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ndeshja e pare lèn mhresat mà ndriguese mbi natyrèn dhe vlerèn e nji 
njeriu. Rozolini menjiherè fltonte sympathin e tè gjithve me huzqeshje 
tè qetè sè cilès nji theksim hundak nè tè folun i a shtonte tèrhjeksin. 
Tue ndejè me tè, kishe bindjen se ndodhesh para nji burri tè shkueshèm 
me tè cilin ecè shtruet biseda, me nji njeri t'arsyeshèm i cili pèrvojèn 
e jetès e ka kullue nè mende tè vet tue nxjerrè soje parime tè ngulta, 
qi nuk mton (pretendon) t'ia shtijè nè trù pèrdhuni tjervet, por i 
parashtron ndejshèm me logjikè tè butè e tè depèrtueshme. 

Dy vèllazènt Petrota paraqiteshin, mà tè shumtén, gjithèkund 
gift si dy binjokè qi nuk i gjajnè as nè fytyrè as nè natyrè njàni tjetrit 
por janè tè pajisun nè thellèsì tè shpirtit me do veti themelore tè 
pèrbashkèta. Papas Gaetani, kishtar e dijetar i rrahun nè càshtje fetare 
e kulturore : njeri studimesh; Rozolini, i rysun nè punèt e shekullit, i 
prirun kah pèrpjekjet sendertuese, plot mjeshtri nè pèrballim tè garra-
vijavet tè realitetit qi pengojnè gdo nismè tè dobishme: njeri veprimi; 
tè dy vèllazènt, tè frymzuem me tè njàjtat shtytje ideale, plotsojshin 
nè gdo shfaqje tè jetès shoqishoqin, mendojshin e sajojshin bashkè. 
Cdo nismè e matshin mire e mire pèrpara nè tè gjitha hollsit; kur 
vendosshin me e vii nè zbatim, atèherè delie nè shesh Rozolini me nji 
zèli tè hekurt, me nji qindresè tè pathyeshme, me nji durim tè pashoq, 
e i a hìjnte punès. Nule pushonte deri sa mos t'i a delie nè skàj. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tr ash i g ues e nd j ekes i t radìt és 

Rozolin Petrota e dinte mirfillit se ruejtja e traditave shpètoì nga 
cenimi e zvetnimi brumin arhnuer (d.m.th. shqiptar e arbresh) neper 
rrebesh e rrèmujè shekullore. Dishmin e gjallè e shifte me sy pèr
dite nè shtèpì tè vet dhe nè katund tè vet. Kushdo pat rasèn tè njofi 
banesèn e rrethin shtèpijak tè Petrotejvet nè Horèn e Arbreshvet, 
preku me dorè mrekulllt qi bàn fryma e traditès kur ruhet ziUqarisht. 
Ajo shtèpì e tyne mbetet si nji falètore e shqiptarizmit. Nè kat tè pare 
Petrotejt, nè katin e dytè Skirojt. Te Petrotejt tè pritte me gaz Vova 
(Karl Gurakuqi na e pèrshkruen me gjallnìn e stylit tè tij), motra 
plakè por ende e forte e tyne, rojtare besnike e flakès sè votrès edhe 
kur mashkujt e shtèpis largoheshin tè shtym nga nevojèt urdhnore tè 
gjallesès. Aty Papa' Tani (vèllàn prift kèshtu e thirrshin shpijarèt, t'a-
fèrmit dhe dashamirèt) kishte dhomèn e studimevet me libertorèn e 
begatun. Aty mblidheshin tè gjithè pjestarèt e familjes ndèr kremte, 
nè rasa gèzimi e pikllimi. Vova, Ora e asaj banese arbreshe, me nji 
dritè tè qeshun nè huzèt rrudha rrudha, endej dhomè nè dhomè tue 
krye rangèt e shtèpis. Nga goja e saj rridhte ligjirimi i pastèr arbresh, 
pluskues me trajta te paprekuna mbas katèrqind e sà vjetsh largimi 
nga Shqipnija. 

Aty erdhi nuse edhe Gjuzepina, bashkèshortja e Rozolinit, bijè e 
shtèpis sè shqueme arbreshe Mandala, nè zà per bujari e kult tè dokeve 
gojdhànore. Gjuzepina, e rritun nè mà tè kullueten frymè tè trashigimit 
stèrgjyshuer dhe e mèsueme qyshè nè djep me mendue e me fole shqip, 
i ndei per krah, e ethun prej tè njàjtave mendime e ndiesì, burrit tè vet 
dhe e pèrkrahi nè veprèn per shqiptarizèm. 
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Kéto dy grd, Motra dhe Bashkèshortja, krijuen atmosferèn shtè-
pijake ku mundi i nji vepruesi tè qitun si ishte Rozolini lehtèsohej 
edhe shèndrrohej nè pèrpjekje tè kènaqèshme e nè haré. 

