pagine a mettere in rilievo la ricchezza

dei codici posseduti dalla badia, ed a narrare certi episodi glo-

riosi della sua storia, quello per es. di Benedetto IX (1033-1045),

figlio di Alberico conte Tuscolano che rientrato in se per opera di

S. Bartolomeo, rinunzio alia tiara e pianse i suoi falli alia badia,

dove rese a Dio Tanima purificata dalle lagrime e dalla penitenza.

Ai lettori bramosi di conoscere appieno il passato storico di Grot-

taferrata, consigliamo la lettura delle pregevoli opere dello Sciom-

mari, del Cozza Luzi, del Mencacci, del Rocchi, che illustrano

con figliale tenerezza la culla della loro vita religiosa. La storia

della badia per lunghi secoli e intimamente connessa a quella del

Lazio: pei Romani Pontefici essa fa sempre, secondo la bella espres-

sione di Leone XIII, una gemma incastonata riella tiara ponti-

ficia: la santita vi ebbe due eroi in S. Nilo e S. Bartolomeo, e

schiere numerose di eletti cenobiti nei loro figli: sotto Faspetto

scientifico essa brillo come un faro di coltura greco-latina, uieri-

tandosi un posto di onore nella storia letteraria di Bisanzio e del-

1'umanesirao : le memorie artistiche che vi accumularono i suoi

abitatori la rendono un vero museo : la devozione non mai inter-

rotta verso la sede romana prova 1'ortodossia costante e saldis-

sima di questo nucleo di cenobiti che tra i Latini vollero e sep-

pero restare greci di rito e di tradizioni letterarie. Tali e tante

benemerenze per la Chiesa, per la societa, per 1'incivilimento e

le lettere meritano che ai giorni nostri si celebri con grande so-

lennita il suo nono cencenario. Famiglie religiose anche illu-

stri, doviziose di monasteri e di uomini sono perite travolte dal-

1'ondadel tempo. La badia di Grottaferrata non ostante le circostanze

difficili nelle quali svolse la sua secolare esistenza, a dispetto del-

1'isolamento che a cagione del rito greco dovea subire in terra
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latina, non solo e superstate, ma si direbbe inoltre die risenta un

rigoglio di vita e di gioventu. Questa longevita che tiene del me-

raviglioso infonde ai suoi abitatori la ferma convinzione che Iddio

1'abbia prescelta e custodita e rinnovellata per cooperare al prov-
videnziale disegno del ristabilimento dell'unita criatiana.

Considerate sotto questo aspetto, le feste del nono centenario

di Grottaferrata non si nasccndono per cosi dire neli'orbita di una

solennita di faraiglia, di un avvenimento particolare : esse pren-
dono un carattere piu universale, una nota piu spiccata, e rappre-

sentano Teco, le segrete speranze di mi'le cuori ansiosi di veder

cessate nel seno del cristianesimo le dissensioni, gli scismi, le lotte

sterili, gli odi infecondi e perniciosi. II nono centenario non ricorda

solamente i fasti, i beneficii, la missione civilizzatrice del mona-

chismo occidentale ed orieritale: ricorda nello stesso tempo che la

Chiesa romana, luce e guida dei popoli, continua e continuera le

nobili iniziative di tanti Pontefici, che rnemori del loro compito di

conferniare i loro fratelli nella fede, cercarono di strappare alle

ritorte dell'errore ed alle riebbie delTorgoglio le intristite e rifmite

chiese orientali. Per tal motivo si e voluto irnprimere alle feste

del centenario una grandiosita insolita, procurandosi le adesioni

d'illustri rappresentanti dell'Oriente cristiano, e di personaggi di-

stinti per la loro dignita od il loro sapere. E noi volgiamo un

plauso di cuore a coloro che a tutt'uomo lavorarono per attuare

un programma, il quale sulle prime sembro troppo vasto; per
attnarlo sovratutto in tempi tristissimi, in cui il moriachismo e

bersaglio di mille calunnie, e di odiose insinuazioni, quando la sua

storia non e che la pagina piu bella dell' incivilimento cristiano ed

europeo.

II 20 giugno 1902 un comitato del quale fanno parte nobi-

lissimi prelati, ed il fior fiore dell'aristocrazia romana, riunivasi

sotto la presidenza del Card. Serafiuo Vannutelli, il quale si e

acquistato titoli imperituri alia riconoscenza dei basiliani di

Grottaferrata. L'abbate D. Arsenio Pellegrini enumerava i bene-

ficii largiti dai Sovrani Pontefici alia badia, e I'affetto che nu-

triva Leone XIII per Tultirao asilo in Italia del monachismo italo

greco
1

. Per festeggiare il nono centenario il comitato proponea
1 S. S. Leone XIII, tanto benemerito dell'Oriente, in uua lettera del

9 settembre 1902 indirizzata all'abbate Pellegrini, cosl esprimevasi: Sane
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di organizzare a Grottaferrata un'esposizione di arte italo-bizan-

tina, e d'inaugurare sulla storia della badia e sull'Oriente nna

serie di conferenze.

II 5 febbraio 1903, nella grande sala della Cancelleria apo-

stolica, Sua E. il Card. Satolli iniziava il corso delle conferenze,

dimostrando che nella badia di Grottaferrata risultauo ed appa-

riscono tre grandi armonie: 1'arrnonia della diversita dei riti nel-

1'unita della fede; 1'armonia delle varieta delle profession! reli-

giose neH'iuiita della morale cattolica; 1'armonia delle scienze,

delle lettere e delle arti col principio cristiano . Considerazioni

nobilissime che svolte dall'esimio Porporato con mirabile dottrina

ed eloquenza, riscossero vivissimi applausi dalla colta adunanza.

Allo splendido discorso inaugurate del Card. Satolli seguirono a

breve intervallo le conferenze di Mgr. Duchesne, del barone Kanzler

del P. Fleming, e del Pastor. Destarono peculiare interesse le ri-

cerche erudite di Mgr. Duchesne sull'importanza deU'elemento

greco in Calabria dal secolo VII all' XI e le sue relazioni col

mondo latino, e lo sguardo sintetico del barone Kanzlar sui mo-

numenti bizantini dell' Italia meridionale.

Tra le feste religiose e civili che sono un degno prelu^io ai

festeggiamenti solenni del centenario ricordiamo la visita dei con-

gressisti rumeni alia badia (19 aprile 1903), e la posa della

prima pietra del monumento in onore di S. Nilo (26 settem-

bre 1903).

Nel discorso tenuto ai congressisti ruuieni ii Revino abbate

D. Arsenio Pellegrini rievoco le glorie letterarie della badia, che

il Montfaucon chiamava un* officina di codici ' ed il Card. Pitra

1'asilo degli studi greci emigrati dal celebre nionastero bizantino

non semel eos (gli Oriental]) propter temporum difficultates a patria ex-

torres, liberal! hospitio, Romaais Pontiftcibus auctoribus, Italia excepit.
Plures saepe eorum, praesertim in monastica discipline, in hanc almam
urbem velutt in ipsum communis matris sinum confugientes tutis ac lo-

cupletibus s-fdibus decessorum nostrorum benevolentia donavit. Verum inter

coeteros quos latina tellus aluit veluti orientalis pietatis flores, non ulti-

mum sibi locum vindicat Tusculanum coenobium, quod in ipso urbis con-

spectu sab romanae sedis tutela adolevit, et emenso feliciter plurium sae-

culoruoi spatio, adhuc veteris unitatis monumentum extat, Voce della,

Verita, 26 settembre 1902. Acta Sanctae Sedis, vol. 35, Roma, iy03,

p. 129-130.
1 Monasterium cryptaferratense Ordinis S. Basilii clara fait olim

cue scriptionis officina. Palzeographia graeca, Parigi, 1708, p. 113.
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di Stndiofi ]
. Noi siamo latini di nascita, disse con felice chiusa

il Revnio D. Pellegrini, noi siamo nati ed abbiamo ricevuto la

nostra educazione sotto il bel cielo d' Italia. Ma volontarianiinte

noi ci siamo resi greci : noi siamo dei monaci greci per la no-

stra lingua liturgica, e nello stesso tempo perche nati in 0ci-

dente, noi siamo dei filelleni.

La piu lieta solennita del centenario sino all'ora in cui scri-

viamo e fuor di dnbbio la lettura in Vaticano alia presenza di

S. S. Pio X della bellissima conferenza del Revmo Abbate D. Ar-

senio Pellegrini sulla badia di Grottaferrata e F Unione delle

Chiese.

L-i Civilta Cattolica rese conto a suo tempo di questo evento

meniorabile per la storia contemporanea della badia. Nella sua

conferenza, che in certi punti commosse vivamente S. Santita, e

Teletto uditorio di Principi della Chiesa, di diplomatici, di pre-

lati, e di nobilissime persone che faceangli corona, Don Pelle-

grini, la cui vita non e che un anelito costante pel rifiorimento

tra i suoi monaci delle tradizioni ascetiche e letterarie di S. Nilo

e di S. Bartolomeo, chiama a buon dritto prodigiosa la conser-

vazione della badia greca di Grottaferrata.

Sembro piu volte che 1'esinanita sua famigliuola dovesse spa-

rire, ma novelli e vigorosi virgulti circondarono la sua mensa.

Perirono di lento marasmo i monasteri greci di S. Basilio che

in Roma ed in Italia sorgevano un giorno : sola resto la badia

di Grottaferrata, unico, reale, visibile e vivente monumento

deU'ellenismo bizantino in Italia, anzi nella stessa Roma : uaico

legame morale ed ecclesiastico che sia rimasto fra la Chiesa orien-

tale e la Chiesa romana occidentale 2
.

Perche la Provvidenza voile che fosse mantenuto questo su-

perstite asilo del monachismo italo-orreco alle porte di Roma?...

Perche si avverasse il voto di S. Nilo, ed il suo monastero fosse

predestinate a raccogliere i dispersi fratelli, a ricondurli fra le

braccia della madre, a far cessare quella separazione che Fozio

inizio, Michele Cerulario consumo, le armi e le guerresche gssta

1

Hymnographie de I'Eglise grecque, p. 59.

2 To fiovov 9s-ci%bv %at Spaxws S v XeCcj'avov TOU pu^avtivou
'

xai SY] sv TTJ Twpnr] auT^ xal 6 fiovog

%6g 6sa|j,6? fistagi!) T^? dvaxoXtx?)? xai. t^g

'App-ovta, loc. cit., p. 242.
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dei crociati inasprirono, le animosita ed i pregindizii accreaciuti

dalla nequizia degli uomini han reso per tanti pressoche irrepa-

rabile. Fondata prima della consumazione dello scisma, serbo-

sempre inviolata la purita della fede romana : Nicolo I e Pief.ro

Vitale, il primo a Bisanzio, il secondo a Firenze strenuarnente

difesero le dottrine romane : le preghiere liturgiche, 1'insegna-

mento dei Padri e dei Dottori greci nella badia si e sempre ser-

bato come un retaggio sacro, come un prezioso deposifco : qua-

rantatre Pontefici da Benedetto VIII sino al regnante Pio X
rhanno a gara ricolma di privilegi, sostenuta nei suoi moment!

critici, rialzata col loro valido appoggio. Nacque essa di fede ro-

mana, come romano di fede era a quei giorni 1'Oriente, di fede

romana resto, di fede romana sara sempre, posta dalla Provvi-

denza presso Roma per ricordare alFOriente greco donde esso si

allontand, dove esso deve ritornare. Iddio 1'ha prescelta alia

grande opera deli'unione della Chiesa orientale ed occidentale.

Ci siamo limitati a citare qualche brano di questa conferenza

bellissima, perche rivela qnali siano gl' ideali dei promotori delle

feste del IX centenario di Grottaferrata. Don Arsenio Pellegrini

parla come un apostolo, e vibra nelle sue parole la convinzione,

1'entusinsmo di un cuore, che anela il trionfo delTunita cristiana.

Ahime!... Siamo ben lungi da quest'alba desiata! Le risposte delie

chiese autocefali dell' Oriente al Patriarca greco ortodosso di Co-

stantinopoli, nassunte in due corrispondenze della Civilta dalla

Grecia e dalla Turchia, nori aprono Tadito a lusinghiere speranze.

Una semplice badia, per quanto sia gloriosa la sua storia, non

potra essere un anello di congiunzione tra il cattolicismo e 1' Oriente

imbevuto di odi secolari a riguardo di Roma, schiavo inoltre nella

sua quasi totalita di un sistema draconiano di leggi cbe neutra-

lizzano ed ostacolano potentemente 1'apostolato cattolico. L'unione

delle chiese richiede come preludio il lavorio incessante e seco-

lare di legioni di apostoli, che muovauo all'assalto dello scisina

nelle sue proprie trincee: richiede quei rivolgimenti sociali che

fra gli stati ortodossi aprano 1'era di quella tolleranza politica e

religiosa che tante conquiste vale al cattolicismo nell' Inghil-
terra e nell'America: richiede sovratutto un orientamento novello

della Russia, che secondo il sinodo di Pietroburgo per motivi
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etnici, sfcorici, politic! e il baluardo dell'ortodossia. I Greci s'ono

ridotti ad una frazione infima tra le cristianita dissident! orien-

tali : il loro prestigio e considerevolmente scemato : la loro in-

fluenza e in continue regresso : la loro chiesa, detta per ironia

la Grande Chiesa, si sgretola, e piu non le rimane nella perdita

delle sue ultime prerogative che 1'alterigia tronfia e vana della

gerarchia bizantina. Non piu il pigmeo greco, ina il colosso slavo

decidera in un lontano avvenire 1'unione delle Chiese, e percio

verso il mondo slavo dovrebbero rivolgersi gli sguardi bramosi

di chi sospira il compimento del vaticinio messianico : fiet uniim

ovile et unus pastor (lohan., X, 16).

Queste considerazioni non mirano a scemare 1'iniportanza sto-

rica e religiosa della badia nel ritorno dei dissident! all'unita.

Essa e sempre una prova vivente dell'universalita della Chiesa

cattolica, alia cui ornbra tutti i riti fondono in sublime melodia

gli accenti piu diversi: essa dimostra quanto sia ingiusto ed in-

fondato il rimprovero mosso alia Chiesa romana di volere a tutto

costo spogliare le cristianita orientali delle loro prerogative, delle
'

loro tradizionali preghiere, del loro idioma liturgico : essa conti-

nua a tener desta nell'Occidente la preoccupazione pel problema

piu grave della societa cristiana, la cessazione di uno scisma do-

loroso che da nove secoli divide 1'Oriente e TOccidente in due

osti nemiche. Ed e percio che le feste del uono centenario di

Grottaferrata, le quali suscitano cosi vive simpatie nelFOcccidente,

avranno anche eco nelFOriente, e formeranno un plebiscite univer-

sale di lodi e di cantici in onore di quel Grande, la cui ombra,

dice lo Schlumberger, eclaire toujours encore de sa naemoire

veneree le couvent de Grottaferrata, ou vive t en paix ses fideles

disciples .
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NOTE ED IMPRESSIONI DI UN TEDESCO

I.

Lutero redivivo.

11 grande sviluppo della Germania cattolica nella vita pubblica,

dagli anni del Kulturkampf del principe Bismark in poi, ha

ferito sul vivo il protestantismo. E questo, dietro 1'impulso de' suoi

predicatori e della lega evangelica ha da qualche tempo intra-

preso ad osteggiare con inaudita violenza la Chiesa cattolica tedesca.

Dal protestantismo della Germania provengono anche in parte gl'im-

pulsi che provocano attualmente all'estero cattolico lo stesso ostile

movimento. La Francia, la Spagna e, non in minima parte, 1' Italia,

colla sua metropoli della cristianita cattolica, debbono sperimentare

i tristi effetti del cosi detto Lutero redivivo.

II movimento Los von Rom (via da Koma) esercita la sua

attivita specialmente in quelle parti della Germania meridionale che

sono rimaste fin qui quasi tutte cattoliche, e nell' Irnpero austriaco.

Grazie a rnezzi pecuniarii a larga mano profusi, i banditori dell'eresia

sono riusciti a guadagnare non pochi cattolici tiepidi e non istruiti,

specie in certe regioni della Boemia ed altrove, dove pur troppo .si

difetta di preti e di chiese.

In Monaco, cioe nel cuor della Baviera, cosi famosa per la sua

fedelta alia Chiesa, fu dalla lega evangelica fondato il periodico

Die Wartburg allo scopo di promuovere 1'agitazione del Los

von Horn in quel paese e nell'Austria. E un organo bellicose, al

cui ardito e provocante rancore si adatta a pennello il suo nome, tolto

da quel castello, che difese contro 1'Impero e contro la Chiesa 1'espulso

e bandito Lutero. Dal castello di Wartburgo, circondato sin d'allora

da un sacro fascino di storia e di poesia, Lutero inviava scritti tur-

bolenti e irreligiosi ne
1

territori-, tedeschi, come quello De votis

monasticis, il quale opuscolo, mediante accurati studii del p. De-

nifle, dopo un lungo oblio, ha di nuovo conseguito una momentanea

celebrita. Allo stesso modo dal periodico Die Wartburg Lutero

nuovamente a' di nostri diffonde tra le turbe i suoi infocati ed er-

ronei sermoni, per risuscitare di bel nuovo a tutt'uomo 1'apostasia
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di quei primi decennii del secolo XYI. non sembra forse di udire

Lutero stesso tonante con la sua potente voce, quando la Wartburg
nel suo Numero unico su Lutero del giorno di S. Martino del pas-

sato novembre, scaglia le seguenti invettive ?

Che puo far altro la canaglia papista (queste parole di Lutero il

periodico le adotta per suo motto), se non inentire e ingannare? Tutta

la loro dottrina e ragione di essere e stabilita e fondata sulla menzogna
e sull'inganno II Papa vuole piuttosto (cosi il detto periodico parla

per bocca di Lutero) veder affogata tutta la Germania nel proprio san-

gue che vederla godere interna pace Noi abbiamo in Germania il

nome d' Impero, ma il Papa possiede i nostri beni, Ponore, il corpo, la

vita, 1'anima e tutto cio che noi abbiamo . E di nuovo, colla voce di

Lutero, si fa a invitare i tedeschi: lo non cerco il mio, ma la vostra

salvezza e felicita .

Ma come dovrebbe ottemperarsi a questo invito, eel dimostna la

Wartburg additandoci la supposta unanimita di cuore
,

con la

quale sotto Lutero, il piu grand'uomo tedesco, si sollevo il popolo

germanico, per iscuotere il giogo della signoria di Roma . Se si fosse al-

lora fatto un plebiscite, cosi ci vien detto, non sarebbe rimasto del cat-

tolicismo un solo vestigio in tutto il paese. Che si richiegga serietci col-

1'apostasia, lo mostra inoltre sulle stesse pagine 1' immagine della tiara

oppressa e del pastorale distrutto
;
lo mostra il motto del giornale, col-

locato immediatamente sotto il titolo, il quale riporta la prodigiosa pro-

fezia del professor di Berlino Treischke, che cioe, un di tutto cio, che

e tedesco, salutera in Lutero 1'eroe tedesco .

Non era dunque neppur necessario, per mostrare al mondo il risorto

Lutero, che fosse in pari tempo messo in musica un proprio inno per
il popolo ;

il quale canta, come di bel nuoro Lutero trascorra il paese

qual paladino di Dio, corn'egli dal mare al polo raccolga il suo po-

polo tedesco
,
com' egli faccia gridar tutti nella sua originale favella :

TJnd wenn die Welt voll Teufel war
Wir wollen siegen, wir ruhen nicht eh' r .

E di diavoli pien se il mondo fia,

Noi vincerem
;
nessmia tregua pria !

Dopo siffatte melodie in un fascicolo, diffuso in 20,000 copie

stereotipe, si dira forse che siamo molto lontani dal ripristinamento

dei tenebrosissimi giorni delle infauste lotte religiose?

II.

II libro del Denifle.

La famosa opera istorica del padre Enrico Denifle, sottarchivista

della Santa Sede, su Lutero e il luteranismo nel loro primo sviluppo

giunse assai a proposito in questo momento anticattolico. Del gran-

dioso layoro del dotto Padre, il quale e una celebrita nella repub-
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blica letteraria, si pubblicd alcuni mesi fa.il primo volume, di circa

900 pagine
l
.

Di questo libro pertanto, a giudicarne dagli effetti prodotti so-

pra i dotti e sugli scrittori protestanti, si puo dire in una parola,

che li ha percossi a mo' di fulmine. Imperocche grandi e piccoli

giornali, periodic! dotti e ignoranti si scagliano ora sul Domenicano

con un fanatico zelo, con querele, con offese, con supposte obbie-

zioni. La lega evangelica in Baviera, subito dopo la pubblica-

zione, fece diffondere da per tutto, persino fra il popolino, un foglio

volante di protesta contro 1'attentato cattolico su Lutero. Nel me-

desimo foglio con malvagia arte si mette su di una linea e si tratta

alia pari 1'opera dotta del Denifle e certi altri scritterelli insipienti

e popolari contro Lutero, apparsi di recente e che contengono non

pochi errori.

Non rnanca ormai altro che nel generale fermento il P. Denifle

venga citato in tribunale, o in mancanza di lui, perche contuniace,
sia processato chiunque possiede il terribile libro. E perchd ci6?

Perche il Denifle, col chiaro lume delle fonti storiche e segnata-
mente delie opere di Lutero, e stato cotanto ardito di rnettere a nudo
il celebre eresiarca, e perche il Donienicano tirolese si esprime
talvolta con troppa franchezza a proposito della vita morale di Lu-

tero, sulla origine della dottrina di lui e sul vero significato della

sua teologia.

Sta il fatto che i teologi protestanti e la vita della chiesa evan-

gelica in Germania si circondano come di una muraglia cinese .

E quindi assai difficile, anzi quasi impossibile, di penetrarvi dentro

a fine di far arrivare alle orecchie anche dei corifei le opinioni e

le dimostrazioni della verita cattolica. II Denifle, grazie alia ro-

bustissima e caratteristica intonazione che ha creduto di dover

dare al suo libro, si e fatto ascoltare, almeno materialmente
;
anzi

egli ha in certo senso battuto in breccia il muro impenetrabile della

chiesa evangelica e vi e penetrato a bandiera spiegata, non gia

per essere degnamente apprezzato (il che sara quanto prima), ma
per essere almeno riconosciuto per un forte campione nemico. II

suo libro non e ancora venuto in mano al popoio e alia maggio-
ranza dei mezzo istruiti che non lo intenderanno, ma solo alle senti-

nelle della cittadella, che attualmente gareggiano in segnali di allarme

e avvertimenti, per allontanare i protestanti da quella lettura. Cosi

1 P. HBINRICH DENIFLE, Luther und Lutherfhum in der ersten Ent-

wickelung quellen miissig dargestellt. I. Band. Mainz, Franz Kirckheim.

1904, 8.0 XXIX, 860. 55.
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attualmente, rispetto al Denifle, si ripete nel protestantismo lette-

rario, e in istraordinaria misura, quello stesso ostile fenomeno che

gia avvenne di fronte ai lavori del celebre storico cattolico Giovanni

Janssen sulla riforma protestante : costernazione per le rivelazioni,

sdegno contro 1'autore, che fa in ogni maniera discreditato, e iso-

lamento violento del pubblico protestante.

Speriamo nondimeno, e lo desideriamo di cuore, che gradata-

mente abbia luogo anche 1'altro fenomeno, che finalmente accom-

pagnd Fopera dello Janssen, cioe che il libro, almeno per parecchi

eterodossi, sia per essere un luminoso faro di verita. La molta dot-

trina del lavoro del Denifle fara riflettere un qualche pensatore e lo

persuadera sul vero valore dell'opera di Lutero. Dio lo voglia ! Ma noi

qui non possiamo omettere di osservare, che questa buona influenza

sulla parte contraria, il Denifle avrebbe piu sicuramente raggiunta,

se avesse adoperato un tono piu riservato, come lo Janssen. E certo

perft che i cattolici, mediante la sua compendiosa e laboriosa opera,

si rafforzeranno sempre piu nella loro fedelta verso la Chiesa madre,

che essi veggono aggredita da un siffatto assalitore quale Lutero e

con ingiustizia cosi ributtante.

II P. Denifle reca anzitutto nella introduzione, un giudizio

severo sulla nuova edizione critica dell'opere di Lutero, che

dal 1883 comincio a pubblicarsi in Weimar. Egli mostra con chiare

ed inesorabili prove, che gli editori non procedettero molto critica-

mente. Per es. il commento al libro dei Gfiudici, nella nuova edizione

critica fu dato erroneamente per opera di Lutero (t. IV, p. 526-586).

Questa opera non e di Lutero
;
1'autore anoninio e piuttosto un plagia-

rio, che ha copiato s. Agostino ; egli ha bensl conosciute le lezioni

di Lutero sullo stesso argomento, il quale era suo contemporaneo
e probabilmente fratello di religione, ma le ha inettaniente im-

piegate nel proprio lavoro. Cio viene ammesso anche da dotti

protestanti.

La parte del libro del Denifle che segue, discute il summen-
zionato scritto di Lutero Dei voti monastici; e questo suo libro

viene posto a capo del volume perche pienamente caratterizza tutta

1'opera di Lutero, la sua lotta contro la preminenza morale del

passato tempo cattolico e contro le buone opere e la perfezione.

Di piu ci niette in grado di studiare 1' interno sviluppo deiranirna

-di lui e il modo ond'egli si accaparro aiuti dallo stato monastico e

dal Clero. Tutta una serie di menzogne e di contraddizioni viene posta
in sodo da questo scritto di Lutero con diplomatica precisione. IJnito a
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questo studio & un bel trattato sull' ideale della vita cattolica e sui con-

sigli evangelici secondo la dottrina degli scolastici e do' inistici, specie

dell'Angelo delle scuole, un campo, nel quale le cognizioni del De-

nifle trovano modo di mostrarsi nel loro pieno sviluppo. Nessuno

come lui, lo storico delle universita medioevali e della mistica, po-

teva infatti esprimersi meglio su questo tema. Quanto pigraei ap-

paiono di fronte ai suoi grandi e sicuri tratti e alle sue copiose e

original! citazioni gli sforzi de' dotti protestanti moderni, da lui

combattuti, che con Lutero affermano, che il voto di castita e

contro la volonta di Dio e che, secondo la dottrina cattolica, le vo-

cazioni secolari, 1'ordinario culto di Dio, siano stati cosi avviliti,

come se in loro non fosse possibile alcuna perfezione ! In niun

luogo abbiamo trovato prove cosi convincenti come qui, per affer-

mare che Lutero viceversa ha degradato la vita coniugale e la stessa

esistenza della donna! Questa sua tendenza armonizza, come il De-

nifle espone diffusamente, collo stato morale di Lutero. Tutto cid

e c-ompreso nella seconda sezione del libro.

L'esame sul punto di partenza nello sviluppo di Lutero
,

sulla genesi delle sue principali massime >, forma la terza ed

ultima sezione del volume; essa pure si collega di bel nuovo con

un giudizio sui teologi protestanti ,
come il Denifle stesso deno-

mina le sue aspre lotte impegnate contro di loro, sia per la forma

come pel contenuto del suo libro.

II Denifle prende come punto di partenza della ribellione di Lutero

il fatto che la concupiscenza di Lutero fu del tutto invincibile .

Personalmente, in seguito alia sua tiepida e sregolata vita religiosa,

giusta 1'autore, egli soggiacque al supremo dominio della concupi-
scenza

; per superbia non voile confessare i suoi errori, e quelPuomo,
festeggiato per le sue grandi doti, si abbandond del tutto all'astuzia.

A ine di poter quietare la propria coscienza, stabili il suo primo
nuovo dogma, che la concupiscenza, cioe, la quale nessuno, neppur
1'uorao piu perfetto, pud st-ggiogare, e il peccato originale in pernia-

neoza, e che essa doveva essere coperta o resa non imputabile,
merce la imputazione de' meriti di Cristo. Aggiunge che general-
mente tutto ci6 che 1'uomo commette in proprio demerito, vien

coperto da questa sorprendente giustizia di Cristo, purche 1'uomo
s' indirizzi con vera fede a Cristo come Redentore (la dottrina della

Sola fides
); ma che il peccato resta in lui sino al consegui-

rnento deU'eterna felicita
;
che quest'ultima non e un premio, e che

le buone opere, fatte in vita, non hanno il minimo valore di merito
in questa vita e nell'altra.
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Dei molti tratti certo splendid! che entrano in questa sezione, ci

piace notare i seguenti. Lutero si niostra tutt'altro che profondo teo-

logo e conoscitore della dottrina della Chiesa professata in antico, od

anche un pensatore logico. In lui tutto e sabbiettivo
;

il suo triste

stato interne ispira la dottrina, i suoi capricci la variano. Nella de-

finizione del concetto della giustizia avanti a Dio e dell'amore di

Dio procede di tal maniera che 1'amor di Dio non trova nell'uomo

effettivamente posto; e riguardo alia giustizia, la sua dottrina non

solleva mai 1'uomo alia certezza, che pure gli aveva promessa, ma
lo esorta ad accettare con fatica una specie di speranza della me-

dosima. Le pagine del Denifle, che trattano dell'osservanza dei co-

mandamenti e della differenza tra legge e vangelo secondo la dot-

trina luterana e secondo la tradizione medioevale teologica, sono

chiare e convincenti.

Le opinion! luterane si mostrano gia nei loro germi in un

commento manoscritto di Lutero sulla lettera ai Komani, che si

conserva nella biblioteca Yaticana (Palat. lat. 1826). E uno scritto

postumo delle sue lezioni tenute in Yittemberga nel 1515 e 1516,

un prezioso documento del tempo avanti la lotta delle indulgenze.

Lutero era gia eretico prima ancora di iniziare nel 1517 contro il

Tetzel la disputa sulle indulgenze, e cio era conosciuto. E stato non

piccolo merito del Denifle 1'aver fatto uso di quel manoscritto per

spiegare il processo del graduate sviluppo dell'eresia.

Soprattutto egli trova nel citato codice gia riportata 1'opinione,

che la concupiscenza e il peccato di origine permanente. II com-

mento e stato per intiero pubblicato dal protestante Giovanni Fischer,

che gia per Faddietro 1'avevatrascritto. Sarebbe stato desiderabile di ve-

derlo stampato nel lavoro del Denifle
;
il quale, in mancanza di rneglio,

fu costretto a citarne dei frammenti in varii luoghi, i quali tuttavia

nou rendono possibile un giudizio indipendente nel proprio senso

doJla parola. Altre fouti inedite per la storia e per la teologia di

Lutero, il Denifle non ha riprodotte, prescindendo da isolati passi

del Codice Palatino 1825, che contiene altri comment! biblici di

Lutero \

1 Le suddette prove della teologia luterana ci piacciono assai piu che

non le osservazioni del Denifle sulla supposta ubbriachezza di Lutero,
sulle morali trasgressioni di lui coll'altro sesso, anche fuori della tresca

coll'apostata monaca Bore, sulla scrofa
,
come ideale in Lutero della

vita felice, sul suo disprezzo dell'orazione e cio non per occasione, ma
per massima. Crediamo che per questi punti non sussistano prove per-
fettamente valide. Noi desidereremmo che in siffatti libri di controversia
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II libro cosl conchiude: Si tiri un'ultima conseguenza: Ognuno
dovra esclamare con noi: Via da Lutero! E I'ultimariga del libro

ripete la stessa antifona : Via da Lutero
;
ritorno alia Chiesa ! Fin

qui il Denifle. Ora noi diremo: perche parlare ai protestanti di

conseguenza? Questo e troppo. L'essere conseguenti e il Jato piu

debole dei due partiti apostrofati, tanto dei protestanti ruoderni, che

dei protestanti liberali. In quella vece 6 assai grande in arabedue

le sensibilita per Lutero. E come potrebbe essere altrimenti, se i loro

corifei stessi che furono confutati dal Denifle con un linguaggio si

fosscro portate soltanto cose sicurissirne e dimostrabili avanti a qual-
siasi tribunalc.

Ameremmo anche che il capitolo sulla fisionomia di Lutero giusta
antichi ritratti non fosse stato riportato dal P. Denifle, massimamente
a cag'ione dell' iscrizione, che vi sta sotto : Lutero, in te nulla e di-

vino! Ed anche cio, secoiido il Denifle, dovrebbe valere contro di lui!

Gli stessi piu antichi ritratti non sono autentici e si allontanano uno
dall'altro : i mig'liori furono collocati in un opificio di Wittemberga dai

discepoli di Kranack. Ma se anche possedessimo il ritratto piu autentico,
la sua interpretazione correrebbe rischio di arbitrii sog-g'ettivi.

Quasi tutte le dimostrazioni della seconda, non che della terza se-

zione, attrag'gono il lettore per la grande scioltezza della forma, per
la fina vivacity dell'argomentazione e per la sorprendente ricchezza del

materiale. Quindi parecchie ripetizioni o rinvii a successive spiegazioni
non si rilevano. II Denifle non annoia col suo metodo schematico. Vi sa-

ranno forse certi lettori, tra i cattolici beninteso, che si conforteranno

leggendo gli epiteti spesso salati, rivolti dall'Autore contro Lutero, o le

sincere esclamazioni della sua anima onesta ed offesa.

Egli in varii luoghi chiama Lutero, tra 1'altre cose, modello di un
frate depravato, corrotto e abbrutito

;
il piu grande mascalzone di Ger-

mania; un consumato malfattore, uno scrittore di diabolica scostuma-

tezza, saccente e arrogante, un semidotto teologo scialacquatore, un
contradittore senza pari; come un forsennato, cosi noi leggiamo,
Lutero si scaglio contro la Chiesa; fu un buffone e ciarlatano nato, un

soggetto immondo; egli vien denominato I'uomo avventato, frivolo e

bugiardo, piu sarcologo che teologo ecc.

Per chiusa fa rintronare accordi non meno forti : Come? Lo spirito
di Cristo avrebbe abitato in quell 'uomo, che col suo odio diabolico rin-

nego persino la scintilla di uno spirito cristiano? (un palpabile argo-
mento, che ogni cattolico riconoscera) . Ma se, cosi prosegue apostro-
fando i protestanti ortodossi e con loro i protestanti liberali, ma se

essi volessero considerar seriamente e senza pregiudizii la vita e la con-

dotta di Lutero, la sua malizia, le sue menzogne, la falsita, i sofismi, la

sua scellerata vita e le opere congmnte aperfidia, scurrilita, trivialita, sfre-
natezze e uccisioni, in una parola Lutero in anima e corpo, dovrebbero
anche dal punto di vista puramente umano distaccarsi da un siffatto

mostro (pag. 859). II mostro si rappresenta spesso ai protestanti attuali

qual loro padre.
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temperate, stanno attaccati strenuamente a quel nome ? Quanti, tra

grand! e piccoli, conseotiranno al grido di : Yia da Lutero ?

III.

1 prirni attacchi protestanti.

II primo a rispondere, fa il teologo protestante Adolfo Harnack

di Berlino, colpito in petto dal Denifle. Egli non pote comportare
di sentirsi chiamare implicitamente un ignorantone, un contradi-

cente, un bisticciatore. Chi legge la sua risposta fanatica
,
vede

tosto, che egli vuol rompere una lancia non tanto per Lutero, quanto

per se stesso. Ostenta pero di farlo per tutto il protestantesimo

gravemente offeso e provocato.

Sulla scorta di alcuni dei suddetti epiteti dati dal Denifle a Lu-

tero, 1' Harnack vuol giudicare tutta la grande opera come un odioso

e ingiurioso attacco ai concittadini protestanti, e si fa lecito di stigma-

tizzarla come parto di uno stupido scribacchione . II tanto sti-

mato e dotto domenicano avrebbe, secondo lui, dimenticato il decoro

e il rnodo di dire scientifioo, ed ogni carita verso il prossimo. Cosi

egli si sforzd, parte con le suddette forti espressioni del Denifle,

parte con raggiri, oppugnandolo, di dar 1' intonazione alle altre

future critiche protestanti. L' Harnack, come e noto, e il piu rag-

guardevole rappresentante della teologia liberale.

Infatti anche il suo collega della facolta teologica di Berlino, Ri-

naldo Seeberg, un professore forse di una tinta un poco piu conser-

vativa, comincio, con la tattica, teste rilevata, della scelta dei punti

piu salienti del Denifle, una serie di articoli nella conservativa

Kreuxszeitung di Berlino. Gli articoli sono stati gia pubblicati in

un opuscolo a patte in una seconda edizione *.

II Seeberg con studiata scaltrezza colma le due prime pagine quasi

solo di quegli epiteti di abbellimento che il Denifle scaglia contro

Lutero e il luteranismo. Credendo di aver bastantemente discre-

dituta 1'opera come un goffo e indecoroso attacco e come uno sfogo

appassionato, esamina per giunta alcuni punti di opposizione, mi-

schiando il vero col-falso. L'idea principale positiva, con la quale

da ultimo vuole impressionare il lettore, non d gia una difesa della

vera missione di Lutero nel sen so cristiano, ma la seguente sua

glorificazione, tutta modernamente ispirata. c Anche se dovessimo

1

Theologische Literaturzeitung 1903, 5 dec. n. 25.

2 R. SEEBERG, Luther und Lutherthum in der neuesten katholischen

Beleuchtung , Leipzig 1904.
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accordare tanti difetti nel carattere di Lutero, egli dice, e rilevare

tante contraddizioni nella sua dottrina, egli e e restera sempre un

grand'uomo, anzi un'immortale grandezza della storia universale;

tutti gli uomini eroici, che mediante gesta e sofferenze eroiche ap-

portano un nuovo secolo, hanno sempre anche le loro grand!

debolezze. II Denifle, e i cattolici in genere si diportano con gret-

tezza e parzialita, dando corpo a queste ombre (pagg. 24 e segg.).

Conchiude quindi colla rinnovata dichiarazione: Chi oltraggia Lu-

tero, oltraggia il protestantismo. E questo ha fatto il Denifle. II suo

libro sino a un certo grado interessa i dottt
; per la chiesa protestante

esso appare indifferente
;
Fautore si e anche a tutt'uomo studiato per-

che niun di noi possa mcorrere pericolo. Per la pace confessionale

il libro senza dubbio pud esser di pericolo; sta al cattolicismo di

fomentarlo o d'impedirlo (pag. 30 e seg.).

Che si sarebbe comicamente gridato al pericolo della pace
confessionale

,
il Denifle Vaveva gia presentito nel suo quieto stu -

diolo. Egli alia tine della prefazione rassicura all'uopo i teologi pro
testanti (pag. XYI): lo non prendo di rnira nessuno. lo solo son

responsabile del mio lavoro. Eglino dunque hanno a fare solo con

me. Ma essi mi accorderanno, dopo aver letta la mia opera, che

10 mi sono guidato con retta intenzione nella compilazione della

medesima.

Cid tuttavia non tolse che parecchi de' suoi avversarii rnali-

gnassero persino sul titolo di archivista della Santa Sede, del quale
11 Denifle e onorato, per far mallevadrice in certo modo Roma del-

1'opera infausta. Parlarono inoltre nel modo piu ingiusto dell'intolle-

ranza di tutta la Chiesa cattolica. II libro, gridd il Seeberg (pag, 3),

opero come un fulmine, che, scrosciando, illumina sin giu nelle

sue latebre un precipizio, la cui esistenza parecchi negano. Ebbene,

per colui, che ha sognato una minima differenza dogmatica tra cat-

tolici e protestanti, questo fulmine pud essere salutare. Gli fara ve-

dere il precipizio.

Quanto alia persona dell'Autore, e stato per lo meno quasi dap-

pertutto accordato al Denifle, che egli ha avuto retta intenzione

nel suo lavoro
;

La sua veracita, lealta e sehiettezza anche dal

Seeberg vengono ammesse in tutta la loro estensione. Quasi tutti

gli avversarii conoscevano personalmente, dalle biblioteche tedesche,
il valoroso Domenicano tirolese; col suo abito bianco e nero era

stato veduto da anni ed anni ne' centri scientific! dove si disputava
sulle universita e sulle seienze medioevali, e chi eonversd con lui,

lo ebbe assai caro per la sua lealta e sehiettezza.
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Ed ora qual disinganno, 1'aver avuto da lui un tal libro, men-

tre si aspettavano soltanto ulterior! studii neutrali ed innocui sul

medioevo !