Rozolini traditat e tè Parve, trashigue nè gjak e nè shpirt, nuk i 
pranoi nè gjasim tè nji gjalme qi merret g'prej lindjes e ngrehet prisha-
kandas rrèshqànè gjatè tanè jetès, por i pèrvehtèsoi nè gjasim tè nji 
dhurate sè gmueshme, si nji flakè qi zdritè mendimet e nxén ndieslt. 
Per té si edhe per gdo Arbresh mendendritun e zémèrmadh, tradita 
ethnike puqej ngusht me atè fetare. Orthodoksija, me trajtat e sjelluna 
nga atdheu i zànafilles, i a ushqente rràjèt ethnike stèrnipave tè Skan
derbegut mèrgue n'Itali. Zoja Ódigjitrja pèrfaqèsonte Arbèrin dhe nuk 
ndàhej, nè nderim t'Arbreshvet, prej ngjyrave tè shèjatareve tè Kastrjo-
tit. Shumica ndiqte rritin pa i a shqyrtue veshtrimet e thella. Rozolini, 
mbas mèsimit e shembullit t'Arbreshvet tè shquem g'prej Lukè Ma-
trangès, nèpèrmjet Nikolla Figlies, Nikolla Ketès, tè Jeronim De Radès, 
té Kamardès e mje ke Pài e Zef Skirojt dhe Papas Petrotès, nderonte e 
emonie rritin linduer, jo vetèm si plotèsues i nevojave tè veta fetare, 
por si nji visar tharmesh jetésore qi bujarsonte jetén dhe ndihmonte 
m'u naltue nè sfera t'epèrta shpirtnore e kombtare. Ushqente bindjen 
se zvetnimi, i rrjedhun nga mospèrfìllja e traditave, dobsonte vetit mà 
té zgjedhuna tè gjakut tè trashiguem. Stramastikèt ase dobigat (tè 
tillè ai njehte ata qi delshin nga hullija gojédhànore) nuk u vyejnè 
gjà as rrethit fìsnuer as gjindes sè nji prejardhjeje tjetèr midis sè 
cilès fati historik i kish hjedhè me jetue; d.m.th. as Arbreshve as 
Italjanvet. Ai mendonte se nuk mund tè dali i vjefshèm per Itali Ar
breshi qi i bjen mohit zànafilles sè vet. 

Me 1937 sjellja e Rozolin Petrotès ndaj Markizin D'Auletta e Baro-
nin Don Ferdinando Kastrjota Skanderbeg mè tèrhoqi vèrejtjen e 
mbeti si nji mèsim per mue. Me porosi té Mbretit Zog mè kishin .shè
njue si shoqnues i Markizit dhe i Baronit e i sè Motrès bujare tè kètij 
gjatè kremtimeve per pamvarèsin. Banojshe me ta nè nji shtèpì tè ré 
shum begatisht t'orendisun qi nji zotni tiranas atyne u kish lane me 
njerzì shqiptare nè pèrdorim. Erdhen tè dy Petrotejt me Arbreshe tè 
tjerè me u bà vìzitè mysafirve princorè. Rozolini, profesjonist i zoti, 
gjithèsesi i siguruem kah ana e jetesès, nuk kishte nevojè me i u là 
e me i u lye kurrkùj per punè té veta. Nuk e pàsh kurr, as mà vonè, 
tue ì u lèvyré e pérkulè nè kèrrname para njerzvet tè fuqishèm. Mè
ra nè sy e mè guditi nderimi i jashtzakonshèm me tè cilin u paraqit 
né proni tè Kastrjotve. Nuk e nxitte shkas lajkatar as miklim shtira-
cak. Ai shifte nè ta mishnimin e traditès arbnore, pèrkulej para emnit 
shortar qi pèrmbledh nè vete lavdìn dhe idealin e kombit t'onè, pèr-
shéndette flamurtarèt historikè tè nji qindresè e cila doli fituese mbi 
ndrydhjet e nji fatit mizuer. Nderonte nè ta qellimet e larta tè veta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

At dhet ar ì 

Tè prùmit e Rozolinit, nè kè e shifte spari dhe deri sa mos tè 
njifej mà mire me tè, lènte nji mbresè mènyrash kishtare. Lèvizjet e 
trupit tè matuna e plot prùjtunizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fmodestiej dhe si nji hije pèrshpirt-
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nije e shtrìme nè fytyrè, shtyjshin me mendue se Rozolinit i kishin 
mhetè si zakon, g'prej motit kalue nè Seminar, sjelljet e nji kleriku. 
Pranè Papa Tanit me veladon e kamilaf, ai dukej prift i mshefun nén 
petka shekullarèsh. Po, ai ushqente ndienja hesimtare tè gjalla si mà 
i miri meshtar a murg, kishte prirje mystike, porse misjonin fetar i 
a kishte lèshue vèllaut papàs tue i shènjue vetes nji misjon tjetèr, atè 
qi ka per qellim kryesuer naltèsimin e vlerave arbnore. Prift, po, por 
prift i shqiptarizmit. 