Giovanni Haussleiter, professore di Teologia all'Universita di

Greifswald, terzo a schierarsi in campo contro il Denifle, cercO tra

1'altro di essere ambiguo . Egli studid d'infliggere al Denifle una

mortale ferita rispetto alia quostione del matrimonio
;
sostenendo

che il medioevo avea senza fallo avvilito il matrimonio
;
che il Do-

menicano si faceva cogliere in una grande contraffazione e bugia,

che sarebbero confutate dallo stato antico di Wittemberga, se egli

cioe metteva in dubbio e se impugnava il merito di Lutero rispetto

al matrimonio. Sotto questo riguardo fu prontamente risposto al

teologo di Greifswald da Monsignor Dottor N. Paulus nella Ger-

mania di Berlino 2
. Questo ragguardevole specialista nel campo

della storia del passato medioevo e della riforma tedesca mostro

subito la nullita dei testi allegati e specialmente delle citate arrin-

ghe universitarie di Wittemberga per la nostra questione.

La seconda cosa, con cui 1' Haussleiter voile combattere il suo

avversario in maniera piu originale, fu col fare una rassegna sto-

rica dell'antica polemica cattolica contro Lutero.

Egli caratterizzd soprattutto la maniera di scrivere grossolana

e ironica di un tal Corrado Andreae (Yelter) della Compagnia

di Gesu (1606) e di un certo Ntcol6 Weislinger, prete secolare,

il cui libro Friess Vogel oder stirb (1722) avrebbe servito di

inesauribile miniera ai successivi polemisti. II Denifle, cosi la-

menta questo protestante in apparenza conservatore, e pienamente

incapace di vedere in Lutero qualche bonta
; egli e ritornato al li-

vello di quei primitivi ed eccessivi polemisti, che combattono colla

trebbia invece che colla dotta penna ; egli si e piuttosto modellato

sopra Giovanni Siffredo Yiser, vicedecauo di Yienna sotto Giu-

seppe II (cioe sopra uno scrittore contro Lutero, cattolico di nome,

che fa infettato dall'illuminatismo austriaco di quei tempi). Come

se non ci fossero stati schietti polemisti cattolici, i quali con stile

nobile e maniere gentili hanno di gran lunga superato Andreae

e il Weislinger, quegli organi popolari del gusto del loro tempo !

Potremmo citare il beato Canisio, il cardinal Bellarmino ed altri !

Come se questi ultioii con la loro urbanita e rispettoso linguaggio

1

Allgemeine Zeitung di Monaco
; appendice 1904 n. 3. 5

;
anche se-

paratamente.
3

Wissenschaftliche Beilage zur Germania, 1904, n. 10.

1904, vol. 2, fasc. 1298. 46 10 giugno 1904.
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non fossero stati imitati anche in Germania nell' era moderna, per

esempio dal Mohler e dal Dollingere da ultimo dallo Janssen. L'Hauss-

leiter fa assoltitamente torto al polemista domenicano. II Denifle non ri-

torna punto alle affermazioni, sovente censurabili e indirnostrabili del

Weislinger e di altri
;
solo 1'interesse del partito avversario potrebbe

accoccargli questa stoita accusa. I piu sdegnosi termini, che egli ha

comuni con questo ed altri buoni tedeschi del tempo antico, come

p. es. : Giovanni Pistorio, neanche giustificano un siffatto raffronto.

II Denifle non voile neppure dare una perfetta immagine di

Lutero e non voile neanche contrapporre una completa biografia

alle biografie luterane o agli esaltati panegirici luterani de' prote-

stanti. Egli ci da il risultato delle sue libere e successive inchieste

contro Lutero. II laborioso disegno del suo libro ha avuto per effetto

di mettere in special mostra Je cattive opinioni di Lutero, rnentre

non sono a sufficienza apprezzate le opposte buone asserzioni di lui
;

le quali con logica troppo partigiana vengono dagli oppositori qua
e la spremute dalle sentenze di Lutero. Ci dispiace il dover dire

che i suoi dotti avversari, 1'Harnack, il Seeberg e 1'Haussleiter

hanno mostrato coi loro rimproveri di non apprezzare degnamente

questa circostanza.

~Noi dunque osserviaino contro di loro e contro altri critici pro-

testanti, che il Denifle, senza danno del suo libro, avrebbe potuto

riempire parecchie pagine con esortazioni di Lutero a combattere

la concupiscenza, la quale secondo lui non e in un certo senso assolu-

tamente invincibile, ma vien repressa coll'aiuto dello Spirito Santo.

Similmente, quando Lutero parla di peccati, non seinpre intende

veri peccati attuali, ma i moti involontarii della conqupiscenza. Lu-

tero ammette che parecchi possono serbarsi casti, anche senza il

matrimonio, mediante una straordinaria grazia di Dio, ed egli afferma

di se stesso di avere esternamente osservata la castita.

Nella sua apostasia dalla Chiesa e nella sua esposizione della

dottrina eretica cospirarono inoltre parecchie altre cose, fuori del-

1'esperienza relativamente alia concupiscenza, e il Denifle le mette

in vista, sebbene non tutte. Soprattutto, giusta il nostro parere,

si de'vono prendere in considerazione 1'eccezionali tentazioni della

carne, non che della disperazione, alle quali Lutero fu esposto; il

suo appassionato spirito di opposizione verso i confratelli osservanti,

la forte tiepidezza e negligenza nella sua propria vita religiosa in

genere, la sua affascinante idea di dover immischiarsi neila pur-

troppo esistento e deplorevole decadenza della vita ecclesiastica, me.

diante una fondamentale riforma senza gli organi ecolesiastici. Ma
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soprattutto dovrebbe anche tenersi conto di quella saa caratteri-

stica disposizione di ammo, che non fa libera da imperiosita mor-

bosa di fantasia e da malinconia, la quale dal Denifle non viene

minutamente considerata e che da pezza non fu neanche abbastanza

patologicamente studiata.

Quella orribile confusione de' suoi pensieri ,
della quale il

Denifle parla (per es. alia pagina 573), non derivava soltanto da

sviati studii filosofico-teologici, ma anche da un certo anormale

stato psicopatico, che spesso spicca stranamente. Questo stato, cioe,

naturalmente non di demenza, ma di esaltazione e di illusione, si

univa piu volte in Lutero con vere e proprie allucinazioni de' sensi.

Egli inoltre fermamente credeva di aver ricevuto dall'alto mediante

rivelazione tutto il suo Vangelo ; egli si professava pronto a morire

per il medesimo, come morl Giovanni Huss, senza disdirsi, e pro-

fessa che la morte gli avrebbe cagionato sensibile divozione 1
.

In quello stato d' illusione Lutero pote giungere a prendere

per buona moneta e a credere fermamente cose non vere contro

la Chiesa cattolica e la sua dottrina, contrapposta gia da lui alia

scienza, al quale stato di animo arrivo egli dopo ripetuti atti.

Anzi, in preda alia stessa illusione mistica, egli scrive persino pa-

recchi passi magnifici sopra soggetti di fede e di pieta, non che

esortazioni ascetiche e mistiche con penna vigorosa, popolare e da

iutti ammirata. Quella divozione lo accarezzava e gli faceva piacere.

Senza dubbio siffatti passi sono in pari tempo una certa restituzione

del bene, che egli trasportd seco dalla madre Chiesa cattolica e che

egli non pote mai totalmente dimenticare. Tutto cid ciascuno rico-

nosce, il quale con le opere di Lutero in mano approfondisca la

storia di quell'uomo, il cui carattere psicologico e quasi enigmatico.
E cid basti a supplemento nella difesa del Denifle contro i suddetti

tre suoi oppositori. Daremo un' altra volta la stessa risposta che loro

fa il P. Denifle.

1 H. GRISAR S. J., Ueber die Luth erlegende ; Luthers Psychologie und

Pathologie; Derjunge Luther ; in der Liierarischen Beilage der Kolnischen

Volkszeitung 1902. n. 44-46; 1904. n. 1. 3.



RIVISTA BELLA STAMPA

i.

UN BELL'ESEMPIO AI GIOVANI BELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA.

L'azione sociale, o democrazia cristiana, del cattolici in Italia, sotto

1' impulse e 1'indirizzo della S. Sede, e sempre stata un bruscolo

negli occhi della setta massonica e del dominante liberalismo. Ma
il bruscolo si fece spina, dopo che, pel suo progressive sviluppo,

quella si e venuta cosl organizzando e rawalorando, che oggi si

mostra la sola forza idonea a porre un argine ed a contenere la

irrompente fiumana del disordine socialistico
; per modo che, se spe-

ranza vi e di salute, questa e in essa.

Massoneria e liberalismo si diedero la mano, avvegnache per fini

diversi, nell'irnpresa di pervertirla, svolgendo principalmente i gio-

yani ad essa dediti dalla soggezione alia autorita insegnativa, pre-

cettiva e direttiva della S. Sede. Ambedue di conserva tentarono

di levarle prima il piii che si potesse di cristianita, e poi la piu

efficaco guarentigia ,
che il S. Padre Leone XIII, nel suo discorso

del 21 decembre 1901, al Sacro Collegio dei Cardinali, afferrno es-

sere nello spirito di ubbidienza e nella concordia degli animi .

Questa perfidia e malizia degli avversarii riusci a suscitare po-

lemiche e ad accendere nel campo cattolico una fiamma, che poteva

tornare funesta a tutta 1'opera di preservazione, o di ristorazione so-

ciale fra noi in Italia. La pessima delle arti fu quella di eccitare,

col pretesto della modernita, i giovani contro gli anziani, circa le

tendenze, le teorie e le pratiche, che per molti anni formarono la

forza e la ricchezza morale dei nostri piu insigni e benemsriti cat-

tolici operosi.

Tuttavia, grazie al cielo, il lavorio di disunione fu meno
dannoso che non si temeva, appunto per I'intervento del Papa



UN BELL'ESEMPIO 725

Leone XIII e del suo successore Pio X, il quale, a questo propo-

sito, il 6 dicembre 1903, ricevendo in udienza il Consiglio Supe-
riore della Gioventu Cattolica italiana, proferi fra le altre le seguenti

parole: In tutti i tempi i vecchi soltanto furono capi e direttori

dei popoli, i giovani le braccia e gli esecutori fedeli. L'eta presente

vorrebbe pero invertito quest'ordine. Ma come e possibile che ri-

porti vittoria un esercito, la cui direzione sia in mano di coloro, i

quali, benche generosi, non hanno senno maturo e profonda espe-

rienza ? Quindi ai giovani caldamente raccomandd di non volere

eonformarsi allo spirito del secolo, che non pretendessero di essere

indipendenti, n6 di sostituire la loro presunzione a quella saggezza,

che solo pud esser data dai superior!, dai proprii consiglieri e dai

veri amici : auree parole, colle quali acu tetigit la piaga che si

principiava ad aprire nel sano corpo della vera e cristiana deino-

crazia.

Dipoi, col Motu proprio del 18 decembre 1903, nel quale sfca-

biliva Vordinamento fondamentale dell'azione popolare cristiana,

procurd di sedare le polemiche, rimettendo in fiore 1'unione dei

pensieri, di affetti e di opere in quanti formano la falange eletta

dei veri democratic! cristiani.

Un tale intervento magistrale, paterno e direttivo della S. Sede,

ha portato i suoi frutti nelle file della nostra gioventu cattolica, de-

dita a questa nobile operazione cristiana. Ed uno di essi e un suc-

coso studio, che il giovane sacerdote Alessandro Cavallanti ha tests

pubblicato, col titolo di Conclusioni di polemiche recenti fra Cat-

tolici italiani l
. Si pud dire che egli, con animo sincero, haraccolto

nelle sue pagine tutto il fiore di cio che si e stabilito dalle autorita

legittime, o discusso dai piu competent! nelle materie dell'azione

sociale, non di nome, ma di fatto cristiana.

II libro che ne e uscito sara di gran vantaggio ai giovani, sic-

come scritto da un giovane venticinquenne, che si rivolge a loro,

appoggiato ai tre solidi fulcri dell'autorita, della ragione e dell'espe-

rienza. II chiaro barone De Mattheis, in una lettera all'Antore, stam-

pata quasi in luogo di proemio, non esita a chiamare 1'operetta il

vade-mecum dei giovani cattolici militanti oggi in Italia pro aris

et focis : e tale in effetto sembra pure a noi.

Basta del resto accennare i capi principali, che si trovano svolti

nelle sue carte. Qual fondamento, 1'Autore vi sostiene che la nota

1 Un opuscolo in 12 di pag\ X-129. Siena, tip. edit. S. Bernardino,
1904. Prezzo L. 1.
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papale e il primo carattere dell'azione cattolica italiana: poi che lo

spirito religioso e carattere essenziale delle istituzioni democratiche

di quest'azione ;
finalmente che 1'organizzazione del cattolici italiani

e e deve essere modellata sulla gerarchia ecclesiastica. Le tre anti-

tesi sono queste delle massime che i suoi corruttori gia inculcavano,

a distruzione dell' azione cattolica : miravano cioe a laicizzarla, ed

a separarla dal Papa e dalla Chiesa.

Posto cid, egli dimostra che 1'azione cattolica italiana non puo
formare un partito politico: che il giusto concetto della democra-

%ia si deve trarre dalle encicliche papali: che si deve stare scru-

polosamente alia regola del Non expedit, quanto ad elezioni poli-

tiche; e che insomma il gran dovere dei cattolici italiani, nell'ora

presente, si compendia tutto nell'amore al Papa ed al popolo.

Noi ci rallegriamo collo Scrittore di si buone cose, il cui libro

vorremmo diffuse precipuamente fra i membri delle Associazioni

cattoliche. Se non che egli non abbisogna delle nostre commenda-

zioni. Abbiamo sott' occhio una serie di elogi scrittigli da personaggi
di grande autorita, che meritamente gli possono tener luogo di mille

altri.

II Cardinale Arcivescovo di Milano chiama il suo libro un la-

voro ben fatto
,
ed in una sua lettera del 28 febbraio, augura che

valga a raddrizzare certe idee piu o ineno storte
;
cosi che tutti ab-

biano da camminare fedelmente e costantemente per la via addi-

tata dalla S. Sede : senza di cid, sarebbe inutile combattere, inspe-

rabile la vittoria.

Mons. Fontana, Yescovo di Crenaa e suo Ordinario, dal Collegio

Apostolico Leoniano di Roma, del quale e Eettore, gli ha scritto :

Ho voluto leggere tutto 1'opuscolo che aveste la bonta di rnan-

darmi, e dalla lettura sono rimasto molto soddisfatto, perche lo scritto

e tutto informato allo spirito papale, come dev' essere e non altri-

menti 1'azione popolare o democrazia cristiana. Me ne rallegro.

Mons. Giuseppe Giustiniani, Arcivescovo di Sorrento, in un suo

biglietto del 10 Maggio, si e congratulate di cuore con lui del suo

opuscolo cosi chiaro ed evidente, che porta luce schietta nelle pe-

nombre insidiose e negli equivoci pericolosissimi fra schiere militanti

per le Giustizie di S. Pietro. E tempo, soggiunge 1' illustre Prelate,

che si defmisca per chi vuol essere col Papa : Est, est, non, non.

Pochi giorni dopo, 1'Eminentissimo Cardinale Callegari, Vescovo

di Padova, scriveva al Cavallanti, che egli giudicava degno di lode

ed opportunissimo 1'opuscolo suo favoritogli e ne richiedeva 50

copie.
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Potremmo seguitare questa collana di preziosi encomii, che giu-

stificano tutto il bene che di queste Conclusioni hanno, col Ba-

rone de Mattheis, detto per le stampe pubblicisti di valore. Ma ba-

stino questi pochi e servano ad invogliare della loro lettura, quanti

piu sia possibile, ad incremento di quella salutifera e concorde aziono

popolare cristiana, da cui tanto ci ripromettiamo di utile alia Chiesa

ed alia patria.

II.

SULL'APPIA ANTICA.

UNA PASSEGGIATA DA ROMA AD ALBANO-

Ecco un libretto ben ideato, felicemente riuscito, che in sul

primo presentarsi si gaadagna la simpatia colla nitidezza dell'edi-

zione e la signorile eleganza della legatura
]

. Non e raro incon-

trare tra la gioventu studiosa in Eoma di quelli che ignorano

quasi del tutto gl' innumerevoli tesori d'arte e d'archeologia, tra i

quali pure sono forzati di aggirarsi per dir cosi ogni giorno della

vita. Eppure quest'opportunita potrebbe fornire con poca fatica

una coltura invidiata dagli studenti di tutte 1'altre citta italiane,

e aprire ai giovinetti delle scuole classiche secondarie 1'intelligenza

della letteratura latina e della storia romana, in inodo senza com-

parazione piu fecondo e piu dilettevole della stentata interpretazione

di autori morti e sepolti.

Tal e il giustissimo pensiero, che mosse due professori d'un

ginnasio di Roma, Leoni e Staderini, a stendere in un piccolo vo-

lume, in forma d'una descrizione o guida lungo la via Appia, le

passeggiate archeologiche fatte coi loro alunni negli ultimi anni

trascorsi. Cosi s'invaghiscono i giovani dello studio, e dov'e amore

allo studio trova facile albergo pure la virtu.

Non e dubbio percid che a questi sia tornata gradita la cura

sollecita dei maestri e la dedica stessa dello scritto gentile, che

suona cosi :

1 Umberto LEONI, Giovanni STADERINI professori nel R. Ginnasio

T. Tasso. Sull' Appia antica. Una passeggiata da Roma ad Albano, con

introduzione storica, bibliografia e 50 incisioni su fotografie del cav. An-

drea Vochieri. Koma, stabilimento A. Staderini, s. d. (1904). 16, p. 288;

leg. L. 3,50.
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AGLI ALTJNNI

DI GINNASIO INFERIORE

CHE NEL TRIENNIO 1900-1903

ALLEGRI E VOLENTEROSI

HANNO STUDIATO CON NOI

UN PO' BELLA NOSTRA STORIA

STJI LUOGHI

La via Appia, delle niolte vie romane che muovono dalla citta,

e certo la piu famosa e la piu ricca di memorie, di monurnenti

pagani e cristiani. Qael tanto che ne resta, sopravvissuto al furore

del tempo e degli uomini, basta a fame tuttora un vero museo, che

si stende da Roma ad Albano, tra incantevoli panorami, sotto un

cielo tinto ne' piu varii colori, dal limpido azzurro alia porpora info-

cata dei superbi tramonti della campagna. Qaivi il mausoleo di

Cecilia Metella, il castello de' Caetani, il circo di Massenzio, i se-

polcri di Seneca, dei figli di Sesto Pornpeo, dei Licinii, quello di

Cotta (il casale rotondo), e tanti altri : poi piramidi, edicole, il Domine

quo vadis?, le catacombe di S. Calisto, di S. Sebastiano, i colombarii,

resti di ville, lunghi tratti di acquedotti, epigrafi, cippi, colonne ecc.

danno niodo di evocare infmiti ricordi, allasioni di poeti, di scrit-

tori romani: tutte cose belle che qui troviamo riportate a luogo loro,

aggiuntavi 1'interpretazione in volgare. Questa era opportuna anzi

necessaria. Giacche nella facilita e sobria lindezza dello stile, Delia

copia delle spiegazioni, negli opportuni richiami di oggetti noti e

piu alia mano di chi vive in citta, nella rninuzia dell' indicazioni,

gli autori vogliono si rammenti che il loro libro e composto pel

loro alunni, cioe per chi apre ora gli occhi e la mente alia scienza.

Ma gli egregi professori possono andar lieti che il tono modesto

del loro linguaggio riesce tanto piii caro e utile anche alle persone

avanzate, quando veggono si copiose notizie appoggiate a cosi ampia
e sicura erudizione. L' introduzione storica e piena d'interessanti

ragguagli sulla costruzione dell'Appia, salle tombe, sulla vita che

vi si svolgeva, quando mesta ne' funerali, quando lieta negii spassi

e ne' gtuochi del circo, quando animata da' viaggiatori o dagli eser-

citi rornani, dalla tragedia di Clodio e Milone, dal trasporto d'Au-

gusto, poi di Tiberio e di Germanico vendicatore di Yaro; ravvi-

vata sempre dal servizio postale. A questo e dedicate un breve ma
attraente capitolo, che ci fa passare dinanzi le diverse classi dei

tabellarii, cioe quelli che facerano il servizio per conto dei risco-

titori delle gaballe (publicani) ; poi quelli inviati dal senato o dai
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magistrati di Eoma e delle province, i qaali particolarniente in

tempo di guerra facevano il servizio d'informazione (exploratores,

speculatores) ;
indi i procacci privati, soggetti non di rado alle mo-

lestie ed ai pericoli de' ladroni
;
e da ultimo coloro che facevano

per dato compenso 1'ufficio di postini. Tuttavia un vero e regolare ser-

vizio postale (curs-us publicus), riservato per6 allo Stato unicamente,
non fa istituito se non da Augusto, felice riordinatore della pubblica

amministrazione, e migliorato poi da Adriano, gran viaggiatore. La

principale innovazione d'Augusto fa di disporre lungo le grandi vie

militari che solcavano 1'Italia e 1'impero, e cosi lungo 1'Appia,

posti fissi da mutare rapidamente i cavalli (mutationes) ,
e altri

piu important! da potercisi fermare (mansiones) accanto ai quali

sorsero tosto le tabernae, cioe osterie e locande. Del servizio

dello Stato potevano prevalersi soltanto i pubblici ufficiali, o chi

veniva incaricato dal Senato d'una missione (legatio), ovvero chi

otteneva per privilegio una legatio libera, cioe 1'apparenza di viag-

giare per ragioni di Stato
;
la quale rnediante un diploma concedeva il

diritto falVevectio, cioe di viaggiare gratuitamente colle poste dell'im-

pero, ed equivaleva perci6 ai biglietti di favore de' giorni nostri,

o al medaglino del deputato. Anche allora erano fissate le distanze

tra le stazioni, le norme pel peso, la grande e la piccola velocita,

e tanti particolari di molto istruttivi, che apprendiamo dalle lettere

di Cicerone, di Plinio, di Traiano, da Livio, da Svetonio, ecc.

Questo non e se non un esempio del molto che si pu6 impa-
rare anche ora da una passeggiata sull'Appia antica, un vero di-

letto che procura la lettura della presente descrizione.

Delia forse eccessiva minuzia nella descrizione de' piu piccoli

ruderi si scusano gli autori pel desiderio di nulla tralasciare; ma
a tal difetto portera facile riparo una prossima edizione, che certo

non manchera, registrando p. e. alcuni tratti meno importanti in ca-

rattere anch'esso piu minuto. In tale occasione ci auguriamo di ve-

dere pure rimediata un' inesattezza nell'apprezzare il valore storico

della venuta di S. Pietro a Roma. Di questa dicono, a pag. 93 nota 4,

che non e dimostrata da argomenti storici irrefragabili sebbene

soggiungano tosto che s'appoggia ad una tradizione non interrotta

e localizzata in molti punti di Roma (principalissimo il Circo di

Nerone, dove oggi sorge la splendida basilica) e a testimonianza di

autori posteriori. E conchiudono che dai cattolici e ammessa

senz'altro come certa, ma la questione storicamente non e risoluta.

Questa noterella non precede certamente da intenzione d' offendere

alcuno de' sentimenti piu cari a' cattolici e a' romani
;
in molti passi
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del volume apparisce troppo chiaro 1'animo retto e il senso religiose

degli autori : ma non di rado avviene che senza volerlo si dia troppo

peso ad opposizioni e ad argomenti, inefficaci in se medesimi, e auto-

rizzati solo dalla frequente ripetizione e dalla franchezza onde sono

allegati contro la sentenza ricevuta comunemente. Del resto e noto

come 1' impugnazione della venuta di S. Pietro a Roma ebbe origine

non da prove positive in contrario, ma da preocoupazioni dogmaticne
di protestanti. Qui adunque, prescindendo da qualsivoglia conse-

guenza teologica, cattolici e non cattolici debbono riguardare alia

pura dimostrazione storica, rammentando bene qual e il criterio in

verita di siffatto ordine; il quale, capace di certezza morale, non

comporta mai Fevidenza propria delle dimostrazioni matematiche,

o si tratti della venuta di S. Pietro in Roma, o della spedizione di

Giulio Cesare nelle Gallie, o della campagna d'Annibale in Italia.

Ma la critica storica oggigiorno non pu6 per verun modo tollerare

che si dia per certo cio che e dubbioso, no che si metta in dubbio

quel che e accertato : perche dalla verita non s'ha da temere nulla.

Orbene il martirio e la morte di S. Pietro in Roma dice

Adolfo Harnack, professore di teologia protestante all'universita di

Berlino fu gia voluto impugnare per pregiudizii tendenziosi pro-

testanti, poi per quelli d'una critica parimenti tendenziosa. In en-

trambi i casi 1'errore ha dato occasione a riconoscere importanti

verita storiche, e cosi ha reso i suoi servigi. Che perft fosse un

errore e oggi cosa aperta e manifesta per qualunque scienziato, che

non vuole bendarsi gli occhi da sd. E tutto quell'apparato critico,

onde il Baur combatte 1'antica tradizione, oggidl con ragione e con-

siderate come affatto nullo 1
. Tra gli altri protestanti il Gieseler

dice egli pure che una polemica partigiana fu quella che mosse

alcuni protestanti a voler negare che Pietro sia mai stato a Roma 2
.

Ed il Lanciani nell'opera Pagan and Christian Rome, citata

da' nostri autori nelJa bibliografia: Per 1'archeologo la presenza
in Roina ed il martirio de' SS. Pietro e Paolo sono fatti cosi accer-

tati dalla sola evidenza de' monumenti, che non ammettono pure
1'ombra del dubbio 3

.

Queste nostre riserve e tutte queste rettificazioni non muovono
da altro se non dal desiderio, che anche sulla predetta importante

1 Die Chro'nologie der altchristlichen Litteratur bis Eusebius von ADOLF
HARNACK, I Bd. Leipzig, p. 244, nota. Cf. pure p. 242; 709.

2 Lehrbuch der Kirchengeschichte. I, 80.
3
Op. cit, Londra, 1892, p. 123.
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questione il libro del sigg. Leoni e Staderini sia informato a criterii

scientific! e ad esattezza storica, pari a quella a cui si ispira tutto

il resto generalmente. Attenzione tanto piu necessaria in questo

punto, perche qui di fatto ]a verita storica basta da sola a esclu-

dere dubbii e spiacevoli turbamenti alle coscienze giovanili.

Da ultimo merita una speciale menzione la copiosa bibliogra-

fia. distinta per argomenti, non ristretta ai nudi titoli, rna accom-

pagnata da brevi cenni sal contenuto e sul merito di ciascuna

dell'opere dei piu insigni archeologi, che illustrarono la via Appia

ed i suoi monumenti. A ragione giudicarono gli autori di questo

piccolo ma succoso yolumetto, che importasse iniziare per tempo
i giovani alia conoscenza dei benemeriti cultori dell' antichita clas-

sica e cristiana. Oosi la guida da Homa ad Albano serve pure a

dare un primo orientamento in questo campo smisurato di studii

e apre una via sicura a piu vasta istruzione per chi vorra inol-

trarsi piu addentro. Anzi non pensiarno fare un vano augurio adat-

tando allo scritto de' prof. Leoni e Staderini cid ch'essi dicono della

biografia deil'illustre (j. B. De Kossi composta dal Marucchi: Forse

alcuno dei nostri alunni da questo volumetto potrebbe trarre suffi-

ciente impulso, se non agli stessi studi del De Kossi, alrneno ad

un'attivita di vita seria e feconda (p. 277).

Crediamo che una pura dimenticanza abbia fatto tralasciare nella

bibliografia delle catacombe la recentissima e monumentale pub-

blicazione di Mons. Wilpert : ma questa apparira citata a luogo suo

nella prossima edizione, che non i giovanetti ginnasiali soltanto,

ma gli studenti pure delle facolta superiori, e tutte le persone colte

generalmente, saluteranno con rinnovate congratulazioni.
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Roma, 27 maggio - 9 giugno 1904.

I.

COSE ROMANE

1. Decreti della sacra Congregazioce del Riti pubblicati in Vaticano. -

2. PellegriDaggi e udienze pontificie. 3. II pensionato cattolico uni-

Yereitario di Padova. 4. Un decreto della Congregazione dell'Indice.

1. Mentre il sig. Combes e i suoi seguaci si accaneggiano nel per-

seguitare gli ordini religiosi, la Chiesa cattolica, per mezzo del suo

capo, il Romano Pontefice, prepara ad essi nuove glorie e nuovi trionfi.

Doinenica 29 maggio, festa della SSnia Trinita, nel Yaticano alia

presenza di Sua Santita, furono promulgati tra decreti della sacra

Congregazione dei Riti : il primo sul Tuto per procedere alia cano-

nizzazione del B. Alessandro Sauli, milanese, della congregazione dei

B^rnabiti, prima vescovo di Aleria nella Corsica, poi di Pavia; il se-

condoparimentesul Tuto per procedere alia beatificazione dei Venerabili

Agatangelo e Cassiano, sacerdoti profesei cappuccini, martirizzati nel-

FAbissinia nel secolo XVII, inflne il terzo sull'approvazione dei mi-

racoli proposti per la beatificazione del Yen. Gaspare del Bufalo, sa-

cerdote romano, canonico di S. Marco in Rorna e fondatore della

congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Oltre la corte

pontificia, gli ufflciali della congregazione e i postulated delle cause,

assistevano i cardinal! Liiigi Tripepi, pro-prefetto della Congregazione
dei riti, Girolamo Gotti, ponente della prima causa e Domenico Fer-

rata, ponente della seconda, una rappresentanza della Corsica, degli

istituti religiosi, a cui appartenevano gli eroi delia fede, e del capi-

tolo di S. Marco.

II S. Padre ai ringraziamenti, presentati dai postulated, Mon-

signor Mauro Nardi, del Cappuccini, dal Rtv. D. Micnele Bruni, dei

Missionari del Preziosissimo Sangue e dal P. Felice Fioretti, preposito

generale dei Barnabiti, rispose con un elevato discorso, in cui accenno

la grande consolazione che prjva la Chiesa nel vedere ornati dell'aiireola
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di santita quei suoi figli, del quali ha gia ammirato gli eroici sacri-

ficii, le lotte, le fatiche, i travagli. Si rallegrava coi tre istituti reli-

giosi, i quali nei martiri poteano imitare 1'aperta professione della fede

cattolica suggellata col sangue, nel vescovo ]a purezza della fede e lo

zelo nel sacro ministero pastorale e nel sacerdote missionario la ca-

rita e lo zelo apostolico. In modo speciale ricordo al clero romano la

cara e santa figura del Yen. Gaspare del Bufalo, che dopo avere illu-

strato e santiftcato Roma e i suoi concittadini, si rnosse a propagare

il suo istituto in molte citta e regioni d' Italia.

Notiamo per ultimo che dei due rniracoli approvati per la cano

nizzazione del B. Sauli uno avvenne a Monza nel 1741 nella persona

di un tale Carlo Riva, che afflitto da piu di un anno da paralisi e

privo di ogni movimento, essendo stato condotto in chiesa 1'ultimo

giorno in cui si eelebrava un solenne triduo per la beatificazione del

Sauli, ottenne una istantanea e perfetta guarigione ;
1'altro e avvenuto

in Bastia nella Corsica in tempo recentissimo, cioe nel 1899, nella

persona di tale Maria Canessa. Costei da piu di 13 anni era trava-

gliata da una malattia strumo-tubercolare, che producendole molte

piaghe ne veniva consamando le membra fino ad invadere i tessuti

ossei. Inoltre per la contrazione della gamba sinistra non potendo reg-

gersi in piedi, gia da tre anni era costretta a stare in letto, senza

veruna speranza di guarigione. Comincio una novena al Beato e nel

giorno ultimo di questa, che fu il 19 marzo si trovd immediatamente

sana e tuttora vive e gode ottima salute.

2. II primo pellegrinaggio che merita di es>ere ricordato e lo spa-

gnuolo, che si componeva di circa 5CO persone, condotte dai propri

pastori, cioe dall'arcivescovo di Siviglia, Mons. Spiuola y Maestre e

dal vescovo di Madrid, Mons. Guisasola y Menendez, e giunse in Roma
il 24 maggio. Dopo aver visitato le basiliche e le chiese di Roma con

quella fede e pieta che distingue la cattolica Spagna, fu festeggiato dal

collegio Spagmiolo con una splendida accaiemia, poetico-musicale a cui

intervennero gli eminentissimi cardinali Merry del Yal, segretario di

Stato, Yives y Tuto, I'ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede

e molti altri eminent! personaggi. II S. Padre primierarnente il

giorno 27 ricevette in privata udienza i parroci che facevano parte del

pellegrinaggio, presentati dai loro Ordinarii e ad un indirizzo in

latino rispose esortandoli a continuare con alacrita e fermezza nel-

1'apostolato intrapreso a vantaggio della fede cattolica, dipoi nel po-

nieriggio del 28 maggio riceveva 1' intero pellegrinaggio nella galleria

delle carte geografiche. Inoltre nel giorno del Corpus Domini, 2 giugno,

eelebrava la Santa Messa nell'Aula concistoriale, ammettendc ad ascol-

tarla i pellegrini rimasti ancora in Roma.

Nello stesso giorno 28 il S. Padre nella sala Clementina riceveva
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un numeroso pellegrinaggio maltese, guidato dal proprio vescovo Mon-

signor Pietro Pace.

Tra le udienze ricordiamo quella concessa dal S. Padre ai profes-

sor! e agli alunni dell' istituto Angelo Mai, diretto dai PP. Barnabiti,

presentati dal R. P. Mantica preside ;
al R. Raffaele Cianfrocca ret-

tore del Collegio Nazzareno insieme coi professori e convittori; e ai

giovani deila congregazione di S. Maria degli Angeli alle Terme, con

molte loro famiglie, che presentati dal direttore Rev. D. Yincenzc-

Biancki Cagliesi furono dallo stesso S. Padre esortati a frequen-

tare assiduamente le adunanze festive e i santi sacramenti.

Nel giorno 28 Ferno card. Steinhuber presentava al S. Padre la

Corporazione artistica romana, di cui egli e protettore e a cui appar-

tengono moltissiini artisti cattolici d'ogni paese. II prof. Comm. Lu-

dovico Seitz in un devoto indirizzo spiegava lo scopo che ad incre-

mento del-Fa rte si prefigge la Corporazione e il Santo Padre lodando

F istituzione faceva i migliori augurii a vantaggio dell'arte stessa.

Nello stesso giorno era ricevuto dal Santo Padre Mons. Agostino

Bartolini, custode generale dell'Arcadia, accompagnato dai consiglieri

e conferenzieri dell'accaclemia, ai quali Sua Santita rivolse parole di

lode e di incoraggiamento, non scevre tuttavia di un umorismo fino

fino, quale suole sgorgare spontaneamente dalla bella merite del Papa.
Di quelie parole alcuni giornali non cattolici, ed anche parecchi del

nostri, si fecero un'arma per combattere FArcadia e cantarle il De

Profundis; ma a torto. II Santo Padre dava un cons ;

gho, non mo-

veva un rimprovero; ricordava i tempi passati, non condannava il

presente. In verita FArcadia, ora, e una vera universita popolare,
e se gli scrittori dei vari articoli contro FArcadia vorranno leggere
la bella lettera che scrisse all' Osservalore Cattolico di Milano la Si-

gnorina Daniella Kliskche Lagrange muteraiino opinione intorno alia

benemerita Accademia Romana e freneranno in futu.ro la penna per-

che non trascorra oltre il dovere.

Nel pomeriggio di domenica 29 maggio circa mille e cinquecento

persone, ascritte all'Arciconfraternita del Carmine in Trastevere, erano

radunate nel cortile detto della Pigna. IL Santo Padre accompagnato
dalPeino cardinal Macchi, protettore dell'Arciconfraternita, dopo aver

ricevuto nel Museo Chiaramonti i dignitari dell'Arciconfraternita e

distinte signore ascritte, e dopo aver segnato il suo nome nelF alba

dei confratelli, si presentava alia folia dei fedeli, accolto da ripetute

ed entusiastiche acclamazioni. Fattosi silenzio, MODS. Tommaso Ter-

rinoni, primicerio dell'Arciconfraternita leggeva un indirizzo, col quale
rendeva grazie al S. Padre di aver dato il suo nome all'Arciconfrater

nita e ricordava la fede, la pieta, Fobbedienza, virtu tradizionali e

distintive di quell'insigne sodalizio. II S. Padre rispose all' indirizzo,
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ringraziando della manifestazione di affetto alia sua persona, esortando

tutti e specialmeate le rnadri cristiane alia devozione alia Yergine SS.

che & conforto nelle traversie della vita, perche ha sofferto il piu

grande del martini. Le parole del Santo Padre, che sgorgavano dai

paterno suo cuore, commossero profondamente il buon popolo di Tra-

stevere.

Nel giorno del Corpus Domini il S. Padre ricerendo i giovani

ascritti al circolo cattolico universitario, presentati dal P. Ghignoni,

Barnabita, assistente ecclesiastico e dal dott. Lamberto Profili, presi-

dente, li esortava a mantenersi fedeli al circolo stesso, a principii e

allo spirito che rappresenta, e a procurare coli'esempio e colla parola

d' invogliare nuovi compagni a seguirli.

Iiifine ael pomeriggio della domenica, 5 giugno, Monsignor Niccold

Marini, nella sua qualita di direttore, nella sala del Concistoro pre-

sentava al S. Padre 300 alunne dell' istituto catechistico Gaetana

Agmsi, le quali al suo apparire intonarono un inno. II Sommo Pon-

tefiie dopo avere udito un indirizzo che rendeva conto delle molteplici

opere conapiute dal benemerito istituto, raccomandava alle alunne la

istruzione religiosa, tanto necessaria per c <nservare la fede.

3. A testimoniare il grande affetto del S. Padre verso la gioventu

cattolica, riferiamo la bella risposta che egli stesso con un suo au-

tografo spedi ai giovani universitari della Congregazione Mariana,

che ha sede nel Pensionato universitario cattolico, il quale, diretto

dai Padri della Compagnia di Gesu, da pareochi anni fiorisce in Pa-

dova (Yia Belzoni, 98).

Avendo quei gio/ani celebrato la festa giubilare di Maria Imma-

colata con feste religiose e con una splendida accademia poetico mu-

sicale presieduta dall'Emo card. Callegari, Yescovo di Padova, invia-

rono al S. Padre un nobilissimo indirizzo in cui promettevano di

seguire docili gl' insegnumenti pontificii, senza sottintesi, restrizioni

e oondizioni di sorta e sempre sotto 1'umile ed ossequiosa subordi-

nazione ai propri Pastori. II S. Padre si degno subito rispondere

con il seguente e prezioso autografo:
c Ai Diletti Figli, studenti cattolici nella Universita di Padova,

ascritti o aderenti a quell a Congregazione Mariana, colle piu sincere

congratulazioni per la fermezza onde senza umani rispetti professano

colle opere la fede, col piu caro conforto per la loro inalterable

devozione alia Sede di Pietro, e col voto che il loro esempio elo-

quente richiami gli avversari e gl' indifferenti ad unirsi e combat-

tere sotto la gloriosa Bandiera di Cristo e della Immacolata impar-
tiamo di cuore 1'Apostolica Benedizione.

Dal Yaticano li 17 Maggio 1904.

cPIUS PP. X>.
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Miglior conforto di queste parole dell' augusto Pontefice, certo

non poteva venire al Pensionato di Padova, perche testificano ad

un tempo la convinzione acquistata dal S. Padre, mentre era Pa-

triarca a Venezia, dei vantaggi di quell' istituto, e incoraggiano

molte famiglie ad approfittare pel loro giovani di un pensionato, che

li sottrae ai pericoli della vita libera e li premunisce contro i sofi-

smi delle cattedre universitarie, quasi sampre nemiche della fede.

Piaoesse al cielo che istituzioni simili sorgessero anche in altre citta,

ove sono corsi universitari !

4. Pubblicbiaino il decreto, in data del 3 GHugno 1904, col quale

la sacra Congregazione dell'Indice proibisce alcuni libri.

DECKETUM.^ermjF/. die 3 lunii 1904. Sacra Congregatio Emi-

nentissimorum a? Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae

Cardinalium a SANCTISSIMO DOMINO NOSTEO Pio PAPA X Sanctaque
Sele Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque

proscription!, expurgationi ac permission) in univer.:a Christiana re-

publica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico

Yaticano die 3 lunii 1904, damnavit et damnat, proscripsit proscri-

bitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et

mandat quae sequuntur opera :

GIRO ALVI, S. Francesco d' Assisi. Romanzo. Milano -Palermo-Na-

poli 1903.

ALBERT HOUTIN, L'Ame"ricanisme. Paris 1904.

ANTON VOGRINEC, Nostra maxima culpa ! Die bedriingte Lage der

katholischen Kirche, deren Ursachen und Vorschlage zur Besserung.

"Wien und Leipzig 1904.

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera

damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idioinate,

aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sub poe-

nis in Indice librorum vetitorum indictis.

CAROLUS DENIS et MICHAEL GEORGEL, Decreto S. Congregationis,

editio die 4 Decembris 1903, quo eorum quidam libri notati et in

Indicem librorum prohibitorum inserti sunt, laudabiliter se subie-

cerunt.

Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO Pio PAPAE X per me infra-

scriptum Secretarium relatis, SANCTITAS SUA Decretum probavit, et

promulgari praecepit. In quorum fidem etc. Datum Romae die 3 lu-

nii 1904.

ANDREAS CARD. STEINHUBER, Praefectus.

Fr, THOMAS ESSER, Ord. Praed. a Secretis.
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II.

COSE ITALIANS

1. Discussioni nella Camera dei deputati. 2. II prirno Congresso radi-

cals italia 10 in Roma. 3. 11 re a Bologna, a Brescia, a Cremona, a

Firenze.

1. La protesta pontificia e stata cagione <T interpellanze e di vivaci

discussion! non solo nella camera dei deputati in Francia, conie si

accennera altrove, ma anche in Italia. Lunedi 30 maggio Ton. Gio-

litti, Presidente del Consiglio dei miuistri, rispondendo alle interpel-

lanze degli on. Mazza -e Guerci sulla politica che il Governo intende

prendere dinnanzi alle rinnovate protests del Capo della Chiesa con-

tro la integrita territoriale dello Stato dichiaro che la nota ponti-

ficia riguardava il Governo francese, il quale aveva dato la risposta

che conveaiva, e che quanto alia frase che riguardava il Re d'ltalia

< bisognava essere lieti perche quella frase appunto ha dato occasione

al presidente dei ministri in Francia di fare all' indirizzo delPItalia

dichiarazioni tali di amicizia, quali non furono mai fatte; dichiara-

zioni che valgono a cancellare qualunque passato. > Dichiaro inoltre

che bastano le leggi dello stato per difenderlo dagli effetti della

calata di congregazioni straniere e, applaudito dagli ascoltatori, ag-

giunse: Lo Stato e la Chiesa debbono essere come due parallele che

non si incontrano mai. Guai alia Chiesa se volesse invadere i poteri

dello Stato! Saremmo verso di essa severi, come contro ogni altro che

quei poteri intendesse usurpare.

Ma quanto malamente sia applicata dall'on. Giolitti anche questa
teorica di parallelismo, si e visto nella legge sulle congrue parroc-

chiali, approvata dalla Camera dei deputati il 3 giugno con 167 voti

contro 47. La legge del 1899 assegnava ai parroci, in compenso dei

benefizi soppressi, la congrua minima di lire 900, la quale, quando
vi fossero stati fondi disponibili, poteva estendersi a lire 1000, esente

pero da qualsiasi onere e peso. Se adunque si voleva accrescere la con-

grua dei parroci e portarla fino a mille lire, sarebbe stata sufficiente

1'antica legge. Invece si e preferito, per mostrare le tenere cure che

il Governo ha verso i parroci, fare una nuova legge, che e riuscita un
vero tranello, perche torna unicamente a beneficio dell'ammmistra-

zione del Fondo dei culti e a danno dei parroci e del culto stesso.

La nuova legge estende beusi a mille lire la congrua dei parroci, ma
lascia a loro carico qualunque spesa per Tesercizio del culto, e dichiara

inoltre che la stessa amministrazione del Fondo dei culti non e piu

tenuta, agli oneri inerenti ai benefizi soppressi in nessuna maniera,

1904, vol, 2, fasc. 1296. 47 11 giugno 1904.
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n in forma specifica, cioe come fu stabilito dal fondatore, n& per

equipollenti, cioe a titolo di culto, di beneficenza, d'istruzione ecc.;

sicche non solo i defunti rimarranno privi di suffragii, ma intere po-

polazioni di campagna, lontane dalla chiesa parrocchiale, per le quali

era stata dalla generosita di qualche benefattore fondata una messa

festiva, rjmarranno prive di tale benefizio. La legge adunque costi-

tuisce una fragrante violazione della volonta del defunti e dei diritti

delle popolazioni. Colle somme risparmiate dal Fondo dei cultisisarebbe

potuta costituire ai parroci una congrua non di mille, ma di duemila

lire. Alle molte obbiezioni che contro questa legge si fecero dai giornali

cattolici e anche da deputati competenti non si diede ascolto. Sarebbe

convenieate che i giornali cattolici e tutte le persone autorevoli ee-

guitassero a protestare, perche alle nostre popolazioni cristiane sia ri-

sparmiata tale legge, che non & stata ancora approvata dal Senate.

II giorno 4 giugno la Camera dei deputati approve con 192 voti

contro 30 una importante legge sulla condanna condizionale, che e

nuova nel presente diritto penale italiano, ma vige con utilita in

Fraucia, negli Stati Uniti e nell' Inghilterra, sebbene pero con note-

voli modificazioni. La legge suol dirsi anche del perdono, perche sta-

bilisce nella sua idea principale di condonare, entro certi limiti, o la

condanna, o 1'esecuzione della condarma ad una determinata classe

di persone, specialmente ai minorenni, ai quali pare si voglia ricor-

dare il proverbio popolare : la prima si perdona, la seconda si bastona.

La legge stabilisce che tutti coloro che commettono un reato pel quale
sia stata pronunziata la condanna di sei mesi di reclusione o di car-

cere non abbiano a scontare la pena, se per la prima volta avessero

commesso il fallo. Questo liinite di sei mesi e addoppiato per le donne,

per i vecchi e per i fanciulli. Si dice condanna condizionale, perche
se il perdonato entro un certo limite, fissato dal giudice, commette

un nuovo reato, deve scontare la pena antica insieme colla nuova;
di piu il colpevole non e mai dispensato dal risarcimento dei danni

a favore delle parti lese, e deve in pubblica udienza ricevere un am-

monimento dal suo primo giudice. Inoltre si stabilisce che contro un

minoreane di quattordici anni, non recidivo, non si possa spiccare

mandate di cattura; ma potra, mentre si istruisce il processo, essere

collocato in un istituto d'educazione e di correzione. Infine si e ap-

provato un ordine del giorno, col quale si raccomanda al governo che

non possa il minorenne essere rinchiuso con detenuti adulti. Se-

condo il parere di persone autorevoli la legge sarebbe piu efficace

nell' impedire la ricaduta del colpevole, se alia sospensione dell'ese-

cuzione della pena preferisse la sospensione della condanna, come

si pratica in qualche nazione. In ogni caso perd la legge. anche cosi

come e, e animata da un principio cristiano e civile, e tende a libe-
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rare dal carcere molti, i quali sogliono generalmente uscirne peggiori

di quel che erano, quando vi sono entrati; e quantunque non sia

priva di pericoli, perche pud costituire una specie d' impunita per

una serie di piccoli reati, pure applicata dai giudici con criterii mo-

rali, e potendo in appresso essere migliorata, come 1'esperienza lo di-

mostrera, pud produrre non piccoli vantaggi.

2. Di poca o nessuna importanza e riuscito il primo congresso ra-

dicale italiano, tenuto in Roma. L'inaugurazione fu fatta la mattina

del giorno 27 in una sala del Teatro Nuovo in via Uinbria e servi,

se non ad altro, a far conoscere questo teatro che i piu in Roma

ignoravano. Yi assistevano circa duecento persone, compresi i corri-

spondenti dei giornali, una ventina di deputati e alcune signore: si

vedevano molte teste- calve, pochi giovani, nessun senatore. L'on. Pi-

pitone, deputato siciliano, capo del comitato promotore, pronunzid il

discorso inaugurale, salutandq i congressisti e dicendosi lieto di vederli

adunati in Roma, nella citta che colla breccia di porta Pia cancel-

lava la macchia che osteggiava la grandezza d'lialia*. Term ino col -

1'elogio di Felice Cavallotti, ii cui ritratto si ve eva in fondo al pal-

coscenico. II discorso fu accolto con applausi da tutti i congressisti,

e Von. Pipitone fu proclamato presidente del congresso e incaricato

della nomina dei vicepresidenti e dei segretari.

Nella seduta pomeridiana incominciarono le discussioni sul tema

azione ed organizzazione del parti to . AD che in questo congresso

il punto principale da chiarire era il contegno del partito verso le

istituzioni monarchiche, e fin da principio si manifestarono due op-

poste tendenze, cioe la monarchica e la repubblicana. L'on. Pipitone,

relatore, dichiaro che essenziale al partito radicale e Psgitazione per

la sovranita popolare e per tutte le riforme possibili e imaginabili.

Quanto alia forma di governo potra essere la monarchia, potra

essere la repubblica ;
ma cio non si poteva determinare dal partito,

perche il partito e sperimentale > . Coniinciarono allora le discussioni

tra i congressisti delle divf-rse opinioni ;
ma per buona sorte del con-

gresso anche qui, come nel congresso socialista di Bologna, si ebbe

un pacificatore, che fu 1'avv. Epifania, di Napoli, il quale lesse un

ordine del giorno accettato dal presidente, in cui diceva che < 1'azione

del partito radicale non pud venire subordinata a forme aprioristiche

di governo e che pud esplicarsi colle attuali istituzioni plebiscitarie .

Quest'ordine del giorno che ha il vantaggio di lasciare le cose nel

modo in cui le avea trovate, fu approvato dai piu, e cosi 1'avv. Epi-

fania, dal cognome di buon augurio, fu il trionfatore del congresso,

il quale pote inneggiare ali'ottenuta concordia. Fu questa I'unica

seduta che appassiono gli animi dei congressisti, e diede vita e calore

all'adunanza. Nei giorni seguenti in cui durarono le discussioni, che
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furono il 28, 29 e 30 sembrava che il congresso avesse perduto

ogni iinportanza.

Nel secondo giorno, sabato 28, da uno scarso numero di persone

si discusse la questione ferroviaria e tributaria. Per la prima questions

si voto il seguente ordine del giorno : II Congresso nazionale del

partito radicale, considerata 1' impossibility, che si possa costruire un

forte organismo private, il quale assuma in piena concessione a com-

pleto suo rischio 1'esercizio di tutte le ferrovie del continente, dando

un congruo compenso; fa voti che il Governo accetti di introdurre

nel progetto da esso presentato per I'ordinainento dell'esercizio di Sta(o

delle ferrovie, tutte quelle modificazioni che possano assicurare al-

1'azienda ferroviaria la maggiore autonomia, secondo i concetti ed i

fini esposti nella presente relazione
;
ed invita le Associazioni demo-

cratiche italiane e i deputati del partito ad esercitare un'energica

azione, acciocche, sotto la pressione dell'opinione pubblica, il Governo

apertamente si impegni a fare assumere, col 30 giugno 1905, ad una

azienda di Stato autonoma, organizzata coi criterii sopra esposti, 1'eser-

cizio di tutte tre le grandi reti (Adriatica, Mediterranea e Sicula) e

delle linee che in seguito si andranno riscattando o per le quali ter-

micera la concessione.

Nella stessa adunanza fu spedito un telegramnia di congratula-

zioni al sig. Combes per il discorso fatto alia Camera dei deputati il

27 maggio contro la protesta pontiflcia. Nel giorno seguente 29 maggio
al mattino il congresso che era piu nuineroso per essere giorno festivo,

trattd dell' istruzione pubblica e della questione meridionale
;

e nel

pomeriggio, al suono della Marsigliese, si seopri una lapide commemora-

tiva posta in piazza Randanini nella casa in cui abito Felice Caval-

lotti. II giorno 30 nella seduta antiineridiana si tratto dell'ordina-

mento della famiglia e si delibero di propugnare vivamente la neces-

sita del divorzio
;
finalmente nel pomeriggio si nomino il comitato

diretfcivo e si chiuse il congresso con un banchetto al ristorante

Yaliani.

3. La stagione propizia ai viaggi, alle mostre, ai congressi ha

fatto ei che il Re Yittorio Emanuele III sia stato invitato in diverse

citta d' Italia. Primieramente nel mattino del giorno 28 alle ore 9.14

giunse in Bologna, per inaugurare la mostra di automobili o, corne

si disse, 1'esposizione turistica. Ospitato dal municipio, alle ore 11

ricevette la visita del card. Domenico Svampa, arcivescovo di quella

citta, il quale in berlina di gala, scortato dai carabinieri a cavallo,

si reco al palazzo municipale per ossequiare il re e fu ricevuto con

tutti gli onori dovuti alia sua dignita. Alia Fera lo stesso cardinale

intervenne al pranzo di gala e sedette alia destra del re.

Poiche per la prima volt a avveniva che un eardmale facesse vi-

sita al re d' Italia in una citta dell' antico stato pontificio, molti
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furono i discorsi e i comment! che sollevo questo fattc. II re da Bo-

iogna nella notte dello stesso giorno 28 parti per Brescia, ove appena

giunto alle 9 del mattino, si reco al cimitero per collocare una co-

rona di flori sulla tomba di Giuseppe Zanardelli
; quindi accompa

gnato dall' on. Rava ministro dell' industria, deH'agricoltura e del

cornmercio si diresse al Castello per inaugurare una mostra industriale

ed agraria. Ai duomo vecchio, ove poi si reed, fu ricevuto dal vescovo

Mons. Corna Pellegrini, dal capitolo de.lla cattedrale e dal comitato

dell'esposizione dell'arte sacra, la quale fu inaugurata in quel giorno

stesso. Dopo il pranzo di gala alle 23.30 parti per Cremona e giunse

alia stazione alle 8 del giorno 30, ossequiato dal vesnovo Mons. Bo-

nomelli, dal sindaco e dalle altre autorita. A Cremona visito la cat-

tedrale e inauguro un nuovo ospedale per i bambini e quindi riparti

per Roma. Non finirono qui i viaggi, perche nella mattina del

giorno 3 di Giugno si reco a Firenze, ove passo in rivista i giovani

che presero parte alia gara ginnastica, e nel Palazzo Vecchio, JD-

S' erne col conte di Torino, assistette alia commemorazione di Cavour.

Nello stesso giorno fece ritorno in Roma.

III.

COSE STRANIERE
(Notizie G-enerali). 1. FBAUCIA. La Nota pontificia alia Camera. 2. SPAGNA.

II matrimonio del Re: il testamento della regina Isabella, ecc.

3. ESTBEMO-ORIENTE. Battaglia di Kinceu. Investimento della fortezza

di Port-Arthur.

1. (FRANCIA). La frodolenta pubblicazione della Nota pontificia

intorno al recente viaggio presidenziale a Roma fu oggetto di viva

discussione alia Camera nella seduta del 27 maggio, in cui si suc-

cedettero otto interpellate, delle quali quelle dell'ab. Gayraud e del

sig. Groussau cattolico e quelle del Lasies e del Ribot opposte al

Ministero. Le risposte del Combes e sopratutlo quelle del ministro

degli affari esteri, il Delcasse, parvero voler ostentare molto calore

nel respingere 1'offesa fatta (com'essi pretendono) alia Francia con

quell'atto pontificio, cffesa rumorosamente vendicata coll' immediate

richiamo deH'ambasciadore Nisard : ma 1'uno e 1'altro evitarono stu-

diosamente di dichiarare, benche provocati, se quel richiamo sia defi-

nitive o temporaneo. L'ordine del giorno che chiuse la discussione

colla semplice approvazione del fatto, ottenne 420 voti favorevoli e

90 contrarii.

2. (SPAGNA). Si ripete da qualche tempo la voce di un probabile

inatrimcnio del re Alfonso colla principessa Vittoria, terza figlia del

duca di Connaught fratello del re Edoardo d'Inghilterra. La princi-

pessa, nata nel 1886, si disporrebbe ad entrare nella Chiesa cattolica.

Si parla pure di un prossimo viaggio del re a Parigi.
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Nel giornale ufficiale la Oa%%etta venne pubblicata una raccoman-

dazione lasciata dalla regina Isabella teste defunta al re nel suo te-

stamento olografo in data del 1 giugno 1901. La raccomandazione e

espressa con queste parole : II re faccia sapere, dopo la mia morte,

alia nazione spagnuola che sono morta amandola, e che quando sard

alia presenza di Dio lo preghero sempre per la sua prosperita .

Le Cortes furono convocate il 28 maggio. Nel bilancio proposto

dal ministro delle finanze per 1'esercizio del 1903 le spese ammontano

a novecento ottanta milioni di pesetas e le entrate invece a un mi-

liardo e dieci milioni. E vivamente studiato un disegno di riforma

delle imposte, per sopprimere il dazio sul grano e sulle farine, e di-

minuire la tassa sull'alcool contro la quale si sono levate molte pro-

teste e malumori.

Terrib.li uragani e grandinate hanno devastate parecchie province:

-ienza della bufera fece crollare anche gli edifizi e si lamentano

parecchie vittime.

3. (EsiREMO ORIEOTE). La presa di Port-Arthur pare il punto capitale

a cui ora i giapponesi rivolgono gli sforzi e subordinano il resto dei

movimenti, sia a cagione dell'importanza che avrebbe il possesso di

quella piazza per la flotta e per 1'esercito della Manciuria
;

sia per 1'ef-

morale che tale presa produrrebbe sopra gli amici e gli avver-

garii. E un serio passo verso tale intento furono i cornbattimenti del

26 inaggio nelle vicinanze di Kinceu sulla costa oeciientale della

penisola di Liao tung la dove questa ha minore larghezza. II generate

Oku con tre division! e centocinquauta cannoni assali i russi che con

una divisione avevano occupata la posizione dorninante di Nanshan

fortificandola con parecchie batterie tra le quali erano grossi cannoni

cinesi lasciati a Port-Arthur nell' ultima guerra. Nonostante la supe-

riorita numerica e 1'audacia degli assalitori, ogni loro sforzo and6

fallito per due giorni dinanzi alia fermezza dei difensori che avevano

tutto disposto per una resistenza disperata, seminando il terreno di

mine e di trincee, tendendo fili di ferro ai punti di passaggio e de-

cimando col fuoco violento di alcune mitragliatrici le colonne di at-

tacco che non poterono mai giungere fine alle opere di difesa. Final-

mente colPaiuto della flotta che avvicinatasi nella baia di Kinceu

prese di fianco le trincee russe, e con un terribile cannoneggiamento
che ridusse a silenzio il piu delle batterie nemiche, i giapponesi si

prepararono la via ad un ultimo assalto verso la sera del 26 nella

quale, benche con gravissime perdite, essi ritiscirono a guadagnare
1'altura ed i russi, inchiodati i cannoni ancora utili e che non era

possibile trasportare, si ritirarono ordinatamente verso Port-Arthur.

Secondo i rapporti uificiali, i russi protetti dal terreno non perdettero
in quelle giornate che ottocento uomini tra morti e feriti

;
i giappo-

nesi invece confessano di averne perduti almeno tremila e cioque-
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cento; impadronendosi di sessantotto cannoni e dieci mitragliatrici.

II combattimento del 26 aveva cominciato alle cinque del mattino ed

aveva durato quattordici ore.

La ritirata del russi dalla linea di Kinceu-Nanshan, ebbe altresi

per effetto di far cadere nelle mani dei giapponesi la vicina stazione

di Nau-Kuan-lin da cui la via ferrata si biforca seguendo al sud

verso Port-Arthur e ad est verso Dalny. Questa citta fa subito oc-

<3iipata dai giapponesi con tutta la baia di Talienwan facendone un

punto principale di sbarco e la base delle loro operazioni contro

Port-Arthur la cui cerchia d'investimento andra man mano restrin-

gendosi fino alia breccia, prima della quale per6 chi sa quanti ca-

claveri dovranno riempire i fossati che la circondano terribilmente.

Si puo immaginare facilmente quanto la sorte di Port Arthur e

de' suoi difensori passioni Topinione pubblica russa. Tra la confu-

sione delle informazioni piu o meno certe sparse dai giornali si sup-

pose auche che per dare soddisfazione a quell'opinione venisse in-

giunto al generale Kuropatkin di muovere in soccorso della piazza :

il che pareva esporre le forze russe a un disastro, lasciandosi attirare

a ricevere battaglia in terrene preparato dai nemico. In realta se-

condo ripetuti telegrammi, per quanto e possibile penetrare il segreto

da cui sono circondati i movimenti militari da ambe le parti, sembra

che un grosso corpo distaceato dall'esercito concentrato a Liao-yang

si diriga lungo la ferrovia verso sud sotto gli ordini del generale

Stackelberg per disturbare le operazioni del generale Oku che occupa
la penisola del Liao yang e stringe Port- Arthur.

Corre voce che rarnmiraglio Togo abbia Luovamente bombardato

la fortezza ritentando insieme di chiuderne il porto: si parla di ri-

petuti assalti per terra e per mare: ma di tali fatti e di quelli che

presto si succederanno rimettiamo alia prossima cronaca.

BELG1Q (Nostra Corrispondenza). 1. II sistema elettorale e le elezioni le-

gislative. 2. II programma dei Cattolici. 3. Che cosa ha fatto il

partito cattolico per gli operai. 4. A proposito dell'esercito nel

Belgio. 5. II Belgio ed il Vaticano. 6. Nel Congo. 7. Una causa

contro Re Leopoldo. 8. II 7 Centenario di un miracolo.

1. Credo di fare cosa grata ai lettori della Giviltd, mettendo loro

sotto gli occhi una statistica, pubblicata dai giornale il Courrier de

Bruxelles*, statistica che fa chiaramente vedere quanto il diritto elet-

torale si e sviluppato sotto il governo cosi detto clericale. La traduco

testualmente :

I. Lo stabilimento del voto plurale 5 il risultato di una leale tran-

sazione.

Camera, 18 aprile 1893, 119 si contro 14 no e 12 astensioni. Fra

i 119 si, vi erano : Cattolici, cioe la maggioranza; Progressist!, Janson
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e Feron, i Liberal! moderati Graux, Huysmans, Lepage, d'Andrimont,

Paternoster
; Henricot, ecc.

Senato, 27 aprile 1893, 52 si contro 1 no e 14 astensioni. Fra i

52 si, vi erano : Cattolioi, cioe la maggioranza, i Progressist! Lejeune-

Vincent, Boel, Steurs
;

i Liberal! mcderati Goblet d'Alviella, de Brou-

ckere, Audent, Solvay, ecc.

II. Dopo la revisioae, il numero degli elettori fii piu che decuplo.

Governo liberale (1881) 116,090 elettori per la Camera; 231,919

per la provincia, e 373,666 per il Comune.

Governo cattolioo (1892) 136, 775 elettori per la Camera; 425,451

per la provincia e 547,550 per il Comune.

Governo cattolico (1902) 1,492,382 elettori per la Camera, 1,255,809

per la provincia e 1,146,482 per il Comune.

III. II Corpo Elettorale fa socialmente demooratizzato.

Proprietarii e benestanti, 38,326 eiettori (3 /
del Corpo eletto-

rale).

Professioii liberal!, 84,734 elettori (6 / ).

Conluttori di fond! ed opera! agricoli, 428,954 elettori (32 / ).

Padroni ed opera! industrial!, 462,831 elettori (31 /
).

IV. Confconto con i paesi di Suffragio ristretto.

Belgio, 3,426,587 abitanti (Uomini) ; 1,492,382 elettori; propor-

zione 1

| 2
.

Inghilterra, 20,093,222 abitanti (Uomini); 6,822,585 elettori; pro-

porzione
4

/3 .

Paesi Bassi/:2,603,486 abitanti (Uomini); 609,511 elettori; propor*

zione 1

|4 .

Italia, 16,260,989 abitanti (Uomini); 2,248,509 elettori; propor-

zione :
d

/ 7 .

Y. Confronto
]
con i paesi del Suffragio universale.

Balgio : Camera. Yoto diretto, universale e piurale. Senato. Ilwn

per 83 membri su 110 detti. Liberia lasciata agli elettori. Garanzia

del segreto del voto. Rappresentazione proporzionale.

Fraocia : Camera. Voto diretto e uguale. Senato eletto a 2 o 3

graii. Candidature umciali. Nessuna garanzia per le minoranze.

Germania : Cameie nazionali elette per classi. Reichstag solo eletto

dai suffragio universale. Consiglio Federale (o Senato dell' Impero)

composto di delegati dei Govern!. Candidatura ufflciale. Nessuna ga-

ranzia per le minoranze.

Questa statistica offre un certo interesse nell'occasione delle ele-

zioni legislative, le quali invece di aver luogo la quarta domenica di

maggio si sono fatte il giorno 29 dello stesso mese. Cosi vuole una

nuova legge votata pochi giorni fa, a scopo di evitare la loro coin-

cidenza colla Pentecoste.
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Yolendo pertanto rassicurare i nostri amici diciamo subito cho

in queste elezioni i liberal!, i quali avevano preso per bandiera elet-

torale 1'anticlericalismo, hanno soltanto potuto vincere i socialist!.

In quanto alia Camera noi, certamente, abbiamo perduto nn seggio

in ogrmno dei seguenti collegi elettorali : a Gand, a Termonde, ad

Alost, a S. Nicolas, ad Hasselt, a Verviers ed a Mons; ma in com-

penso ne abbiamo guadagnati uno a Liegi, uno a Huy-Waremme, uno

a Soignies ed uno a Charleroi; e, fatto strabiliante !, questa volta nel

paese dei Yalloni si e ottenuto un resultato favorevolissimo pel nostro

partito. Concludendo, adunque, noi perdiamo per una parte 7 seggi,

e ne abbiamo guadagnati 4 dalPaltra, con una diminuzione in tutto

di tre seggi, il che porta una differenza di sei voti nella rnaggioranza

della Camera. Pel Seuato noi perdiamo un seggio a Bruxelles, uno

ad Anvers ed uno a Fumes Ostende. ossia tre seggi in tutto, toglien-

doci eei voti dalla maggioranza.

La Camera precedente era composta nel seguente rnodo : cattolici 96;

liberali 34
;

socialist! 34 e due daensisti
;
mentre la nuova avra 93 cat-

tolici
;
43 liberal!; 28 socialist! e 2 daeDsisti. II Senate precedente

aveva 63 cattolici; 41 liberal! e 6 radical! socialist!; il nuovo, 59 cat-

tolid, 42 liberal!, 8 radical! ed uno indipendente.

Nella Camera, percio, i cattolici hanno sempre una maggioranza

di 20 voti e di 10 voti nel Senate; maggioranza sufflciente pel Go-

verno. Del resto bisogna notare che la perdita e piu apparente che

reale, progredendo ccstantemente 1'opinione cattolica nei circondarii

ove di presente si e svolta la lotta elettorale
;

il qual fatto apparisco

chiaro esaminando il numero dei \oti ottenuti da ambedue i partiti

nelle elezioni ultime, e confrontandoli con quello delle elezioni del

1900. Per la Camera i cattolici perdono voti solo a Thuin (28) e con-

tando tale diminuzione ottengono 50,145 voti di piu (nel 1900, 454,242,

nel 1904, 504,387); mentre i liberal! hanno perdu ti voti ad Audenarde

(1003), a S. Nicolas (982) ed a Tongres-Maeseyck (803); in tutto

2,788 voti, accrescendo invece la propria influenza solo di 44,586 voti.

Non vale la Fpesa occuparsi dei socialist! a carico dei quali sono stati

raccolti i maggiori voti dagli altri, avendo ess! retroceduto di 10,131

voti, divisi nel seguente modo: Alost (350), Mons (2,759), Tournai (787),

Charleroi (2,933), Thuin (2,108), Soignies (439), Liege .(415), Yer-

vier (240), tutti centri industrial!. Nonostante ess! hanno guadagnato

qualche voto a Gand (783), a Huy-Waremmel (1,911) ed a Tongres-

Maeseyck (475), diminuendo cosi la loro perdita di 3,169 voti e ridu-

cendola a 6.962 voti soltanto. Nel 1900 i socialist! disponevano di

323,100 voti, e nel 1904 non ne hanno piu di 316,238.

Pel Senate i cattolici ebbero nel 1900 523,155 voti; e nel 1904,

551,743, cioe un guadagno di 28,805 voti, dai quali pero debbono to-
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gliersene 217 perduti a Nivelles, mentre i liberal! riportarono nel 1900

337,797 voti e neH'anno corrente 358,028, cioe 33,102 voti di piu,

'dai quali tuttavia si debbono defalcare 12,749 voti perduti a BruxelJes

e 122 a Luxembourg. Da quanto abbiamo esposto sopra si pud dedurre

che il corpo elettorale non ha tolta la propria fiducia dal partito, ehe

governa da oltre 20 anni, e si e acquistati i meriti che in parte accen-

niamo nel numero seguente.

2. Una ventina di giorni addietro, i eoci dell' Associazione cat-

tolica di Gand ebbero la fortuna di sentire un discorso del Ministro

di G-iustizia, ii sig. Giulio Van den Heuvel. Ecco come questo uomo

di Stato riassume il programma cattolico :

Dieci volte dopo il 1884, il partito cattolico affronto le lotte dello

scrutinio, dieci volte la vittoria ricompenso i suoi sforzi. Qual e il

segreto di questa fortuna i costante, se non la saviezza politica di

quelli che, nelle assemblee della nazione ed al governo, rappresen-

tano il partito cattclico? Giunto ai potere, il partito cattolico svolse

leaimente il proprio programma, il quale e un programma di pace e

di attivita. Programma di pace per la pratica sincera delle liberta

costituzionali. Le liberta, tali quali le abbiamo intese, non sono gist

liberta appariscenti, ma vere liberta reali, effettive. II partito catto-

lico non e un gruppo confessionale e chiuso; conformemente alia Costi-

tuzione, esso vuole che tutti i culti trovino nella liberta i mezzi di

inanifestare la loro azione moralizzatrice e sociale. In questo modo

fu praticata dai Cattolici la liberta dell' insegnamento. Essi hanno

voluto che questa liberta sia effettiva, e percio hanno offerto ai diversi

gruppi de' dissidenti il modo di aprire scuole e i mezzi necessarii per

conservarle e svilupparle. La pace, 1'abbiamo cercata anche nella con-

ciliazione fra i padroni e gli operai; ci siamo studiati di prevenire

od attenuare i conflitti economici, regolando i rapporti fra il capitale

ed il lavoro. E la nostra opera, in questo riguardo, non fu sterile,

poiche poco fa un avversario, il sig. Destree confessava nella Camera

che gia si potrebbe formare un Codice del Lavoro con le leggi e

le riforme di cui il partito cattolico prese 1'iniziativa. II nostro pro-

gramma fa cosi un programma di attivita*, attivita che, sul ter-

reno politico ti manifesto con due riforme elettorali essenziali: 1'isti-

tuzione del suffragio plurale e la rappresentazione proporzionale. Sul

terreno sociale, la nostra attivita non fu meno feconda. Gl' incorag-

giamenti dati alle mutualita, il nostro sistema di pensioni operaie,

il nostro regime sulle abitazioni a buon mercato, ecc. a che tendono

essi, se non a stimolare 1'attivita, a generalizzare le idee e le abitu-

dini della previdenza? Parleremo noi della nostra attivita artistica?

Passeggiate per le vie: ad ogni passo, per cosi dire, voi ritrove-

icte la mano del governo che protegge, restaura, accresce il nostra



CONTEMPORANEA 747

patrimonio d'arte e di ricordi. Infine, 1'attivita economica del nostro

governo non si mairfesta forse nei grand! lavori marittimi di Gand, di

Anversa, della costa, i quali sono chiamati ad uria si considerevole

influenza sul nostro commercio? Quando il forestjero verra nel 1905

a Liegi, egli dira : Dawero che 1'esposizione di Liegi e bella ! e sc

egli andra a visitare il resto del paese, egli esclamera con ammirazione :

Ma questo paese intiero e una esposizione iminensa, una mostra in

cui si manifestano la pace e 1'attivita di cui gode il, Belgio ! Ecco

il nostro programma, esso risponde al nostro ideale, il quale non e

un ideale di odio, ma un ideale di conciliazione, di la~oro, di pro-

gresso. II nostro ideale non e di rimanere un partito chiuso eel eselu-

sivo, ma di aprire le nostre file a tutti gli uomini di buona volonta

e di lavorare con il concorso di tutti alia grandezza nazionale*.

II ministro de Smet de Naeyer fece dichiarazioni analoghe alia

Camera del Deputati, nella tornata del 20 aprile p. p.

Come si vede, il governo belga, a cui gli organi della stampa estera

danno qualche volta del reazionario, non ha niente da invidiare ai

governi cosi detti liberali di altri paesi. Noi Cattolici possiamo andare

alteri di avere al governo del nostro paese uomini di gran senno e di

vedute larghe e grandi.

3. Fin dal suo avvenimento al governo, il partito cattolico si e

occupato del benessere degli operai. Ecco le leggi principal! che

esso fece:

< Per la protezione dell
7

operaio nella famig'ia, nella sua vita e

nelia sua sa'ute>: Legge del 15 dicembre 1899 pel lavoro deile donne

e dei fanc.uili
; legge del 2 lug io 1899 fatta ailo scopo di guarentire

la sicurezza e di proteggere la salute degli operai imp egati nelle

intraprese industrial! e commercial!
; legge del 24 maggio 1898 per la

pel z
:

a e la sorveglianza dele cave. E qui si puo far ineozione della

legge del 18 febbra o 1903 pel dazio sull'alcoo!, la qua e da dieci

litri per abitante, ne ha fatto discendere il coDsum > a sette Jitri

per testa.

< Per la protezione deli
1

operaio sel suo salario : Legge del

16 agosto 1887 pel pagamento dei salari e la legge del 18 deilo stesso

mese per 1' incedibiLta e 1' iusequestrabilita dei salari; legge del

30 luglio 1901 per la misura del lavcro
; legge del 10 maggio 1900 pel

ccntratfo di lav^ro.

< Per la protezione dell' operaio rei suoi interessi ecoacmioi :

Legge del 16 agosto 1887 per la costituzione di Consigii deli' Indu-

stria e del Lavoro
; legge del 31 marzo 1898 per le Union! profes-

sional!.

Per la protezione dell' operaio r.eH'impiego dei suci risparmi ed

i bisogni della sua vecchiaia: Legge del 23 giugno 1894 per le So-
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cieta di mutuo soccorso
; legge del 10 maggio 1900 per le pension!

di veechiaia.

4. I lettori si ricorderanno la lotta che il Goverao be'ga ebbe a

sDstenere per far accettare il suo disegoo di legge per 1'organizza-

zione dell'esercito, disegno che fu trasformato poi in legge del 12 mag-

gio 1902. I militarist! eraoo contrarii al detto disegno perche, se-

coado loro, esso comprometteva gh effettivi dell'esercit <

;
non respin-

geva la sostituzione
;
non guareutiva 1'jstrnzione delle reclute col

diminuire la durata del servizio
;
favoriva I

5 iatroduzione di merce-

narii senza voeaz'oae neli'esercito collo svilupparsi del volontariato
;

sprecava i denari pubb ici con le rimunerazioni ai militi poveri od

alle lor j famiglie ;
offendeva la neutralita con 1' orgamzzaz

; one delle

limosmerie militari, le quali potevano anzi indebolire 1'autorjta mi-

litare.

Fin dalla promulgaziooe della legge, la stampa hberale, e piu di

una volta la stampa socialista, attaccarono a fondo il nuovo regime.

Anzi all'ultima relazione del bilancio della guerra, il deputato s cia-

lista Bertraad aveva allegato una nota, colla quale accertava che, eccet-

tuatane la Francia, la Germaoia, e 1' Inghilterra, il Belgio era il

paese in cui si facevano i piu grandi sacrifici per la difesa tern to-

r.ale. E pero, assicurava egli, esso vedrebbe i suoi poehi soldati schiao

clati sotto il riumero dei nemici, se mai dovesse venir invaso dallo

straniero. Per fortuna non tutti la pensano come il sig. Bertrand. I diret-

t >ri della Belgique Militaire, per esempio, i quali prima del regime at-

tuale figuravano tra i militarist! i piu mUitanti, bench^ parteggino

s^mpre per il servizio generale, riconoscono nondimeno che solo i'ap-

p3ll> &\ volontariato, potentemente incoraggiato, quale e stabilito

dalla legge vigente, pud vantaggiosameate sostituire 1' estrazione a

s^rte, la quale vien da molti considerata come iniqua e per conse-

gueuza dannosa allo stato morale delle truppe. I medesimi non cre-

dono ne alia necessita di grossi eserciti : le piu belle campagne fu-

uno condotte da grandi capitani con eserciti sempre miniri di

100,000 uomini
;
ne a quella di un lungo servizio : 15 mesi bastano

psr eiu^are il fantaccino, T artigliere da fortezza ed il soldato del

ganio. Essi ammettooo non solo il volontariato, ma anche la remu-

nerazione alle famiglie dei militi poveri. La Belgique Mililaire sa-

rebbe di parere d' imporre una tassa alle famiglie non indigenti, i

flgli sarebbero esenti dal servizio rnilitare. In quanto alle limosine-

r^e, ne vorrebbero una per reggimento invece di una per guarni-

gione come ora. Ed alia nota deila minoranza del sig. Bertrand. si

potra opporre quanto dice adesso la Belgique Militaire : L'impar-
zialita ci obbliga a dire che la nuova legge militare ci procura eser-

citi di guerra piu forti di quelli provenienti dalla legge anteriore.
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Non dimentichiamo che, di tutti i paesi dell'Europa, ii Belgio spende
il meao per il suo esemto, relativamente alia sua popolazione e so-

prattutto alia sua ricchezza*.

5. Ogni anno, allorche vien discusso nelle Camere il bilancio degli

affari esteri, la minorauza reclama la soppressione della Legazione belga

presso la Santa Sede. In questo anno e accaduto lo stesso. Gia nel

seno della Sezione centrale, il radicale Feron, rimodernizzandole,
aveva evocato le considerazioni messe fuori una volta dal liberate Frere-

Orban, per sopprimere la detta Legazione. II relatore, il sig. barone

Bethune, deputato cattolico di Alosfc, fece giustizia di quelle considera-

zioni e respinse vittoriosamente la pretesa violazione del diritto interna-

zionale. L'argomento del signor Feron e in contraddizione assoluta,

dice la relazione, con i fatti e gli avvenimenti
;
esso e contrario all'opi-

nione unanime dei giureconsnlti e degli uomini di Stato.... Anche quelli

piu rinomati della nazione italiana, e specialmente tutti quelli che

hanno preso una parte prevalente alia costituzione della sua unita,

hanno senipre aderito al programma del Cavour che dichiarava volere

un Pontificate grande in seno ad una grande Italia > L'onor.

sig. Feron non pud ignorare che 1'uso di un diritto legittimo non

pud costituire una offesa per un terzo. Accanto al plenipotenziario

rappresentante il Belgio presso il Yaticano, risiedono e sono accre-

ditati nella medesima condizione presso la Santa Sede, ambasciatori

e ininistri pubblici dei principali Stati dell'Europa e deirAmerica,
di cui parecchi sono alleati dell' Italia. Tale fatto dimostra che le

apprensioni formulate nella nota della minoranza sono inventate

per i bisogni della causa. Per queste ragioni la maggioranza della

Sezione centrale non crede dover fermarsi piu lungamente sull'opi-

nione espressa nella nota della minoranza : non si discute 1'evidenza. >

6. II 12 aprile e tornat) dal Congo lo steamer Philippevilie. A
bordo erano fra altri Mgr. Derickx, Prefetto Apostolico dell' Uelle, il

barone Nisco, Presidente del Tribunale di Appello di Bo ma, il co-

mandante Lemaire, commissario generale dei distretto del Lago Leo-

poldo II, ecc.

Le notizie dello Stato sono buone. Presso i Bengalas-Mongall e Bu-

djas tutto e tranquillo. Lo Stato ne riprendera la concessione il 1 lu-

glio prossimo. All' E^uatore, nell'Abir, nell' Uelle regnano 1'ordine

e la pace. Lo steamer Mih ha potuto oltrepassare i rapidi fiumi di

Go o Libogo, risultato assai importante, poiche esso potra assicurare

il traffico verso Enquetra e quando le acque saranno alte, far rag-

giungere Buta. Nel Katanga, uno svizzero, il maggiore Muller, ha

fatto important! scoperte di carbone fossile nel paese Mazwende. Al

Lago Leopoldo II, il cornaudante Borms fa le vepi del commissario

generale Lemaire, il quale durante il suo ultimo scggiorno ha visi-
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tato tutto il distretto finora poco esplorato e poco conosciuto. I let-

tori della Civilta avranno letto nei giornali quotidiani del loro paese

dispaoci annunzianti che il Console inglese Casement, incaricato dal

proprio governo di fare una inchiesta sui fatti rimproverati dal famoso

Burrows agli agenti governativi del Congo, aveva fatto una relazione

sclracsiante per questi, accusandoli anche lui di crudelta verso gli

indigeni. Ebbene, il Console ha pigliato un granchio a secco ! Ce lo

apprende Mgr Derickx. II prelate, venuto da Ibembo, si fermo" a Co-

quilhatville e v' incontro il commissario del distrefcto, il sig. Debauw.

Com'era da aspettarsi, egli interpelld il comandante sopra il caso del

ragazzo dalla mano tagliata, a cui alludeva la relazione del Console

inglese per affermare le sue accuse di malvagita contro i cooperatori

del nostro Sovrano. II ragazzo stesso fa chiamato. Egli e dodicenne

e ha effettivamente la mano sinistra tagliata al disopra del polso e

non la destra, coaae nsavano di tagliare altra volfca gli indigeni, i quali

del resto la tagliavano al disotto del polso. Mgr Dericx 1'interrogo

in JBengala e il ragazzo confe-sso che la mano gli era stata tolta da

un morso di un cinghiale. Si osservava difatti una ferita all'avam-

braccio che non lasciava nessun dubbio sopra la causa della mutila-

zione. Al Console Ca-ement egli aveva dichiarato che era la sentinella

della Lulongo che gli aveva tagliato la mano, perche la gente del vil-

laggio non apportava sufficiente cautciu ed egli scusava questa sua

menzogna dicendo al Prelate: Gli uomini del mio villaggio mi ave-

vano ordinato di rispondere in questo modo agli Inglesi ,
nella spe-

ranza che non avrebbero piu dovuto fare il cautciu. II Console in-

glese si era contentato di questa dichiarazione, senza prendere altre

informazioni e sentire altre voci.

Un giornale inglese, il Catholic Times riferisce il contenuto di una

lettera del P. Maguire, missionario inglese, dell'ordine dei premostra-

tensi, la queb smentisce anche formalmente le afferrnazioni relative

ad atti di crudelta commessi dai funzionari dello Stato del Congo.
II missionario esprime al contrario la sua ammirazione per 1'opera

gia compiuta, c per la bonta con la quale gl' indigeni sono trattati

ed il modo con cui essi vengono pagati per i servizi da loro prestati > .

Primi fra tutti i missionari, inglesi o tedeschi, protestanti o cat-

tolici, i missionari belgi, i premostratensi, hanno conquistato una

parte avanzata dell'Uelle. Occupano Gombari che e un posto del paese

Manghettu, situato fra i 28 e 29" di longitudine, al sud di Dungu.
La missione fu fondata fin dal gennaio dai padri Van Genechten e

Kroonen, condotti dal P. Beynen, nostro connazionale. Le popolazioni
li hanno assai bene accolti e tutto fa prevedere che i risultati della

evangelizzazione non si faranno aspettare.
E per finire, aggiungiamo che la causa di diffamazione contro il Bur-
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ro\vs ed i signori R. A. Everett e Ce

,
il primo antore, gli altri editor!

del libro intitolato La Verite sur le Congo* ,
inteatata innanzi all'Alta

Corte di Giustizia di Londra, dai sigaori De Keyser, Chaltin e Dubreucq,

piu specialinente presi di mira nel libro, ha avuto un esito favore-

vole per'i nostri connazionali. Cosi crolla tutto il complesso di men-

zogne accumulate contro 1'opera del nostro Re. Questa vittoria e tanto

piu apprezzabile in quanto e stata proslamata da un tribunale in-

glese. La ditta Everett e C, che aveva, ad onta del divieto fattole

un anno fa, pubblicato due mila copie del detto libello, in seguito

alia sentenza del Tribunale londinese, venne costretta a distruggerle

tutte quante.

7. La stampa di tutti i paesi si molto ocsupata della causa che

intentarono i signori Dricoll, Hartog, Paquin e O, creditor! della Prin-

cipessa Luigia, e la Principessa Stefania, contessa Lonway, contro il

nostro Sovrano, Leopoldo II, per ottenere che la liquidazione della

successione della nostra defunta Regina, morta a Spa il 19 settembre

1902, sia fatta in base alia comunione dei beni, imposta dal Codice

Civile a quelli che si sposano seaza contratto nuziale. A questo scopo,

gli attori invocavano la nullita del trattato firmato da Re Leopoldo I

e dall'Iinperatore d'Austria, il quale stipulava la separazioce dei beni.

Esso non poteva, a parer loro, tener luogo del contratto di matrimonio

voluto dal Codice Civile, legge comune a tutti i cittadini belgi. In-

vocavano pure rannullamento della donazione fatta al Belgio nel 1903,

da Re Leopoldo, come pregiudizievole agl' interessi dei creditor!. II

tribunale di Brusselle ha teste pubblicato la sua sentenza il 20 aprile

p. p. Essa respinge la domanda degli attori. Fra i motivi, il tribu-

nale esprime il parere che i fatti sottomessigli non eccedono i limiti

della sua giurisdizione e dichiara che il contratto nuziale di Leo-

poldo II e della defunta Regina costituisce un trattato diplomatico

che, contro firrnato dai ministri competenti, e riputato accettato dalla

Nazione; cha e d'uso antico e costante che i contratti di matrimonio

fra principi di Case Sovrane siano stipulati per via diplomatica; che

1'uso invocato non e in contraddizione con 1'uguaglianza dei cittadini

innanzi la legge; che 1'ineguaglianza di cui si tratta e solo apparente,

si riferisce al fondo e non alia forma
;
che 1'ugaaglianza dei cittadini

innanzi la leg^e deve intendersi in modo ragionevole ;
che il trattato

delP 8 agosto 1853 riveste lutte le forme necessarie perche sia defi-

nitive, obbligatorio ed esecutorio; che tale trattato non doveva essere

ratificato dalle Cainere; che esso sottopone i f.ituri sposi alle regole

del diritto civile belga ;
che il potere giudiziario e, in ogni caso, in-

competente per pronunziarsi sulla validita del trattato; che tale atto

dipende dal diritto delle genti e che dare al medesimo una interpre-

tazione sarebbe usurpare le prerogative del potere esecutivo.
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Disgraziatamente questa sentenza non sara 1'ultima in questo af-

fare. La contessa Lonway ha ricorso in appello ;
ma la risposta del! a

Corte sara senza dubbio la stessa. E rincrescevole che la stampa estc-ra

abbia creduto di dare apprezzamenti spesso violent! ed ingiuriosi sopra

il nostro Sovrano in questa occorrenza. Re Leopoldo, come ognuno di

noi, conosce le proprie faccende di fanrglia e non possiamo dargli tor to

senza arrischiare di essere irigiusti verso di lui. Nessuno ha il diritto

di giudicarlo nei suoi attriti con i figli. Se questi non avessero torto,

e piu che probabile che il loro padre li avrebbe trattati diversamente.

8. la questo anno si celebra un centenario inolto interessante a

Bois Seigneur Isaac, presso Nivelles. La sta 1'antico monastero del

SS. Sangue del Miracolo, recentemente restaurato. Ne hanno pre?o

possesso, fin dalla festa dell' Epifania, i Canonici Regolari Premostra-

tensi, i figli di S. Norberto. Oltre al Corporale tinto col Sangue mi

racoloso, il Santuario di Bois Seigneur-Isaac possiede la grande reli-

quia della vera croce, la quale proviene dall'antica Abbazia norbcr-

tina di Floreffes (Namur). II 3 maggio 1204, festa dell'Invenzione

della Santa Cro:e, questa reliquia donata da Baldovino IX, impern-
tore di Costantinopoli a Filippo, conte di Namur, suo fratello, fu por-

tata con gran soleimita nella chiesa del Monastero ed in presenza della

folia accorsa da ogni parte, la medesima sparse delle goccie di san-

gue, le quali furono gelosamente raccolte sopra pannolini conservati

poi nell'abbazia fino alia rivoluzione. II settimo centenario di que-
sto commovente miracolo sara celebrato con un triduum nel Santuario

Eucaristieo del Santissimo Sangue del Miracolo. S. E. il Nunzio Apo-
stolico nel Belgio onorera le funzioni con la sua presenza.

COSTANTINOPOLI (Nostra Corrispondenza). 1. II riorganamento della

gendarmeria Macedone. -- 2. La paciflcazione della Macedonia.

3. II patriarcato greco, la questione macedone, e le polemiche della

stampa cattolica ed ortodossa. 4. La soppressione del giornale pa-

niblamico Servet. 5. Mgr. Dcmenico MareDgo, nuovo coadiutore del-

1'Arcivescovo di Smirne. 6. La morte di S. B. Mgr. Emmanuelian,

patriarca degli Armeno-cattolici.

1. La Macedonia, a quel che pare, e in via di pacificazione. L'in-

teryento dell'Europa anche questa volta ha risparmiato una gtierra

che avrebbe potuto provocare delle gravi complicazioni tra le grandi

potenze, e nello stesso tempo ha messo un termine agli orrori che vi

commettevano le soldatesche turche ed i rivoltosi bulgari. La gendar-

meria internazionale si e stabilita a Salonicco, e le sue diramazioni

si estendono nelle varie province macedoni rassicurando gl' indigeni,

e invitando i profughi al ritorno. Luoghe e noiose sono state le trat-

tative per indurre la Sublime Porta ad affidare agli stranieri il rior-
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ganamento della Macedonia, e la cessazione degli abusi, delle violenze,

e delle scene di sangue che la travagliavano. Dapprima la diplomazia

ottomana chiese che il nuinero degli ufficiali stranieri, chiamati a sor-

vegliare 1'andamento dell'ordine pubblico in Macedonia, fosse ridotto

a sei. Piegossi in seguito a nuove istanze ad accettarne venti. La

Kussia e 1'Austria insisterono tuttavia nelle loro proposte, ed un bel

giorno la Turchia, che avea nominato un pascia turco comandante

della gendarmeria internazionale macedone, vide capitarsi a Costan-

tinopoli il generale Degiorgis, ospite punto gradito. La Sublime Porta

oppose un energico rifiuto al riconoscimento ufficiale del generale ita-

liano come supremo comandante dei gendarmi della Macedonia, tanto

piu che la convenzione fra la Russia e 1'Austria, e il tacito consen-

timento delle altre potenze, gli conferiva il diritto di destituire p pu-

nire gli ufficiali colpevoli, e di riscuotere gli stipendi dell'ufficialita

europea dal Debito Pubblico ottomano, il quale avrebbe provveduto

le somme necessarie a tal uopo coi cespiti di nuove imposte. II ge-

nerale Degiorgis ed il suo stato maggiore doverono aspettare a Ccstan-

tinopoli che la diplomazia appianasse 1' incidente e con lo spauracchio

di un'occupazione europea piegasse a pid miti consigli 1'animo di

S. M. Abdul Hamid II. Gli ambasciatori di Russia, d'Austria e d'ln-

ghilterra si recarono a Yldiz-Kiosk. e mostrarono al Sultano la ne-

cessita di otteinperare alle decision! dei governi europei, bramosi di

togliersi Pineubo della questione macedone. II Sultano condiscese,

ed in tal guisa il Degiorgis, il quale tra parentesi con la sua fran-

chezza militare ed i suoi talenti ed anche pei suoi seotimenti reli-

giosi e la sua venerazione verso i rappresentanti della Chiesa catto-

lica si e acquistate molte simpatie, ebbe alfine 1'attesa facolta di par-

tire alia volta di Salonicco. Lo aveano preceduto o lo seguirono il

delegate russo generale Schostak, il colonnello inglese Fairholme, il

colonnello francese Yieraud, gli ufficiali inglesi L. Smiley, Stanley

Klarks, G. Hamilton, Vittorio Simon ed altri di varie nazionalita, che

con ufficiali italiani saranno preposti al coniando superiore della gen-

darmeria. Dal Journal de Salonique, piccolo foglio francese redatto da

un ebreo, togliamo le seguenti informazioni suH'organaniento della

polizia nella Macedonia. Nel vilayet di Salonicco saranno concentrate

quindici compagnie con un effettivo di 1238 uomini, vale a dire

984 gendarmi, 123 caporali, 14 intendenti di compagnia, 58 sergenti,

15 furieri, 13 sottotenenti, 14 tenenti, 1 intendente di battaglione,

1 intendente di reggimento, 1 maggiore ed 1 comandante. Tre com-

pagnie avranno stabile sede a Salonicco : le altre saranno disseminate

nei caza di Catarina, Caraferia, Yodena, lenigie, Ghevgheli, Tikvetch,

Strumnitza, Doiran, Avret Hissar, Langaza, Cassandra e nell'isola di

Thasos II battaglioce di gendarmi a cavallo che presteia servizio nel

1904, vol. 2, fasc. 1296. 48 11 giugno 1904.
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medesimo vilayet e diviso in tre squadroni con un effettivo di

230 uomini. II vilayet di Serres sara affidato ad una compagnia di

gendarmi a cavallo (102 uomini) ed a cinque compagnie di gendarmi

a piedi (433 uomini). Una compagnia si stabilira a Demir Hissar,

un'altra a Serres, e le rimaneati saranno divise fra i caza di Petritch,

Menlik, Giumai-Baal, Nevrokop e Zihna. Nei vilayet di Drama una

compagnia di cavalleria (51 uomini), e tre d'infanteria (214 uomini)

perlustreranno i caza di Ropcioz, Sari Sciaban, Pravicia e Cavalla.

In tal modo 1'effettivo della gendarmeria sara di 2268 uomini, nei

quali sono inclusi i 383 cavalieri. Probabilmente questo numero

auinentera, poiche la commissione internazionale e decisa a compren-
dere nella sua orbita anche il vilayet di Giannina. In Salonicco si e

aperta una scuola per la formazione <Iei gendarmi, i quali sono sotto-

messi ad un regolamento severe elaborate dalla commissione interna-

zionale, e traslocati di tempo in tempo per dar loro una conoscenza

esutta dei luoghi nei quali devono esercitare la loro sorvegiianza. Le

loro paghe sono piuttosto modeste, sovratutto se le si comparano coi

grassi stipendi degli ufficiali europei al servizio della Turchia. II ge

uerale Degiorgis per esempio riscuote lire turche 150 al mese (3450

frauchi). I semplici gendarmi saranno retribuiti con 300 piastre al

mese (la piastra equivale a 21 centesimi); i brigadieri con 400, i co-

mandanti di terza categoria con 500, quelli di seconda con 750. L'ele-

mento cristiano vi ha un contingente nurneroso. Secondo i giornali

di Salonicco, la gendaimeria macedone avra nelle sue file 451 cri-

stiani, vale a dire 272 greci, 110 bulgari, 57 rumeno valaechi, 10 israe-

liti. Altri cristiani saranno arrolati, specialmente fra i greci ed i ru-

meno-valacchi, i quali attualmente non isvegliano diffidenze.

2. Come altre volte nell' isola di Greta, la gendarmeria interna-

zionale compie efficacemenie la sua missione di ristabilire Fordine in

Macedonia. L'Orient Express ed i treni convenzionali circolano con

sicurezza, e piu non fanno F inutile e pei viaggiatori noiosissima sosta

di Mustafa-Pascia. Le borgate e villaggi che aveano subito le deva-

stazioni e gl'incendi e le rapine dei due belligeranti cominciano a

respirare. I profughi reintegrano il loro domicilio, e dal bilancio spe-

ciale della Macedonia delle somme important! sono state consacrate

alia riedificazione ed ai restauri di chiese e case distrutte, sovratutto

nei nahie di Resna e Prespa. La commissione intern azionale si e ap-

plicata a rimuovere gli abusi e a punire i colpevoli di violeuze. Si

annunzia che 17 commissari e 32 agenti di polizia, convinti di atti

arbitrari e di losche faccende sono stati espulsi dalla gendarmeria.
Alcune linee telegrafiche saranno impiantate a spese del governo fra i

vilayet di Salonicco, Monast.ir e Uskub, e renderanno piu rapido in.

caso di disordini il dislocamento della gendarmeria. Molti dei rivoltosi
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depongono le armi, e profittando dell'amnistia ritornano ai loro fc-

colari.

Qualche difflcoltapresentatuttavia 1'assetto della Macedonia per quel
che concerne i rifugiati nel principato bulgaro. Le velleita bellicose

della Bulgaria si sono acquetate ;
e ad un orientamento piu pacifico

della politica bulgara ha contribuito efficacemente la guerra russo-

giapponese. La Grecia e gli Stati bslcanici non osano affrontare da

soli Ja Turchia. Se alle volte si fanno minacckm e dan no di piglio alle

armi, i loro bollori sono fomentati dalla speranza di un intervento eu-

ropeo o dell'aiuto di una delle grandi Potenze interessate. Cos! la Qrecia

affrontd la Turchia, perche i suoi malaccorti uomini di Stato lusin-

gavansi che 1'Europa intiera avrebbe bandito una nuova crociata contro

la Mezzaluna per inalberare la croce greca sui picchi cretesi. La Bul-

garia voleva lanciarsi a capofltto in una guerra contro i suoi antichi

tiranni, perche i suoi diplomatici nutrivano la speranza forse fallace

che la Russia avrebbe mandate i suoi eserciti nei Balcani per difen-

dere lo slavismo e 1'ortodossia in pericolo. Ma la Russia impegnata
in una guerra lunga e sanguinosa Eell'Estremo Oriente non e in grado
di favorire i sogoi ambiziosi e gli entusiasmi guerreschi dei Bulgari,

e percio la Bulgaria, ascoltando il linguaggio della ragtone, ed i moniti

delle Potenze, si e indotta a conchiudere con la Turchia una conven-

zione che rende piu agevole il compito della gendarmeria interna-

zionale.

In seguito all'accordo turco bulgaro, i Macedoni slavi i quali ave-

vano varcata la frontiera e si erano agglomerati in Bulgaria con gra-

voso dispendio delle esauste finanze bulgare, rientrano nei loro villaggi.

Ed infatti molti fuggiaschi sono ritornati ai patrii lari nel sangiaccato

di Kirk kilisse, e nei caza di Nevrokop, Razlyk, Demir Hissar ecc.

L'amnistia della Sublime Porta si estende ai profughi ed ai nbelli

in genere, esclusi solamente coloro che hanno perpetrate degli at-

tentati con la dinamite, ovvero vi hanno cooperate. Ammaestrati non-

dimeno da lunga esperienza, le inisere tonne dei rifugiati in Bulgaria

sono restii dal reintegrare il loro domicilio, qualora non si diano loro

le guarentige necessarie. Chiesero dapprima che alcuni funzionari bul-

gari li accompagnassero alle loro case. La Sublime Porta naturalmente

rifiut6 di accondiscendere a questa pretesa che attentava ai suoi diritti

di sovranita, ed allora dopo laboriose trattative si conveune che i

rifugiati in Bulgaria potessero ritornare in patria varcando la frontiera

in nove punti determinati. I funzionari bulgari li avrebbero accom-

pagnati sin qui, coosegnandoli poscia ai muhtar dei rispettivi villaggi,

ovvero ad ufficiali turehi, incaricati di prenderli sotto la loro tutela.

Ma le promesse turche sono sempre fallaci. Molti degli esuli volontari

al loro ritcrno, dopo una tregua brevissima, sono di nuovo caduti nelle
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mani della polizia turca. Altri sono strettamente sorvegliati, e nella

impossibility di procacciarsi i mezzi di sussistenza, riprendono la via

della montagua, si arruolano tra le bande di rivoltosi, e continuano

quel sistema di guerriglie che la gendarmeria internazionale difficil-

mente varra a sradicare. Tali diserzioni avvengono sovratutto nel vi-

layet di Adrianopoli, dove la polizia turca sfogo il suo malumore anche

contro i cattolici bulgan, arrestando e condannando un prete appar-

tenente al clero bulgaro cattolico di Mgr. Petkof. Si comprende quindi

che la stampa bulgara deplori con vivaci espressioni la doppiezza turca,

ed invochi quale unico provvedimento per ristabilire 1'ordine in Ma-

cedonia, 1'autonomia della contrada e la nomina di un governatore

cristiano.

3. La convenzione turco-bulgara e stata per I'ellenismo una sor-

presa sgradevole. I patrioti della Grande Idea preparavansi a raoco-

gliere le opime spoglie del bulgarismo agonizzante, e sul piu bello

le tendenze pacifiche della diplomazia hanno loro guastate le uova nel

paniere. II patriarcato greco di Costantinopoli, il quale si cullava nella

rr-sea illusione che i bulgari eaarchisti sarebbero divenuti suoi sud-

diti, vede di nuovo pericolare la sua influenza, e le sue mire avver-

nate non solo dai Bulgari ma anche dai Kumeno-Valacchi. Nell'agosto

del 1903, Gioacchino III presentava alia Sublime Porta un memo-
randum sottoscritto dai metropoliti di Adrianopoli e di Salonicco, e

da diciassette vescovi della Macedonia. Nel memorandum con roventi

parole si stimmatizsava la ferocia degli adepti dell'esarcato bulgaro i

quali con le torture, con gli assassinii ed i saccheggi si adopravano
a combattere I'ellenismo macedone. Si rimproverava all'esarcato bulgaro

di traviare 1'opinione pubblica europea rappresentando i vescovi greet

come dei politicastri senza viscere di pieta, animati da odio acerrimo

contro gli slavi della Macedonia e si furibondi da condannare al rogo

finance i libri liturgici slavi. I Bulgari scismatici audaci e intolle-

ranti insorsero contro 1'Augusto Sovrano degli Osmanidi, ma ben

presto ridotti alle strette, vennero ad implorare la protezione della

Grande Chiesa ed a gettarsi nelle sue braccia. La Grande Chiesa li

accolse con benignita, ed i partigiani del panslavismo, nel loro cieco

furore, 1'accusarono di ricorrere alia violenza per grecizzare la Ma-

cedonia. Costoro ignorano che le Macedonia non e slava, e per ren-

derla tale sarebbe mestieri distruggere prima la sua popolazione in

grandissima maggioranza turca e greca.

Con questo documento, la Grande Chiesa, la quale tra parentesi

scaglia i suoi anatemi contro la Chiesa roniana perche si occupa di

politica, mirava ad accaparrarsi le buoue grazie della Turchia, a pro-

curare nuovi tormenti e nuovi tormentati ai ribelli macedoni, e a

dilatare 1'infLuenza deU'eUenismo come ricompensa dei buoni servigi
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che prestava alia Turchia per la repressione della rivolta. Sull'esem-

pio del suoi gerarchi, 1'elemento greco-ortodosso della Turchia la-

vord a tutt' uomo per inasprire i Musulmani contro i Bulgari. La
Veritd Ecclesiastica, organo ufficiale del Fanar, ebbe parole di fuoco

contro gli spacciatori di menzogne dell'esarcato bulgaro (ol <J>eo5oX6Yot

Tf$ -pouXyapixrjs l^apxtas). L'AXV)0eia di Salonicco si segnalo sovra-

tutto in questa cainpagna antibulgara per la violenza dei suoi attac-

chi contro i nemici della Turchia e deU'ellenismo i quali a suo pa-

rere s'immergono fino al collo neirignominia e nel fango (j3u0iovTat

etg TO alaxoc). L' ambasciatore greco presso la Sublime Porta, il

S. Gryparis, sostenne la causa del patriarcato ecumenico, e chiese

al Sultano che delle misure severe fossero adottate per reprimere
1'audacia del bulgarismo. In genere la stampa europea biasimo la

condotta del patriarcato greco, che proflttava dei torbidi della Mace-

donia per riconquistare il terreno perduto, e provocare coatro 1'esar-

cato bulgaro le rappresaglie della Turchia.

Le riviste che si consacrano allo studio dell' Oriente religiose e

politico, gli EcJios d' Orient, redatto a Costantinopoli dai benemeriti

Padri dell'Assunzione, la Revue de V Orient chretien di Parigi, ed il

Bessarione di Roma seguendo i dettami della coscienza e della giu-

stizia riprovarono anch' esse la tortuosa politica del Fanar. Cio non

piacque all' ombroso consesso della Veritd Ecclesiastica che pubblico
un vivacissimo articolo contro una corrispondenza da Costantinopoli

inserita nel Bessarione (fascicolo 75) sulla responsabilita del patriar-

cato e clero greco nei fatti di Macedonia. L' invettiva della Verita

Ecclesiastica e intitolata Ciarle romane
(Jojiawcal cpX7]va<ptat).

Vi si

asssrisce che lo stato della Macedonia desta molto interesse in co-

loro che abitano sulle rive del Tevere
(iols rcapa TOV T^spcv), i quali

versano delle lagrime di coccodrillo (x^ouac Saxpua xpoxoSei'Xou) sulle

sventure dei ribelli macedoni, carnefici e persecutori degli ortodossi

greoi. Nelle eparchie di Prespa e Moglena, di Castoria e di Nevro-

kop, i rivoltosi bulgari hanno bruciato i villaggi greci, rase al suolo

le chiese, e massacrati gli abitanti. In un altro articolo la Veritd

Ecclesiastica svillaneggiava i benemeriti Padri dell' Assunzione chia-

mandoli degl'intriganti, espulsi dalla loro patria per motivi punfo
onorevoli. A queste filippiche fuor di proposito rispose con pacati e

lucidi argomenti P ottima KoOoXtx^j 'E7it0(I)py]ai(;
di Costantinopoli

(15 maggio 1904). La stampa greco-ortodossa trincia a vanvera sulle

condizioni politiche dell'Europa, ed anche nei giorni di magg'or
lutto pel cattolicismo non risparmia i suoi strali inoffensivi contro

I'd chiesa romana. Nell' universale compianto dell' orbe cattolico ed

eterodosso per la morte di Leone XIII, dei giornali greci pubblica-
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rono delle caricature infami contro il glorioso Pontefice che tanta

sovrana benignita avea mostrato a riguardo d^ll'Oriente. Perche dun-

que la Verita Ecclesiastics vuole imporre i suoi strani assiomi poli-

tici ai corrispondeati della stampa cattolica, e chieder loro a torto

od a ragione che dichiarino essere la Macedonia un paese slavo?...

Perche considerare come nemici coloro i quali giudicano severa-

mente la condotta del patriarcato greco che mvocando 1'autorita del

eanoni per rivendicare la Macedonia all' elienismo, aizza il governo
turco contro i Bulgari, e col terrore e colle minacce cerca di soffo-

care il preteso scisma bulgaro in Turchia?... Per iseherno la Verita

Ecclesiastica appelia i rappresentanti autcrevoli della Chiesa cattolica

TGU Tiapa T&V Ttjkpiv. Eppure gli uomini del Tevere come Euge-

nio IV, Nicola V, Ghulio II, ospitarono con regale munificenza i fug-

giaschi di Bisanzio, fecero di Roma, secondo I'espressione di uno sto-

rico ortodosso, una nuova Atene coronata di viole (vsac barecpavoug

'A0rjva$ ToO IlepixAsuou; xaT&rnjaav), serbarono pei posteri i pre-

z'.osi cimeli del genio e della coltura ellenica, e sempre mostrarono

viscere di carita e di affetto per la stirpe greca.

Prevediamo che la Verita Ecclesiastica fara finta d' ignorare la

bella risposta della KaBoXtx^ 'EuttOe^prjat?.
Ai suoi lettori continuera

ad inoculare 1' odio dell' occidente e del cattolicismo, chiamando i

missionari latini uomini disonesti, vipere, coccodrilli, perche anelano

la cessazione degli orrori commessi dalle soldatesche turche contro

gl'insorti bulgari, e dubitano della nazionalita greca dei Macedoni,
i quali nella loro grande mag^iorita si dicono bulgari, serbi, o ru-

meni. E che il Fanar, cedendo a fallaci ambizioni politiche, seria-

mente compromette il suo decoro, ed anche i suoi interessi, lo di-

mostreremo in altra corrispondenza trattando dei recente confl tto tra

il patriarcato e 1'ortodossia rumena.

4. II Servet francese e scomparso, ed il suo direttore Tahir bey
riflette nelle prigioni turche all' instabilita delle umane cose. II Servet

(la Ricchezza) comincio a pubblicarsi sei anni or sono con un pro-

gramma nettamente panislamico. Lo dirigeva il Tahir bey, direttore

e proprietario di una gazzetta panislamica molto diffusa, il Maalumat.

II Servet pubblicavasi in francese ed in turco. L'edizione francese, in

forma popolare vendevasi al prezz) di 10 para il numero (5 cente-

simi ^2), e piu tardi di 20. I grandi giornali francesi di Costantino-

poli, lo Stamboul, il Monitcur Oriental, il Levant Herald si vende-

vano allora al prezzo di una piastra (21 cectesimo). Per la sua forma

spigliata e vivace, per Tabbondanza delle notizie, sovratutto di fonte

ufSciale, il Servet acquisto sulle prime larga diffusione, alia quale
contribui anche la tenuita del prezzo. Proponevasi di sostenere la po-

litica panislamica inaugurata da Abdul Hamid, e di difendere la re-



CONTEMPORANEA 759

ligione coranica contro le fondate accuse del polemisti cristiani. Nelle

sue colonne apparve tradotto in francese I'opus3olo di Zeki bey sul-

1' Orients e 1' Oecidente ovvero sulla civilta islamica, in cui si attri-

buiva all' Islam la gloria di avere rischiarata la barbarie occideiitale

nel medioevo. Due altri scrittori musulmani Kaur Zade Aziz, e Pa-

tamos Zade Salih Arif v' inserivano la loro Apologia dell' Islam per
difendere la tesi che i precetti del Corano non sono di ostacolo allo

sviluppo morale, seientifico e civile dell'umanita. L'ulema Mahmud
Essad in una serie di articoli studiavasi di palliare la bruttezza della

poligamia presentandola come una tendenza naturale dei bruti piii

elevati nell'ordine della creazione e per conseguenza dell'uomo. La
celebre poetessa e scrittrice turca Fatima Aliia in uno studio interes-

sante sulla donna musulmana vantava la morigeratezza della sua vita

ed il suo amore per la famiglia, asserendo che nulla avea da invi-

diare alie condizioni della donna europea. A questi lavori d' indole

polemica, il Servet aggiungeva di frequente dati e informazioni sui

progressi del Corano, ed il trionfo delle idee panislamiclie sovratutto

nelle Indie, neH'Algeria, nell' Egitto. All'ostilita del cristianesimo il

Servet con le altre gazzette turche voleva opporre la fusione di tutte

le forze dell' Islam sotto la direzione suprema del Califfo di Costan-

tinopoli.

Ma il Tahir bey non limitossi alia propaganda delie idee. Sempre
a corto di quattrini, stabili nella sua redazione una vera azienda di

loschi affari. II suo giornale divenne il portavoce, il messaggero de-

gli scandali della citta, e dei s*?greti piu gelosi delle famiglie. Da
buon affarista. egli avea dei segugi ebrei che fiutavano le vergogae
nascoste delle domestiche pareti, e scopertele le riferivano al loro pa-

drone. II Tahir bey mandava allora alle sue vittime un plenipoten-

ziario, richiedendo loro delle somme di denaro come prezzo del sua

silenzio. Coloro che ricalcitravano, vedevano pochi giorni dopo i loro

nomi esposti nel Servet agli sghigoazzainenti del pubblico. Yi figura-

vano a piu riprese i nomi dei piu noti usurai di Costantinopoli, dei

proprietari di bische, di speculaton, di negozianti prossimi a faliire,

di attrici ecc. Una buona mancia e Tahir bey interrompeva le sue

cronachette piccanti. Negli ultinii tempi, il Tahir bey, non trovando-

laute le risorse di questa speculazione, intrapreso il commercio lu-

croso delle false decorazioni. Sono molti in Turchia ed un po' dap-

pertutto coloro che amano i ciondoli all'occhiello, o sul petto una

Stella fiammante con una mezzaluna di oro nel centro. II Tahir bey
fabbricava dei diplomi, e di sua spontanea iniziativa decorava del-

1'ordine del Megidie o dell'Osmanie gli aspiranti ai titoli di cavaliere

e di cominendatore, spillando loro ben s' intende dei quattrini sonanti.

Un bel giorno le marachelle dell'intrepido Tahir bey, il quale sino



760 CRONACA

allora avea goduto 1'alta protezione del Sultano, vennero in plena

luce. I suoi nemici presero la palla al balzo, ed al sospettoso Abdul

Hamid lo rappresentarono come un congiurato, reo di un delitto di

lesa maesta. II povero Tahir bey dal fastigio della sua gloria trovossi

d'un tratto sbalzato nell'umida cella di una prigione, ove se le Parche

lo lasceranno in vita, vivra nel silenzio e nell'oscurita per quindici

anni. E superfluo 1'aggiungere eke il Servet ha sospeso la sua pub-
blicazione con unanime gioia degli onesti e dei disonesti di Costan-

tinopoli.

5. II 17 aprile nella cattedrale dello Spirito Santo di Pancaldi,

Mgr. Domenico Marengo dell'inclita famiglia Donienicana era consa-

crato vescovo titolare di Titopolis e coadiutore di S. Ecc. Mgr. Ti-

moni, arcivescovo di Smirne e Delegate Apostolieo dell'Asia Minore.

Da ventiquattro anni, vale a dire dal giorno della consa^razione di

Mgr. Galibert, vescovo di Santorino (maggio 1879), i fedeli di Costan-

tinopoli non aveano assistito alia cotnmovente cerimonia dell'eieva-

zione all
:

episcopato di un membro del clero cattolico. Mgr. Marengo
ha ricevuta la consacrazione episcopale dalle mani di S. Ecc. Mgr.

Augusto Bonetti, Delegato Apostolico di Costantinopoli, assistito da

Mgr. Delenda arcivescovo di Atene e Delegato Apostolico della Gre-

cia, e Mgr. Menini, arcivescovo di Filippopoli, e delegate Apostolico

della Bulgaria. I cantori della Chiesa di S. Antonio in Pera, retta

con tanto zelo dai Padri Conventuali, hanno eseguito con maestria

la messa del Perosi. Alia solennita erano intervenuti S. E. Bapst,

incaricato d'affari della repubblica francese col segretario ed altri

membri deH'ambasciata, i rappresentanti del patriarca armeno-eatto-

lico, i superiori delle varie comunita religiose, ed una folia immensa

di cattolici e di ortodossi. II nuovo prelato e nato a Costantinopoli

nel quartiere di Galata il 20 novembre 1842. Compiuti gli studi let-

terari presso i Fratelli delle Scuole Cristiane ed i Lazzaristi di S. Be-

nedetto, obbedendo alle pie ispirazioni deH'aninio, prese 1'abito mo-

nastico a Roma nel convento di S. Sabina sul monte Aventino. Studio

teologia a Vercelli, dove nel 1865 fu assunto al sacerdozio. Nel 1867 i

suoi super ori lo inviarono alle missioni di Oriente, e nel 1871 gli

affidarono la parrocchia di S. Pietro in Galata, centro altre volte

gloriojo deli'apostolato domenicano nella Turchia e nelia Grecia.

Durante i trentatre anni di esercizio del ministerj apostolico nella

sua parrocchia, il P. Mareago si e applicato con zelo al rifior.mento

delle missioni del suo ordine. Alia sua iniziativa devesi la londa-

zione della chiesa e parrocchia di Makrikeui, ameno villaggio a breve

distanza da S. Stefano. Egli chiamo i Fratelli del scuole cristiane a

dirigere la scuola parrocchiale di Galata, ed alle Snore domenicane

di Mondovi affido la scuola femminile di Makrikeui. II suo zelo, la
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sua umilta, la sua prudenza gli aveano meritate le siinpatie di tutte

le class! della cittadinanza, e 1'affetto dei suoi parrocchiani, che, con-

gratulandosi della sua elevazione ad una delle sedi pift important!

deil'Oriente, piangono nondimeno la sua dipartita. La stampa e stata

unanime nel tessere un serto di lodi all'esimio Prelate. Le nrssioni

dei Domenicani a Costantinopoli risalgono ai primordi dell'Ordine,

e se ne attribuisee la fondazione a S. Giacinto. L'ordine vi ebbe dei

difensori insigui della dottrina cattolica contro le arguzie dialettiche

dei Greci : basta citare i nomi di Ugo Eteriano e di Manuele Calleca.

II P. Bartolomeo Parvo di Bologna nel 1328 fondo la provincia do-

rnen cuna di Naivan in Armenia, alia quale si ascrissero trecento

monaci armeni strappati allo scisma. Anche ai giorni nostri 1'ordine

domeoioano continua nell'Oriente il suo secolare apostolato a Costan-

tinopoli, a Makrikeui, a Jedikule, a Smirne, a Santorino. A Sinirne

Mgr. Marengo e conosciuto ed amato; co] suo zelo procurera no-

vello lustro alia sua famiglia religiosa e sara di valido aiuto a S. Ecc.

Mgr. Timoni, che dal 1879 regge la Delegazione apostolica dell'Asia

Minore. Smirne possiede due fiorentissime scuole delle Suore d'lvrea

con 700 alunne, il recente istituto dei Salesiani con 1GO alunni, e

splendid! collegi francesi diretti dalle Suore di Sionne, da! Lazza-

risti ecc. II cattolicismo vi gode una grande superiorita sulle altre

confession! cristiane.

G. II 18 aprile e morto repentinamente S. Beatitudine Mgr. Paolo

Pietro Ernmanuelian, patriarca della chiesa armeno cattolica. II de-

funto prelato era nato a Telermen nel sangiaccato di Malatia il 6 gen-

naio 1829. All'eta di 17 anni entro nel seminario cattolico di Bzommar

(Monte-Libano) ed all' eta di 21 il patriarca Pietro VIII lo inviava

alia Propaganda per compiervi gli studi teologici. Svegliato d' inge-

gno, egli vi consegui la laurea di dottore in teologia e filosofia e

nel 1860 fu assunto al sacerdozio. Eitornato a Bzommar, e di li a

Malatia, nel 1861 fu inviato a Cesarea come vicario patriarcale. V'in-

nalzd una chiesa, e costrui due scuole ed un seminario. Consacrato

vescovo di Cesarea nel 1881, si distinse anche per la sua attivita

letteraria, componendo un trattato di teologia in turco ed altre opere

teologiche e liturgiche. II 26 luglio 1899, il sinodo dei vescovi arineno-

cattolici lo elesse patriarca : la sua consecrazione ebbe luogo il 6 ago-

sto 1899, e addi 18 febbraio 1900 S. E. Mgr. Bonetti gli confer! il

pallio. I suoi predecessor! immediati nella sede patriarcale furono

Mgr. Azarian (1881-1899), e Mgr. Hassun (1850-1881). Solenni ftinerali

si celebrarono pel riposo della sua anima il 24 aprile nella chiesa

patriarcale della strada Sakyz-Agatch. V intervenne il corpo diplo-

matico, i notabili armeni ed una grande folia. Canto la messa solenne

di requiem Mgr. Avedis Arpiarian, locum tenens del Patriarcato, assi-
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stito dai vescovi armeno-cattoliei di Sivas, di Mouch, e di Cesarea.

Mgr. Hagian, arciveseovo di Sivas, recito 1'elogio funebre del defunto.

Lasciamo ai poster! la cura di giudicare 1'operato del patriarca Bmma-

uuelian, sul cui governo i document! raccolti negli archivii della Pro-

paganda gettano vivissima luce. Non possiamo tuttavia nascondere

che la chiesa armeno cattolica traversa una crisi dolorosissima, e ci

vorra tutta la prudenza ed il senno e la bonta d'animo del Delegate

Apostolico Mgr. Bonetti per lenire i mali e calmare le dissension!

che la travagliano.
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