Atdhetarija e tij i u shtèmangte shfaqjeve tè bujèshme qi mbu-
lojnè shtèrpèsi ndiesish tè vèrteta dhe tregohej nè vepra tè mbara 
e tè frytshème. Me kèt cilsi qendrimesh tè thjeshta burrnore pajisen 
shumica e atdhetarve tè njimendèt, por shka e dallonte ndèr tjerè 
Rozolinin ishte gjànsija plot ndrigim menduer i atdhetarìs sè tij. 

Shum Arbreshe e Shqiptare, tè thuesh tè gjithè njerzit prej gjakut 
t'onè, e duen me gjith shpirt vendlindjen, por tue i a ngushtue kuftjt 
nè katund a nè qytet ase nè krahinè tè vet. 

Rozolini adhuronte Pjanèn por si nji pikè prej sè cilès ndiesit e 
tija vijshin tue u zgjà mà pare nè viset arbreshe tè Sicills, mandej 
n Arbèrin e tè mèrguemve n'Itali mbas vdekjes sè Skanderbegut. Nule 
ndalohej kètu: pèrftimi i tij i shqiptarizmit vazhdonte tue u rrèfatè 
n'atdhé tè zànafilles e prap mà pèrtej nè diaspore. Kufizimi i ndjenjave 
nè rreth tè ngushtè tè horès a tè krahinès i dukej absurditet. Nè mende 
tè tij nji i tillè kufizim i a humbte vlerèn qindresès shekullore nè doke 
e nè rrit, qi e dallojshin Arbreshin nè gjinin e nji populli tè huej. Ajo 
qindresè e vlerat e ruejtuna do tè sherbejshin me hjedhè ura nè mes 
pjesve tè ndryshme tè gjindes arbnore shpèrdà neper botè. Jo vetèm 
kèt mendim, kèt ndiesi tè panshqiptarizmit ai e ushqei, — tue besue 
ngultas se Arbreshve nè disà periudha historikè fati u caktonte detyrèn 
me mbajtè nè kambè idealet e gjakut arbnuer, tè kèrcnueme nè Shqip-
ni — por u orvat kèto mendime t'i zbatojè nè gdo rase qi i paraqitej. 

Kuvendet nè Palermè tjetèr nuk qenè veg sendertime tè lume tè 
kètyne pèrftimeve dhe ndiesive. Kuvendi i fundit nè Nanduer 1968 
mblodhi n'emèn tè Gjergj Kastrjotit Arbreshe e Vatranè e Kosovarè, 
studjuesa t'onè e albanologè tè huej. Ngadhènjei nè tè ndiesija e vè
llaznimit kombtar, qi as kufìjt politikè as male e detna e okeane nuk 
mund pengojnè nè vrull gufues. Sajuesi, mbarshtuesi e frymzuesi krye
suer i kètij kuvendi tè Qendres Ndèrkombtare tè Studimeve Shqiptare, 
i cili do tè mbetet i pashlyem jo vetèm nè kujtim tè pjesèmarrsavet por 
edhe n'analet historikè tè kulturès shqiptare, qe Rozolin Petrota. 
Kjo vepèr e fundit, e shkelqyeshme, tronditèse, e mrekullueshme, 
kunorzoi nji veprimtarì pesèdhetèvjegare. 

Arbreshi qi kètu po qajmè me lot muer nè dorzim nga tè pèrparè-
shmit e tij vravashkèn e traditèszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fvravashkè; fjalè deradjane me ku-
mbìm aqè ngashènjyes!) edhe e mbajti nalt nè veprimtari tè vet gjatè 
shtegtimit tè vèshtirè nè kèt shekull. Tue kalue pèrtej kuftjve tè Jetès, 
i a la tè ndezun Arbreshve t'Italis me porosi t'u prìjnè me tè breznive 
tè reja. 

Shpresojmè e urojmè qi flaka e asaj vravashke, e cila i u mbet 
Arbreshve trashigim nga Rozolin Petrota, mos tè shkimet por tè ndrisi 
tue qitè shkèndija mbi udhat e historis sè ré arbnore. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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RosolinozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PeÉroiÌ0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d i P. GIUSEPPE VALEN TIN I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rosolino Petrotta è uno degli uomini che quando scompaiono dal 
teatro in cui hanno agito in questo mondo, sembra che lascino non 
solo acefale le istituzioni che hanno fondato o che hanno servito, ma 
addirittura inanimate, avendone im_personato lo spirito e le energie 
fattive. 

E' pure uno di quegli uomini la cui energia non può limitarsi a 
una sola istituzione e a un solo campo, ma, pure dedicandosi a una 
poliedrica attività, portano ovunque i l medesimo impulso e la mede
sima linea ideale. 

Nato a Piana degli Albanesi (Palermo) da una delle vecchie fami
glie di quella colonia albanese nel 1894, si può dire che dal secondo 
decennio di questo secolo fino ad oggi, sia stato i l personaggio, anzi 
i l militante più attivo delle colonie italo-albanesi di Sicilia e forse 
anche di tutta l ' Ital ia, quello che più efficacemente ha agito per la con
servazione e la valorizzazione dello spirito e degli ideali dell'Albania 
di qua e di là dell'Adriatico. 

Allievo prediletto dell'illustre vescovo Paolo Schirò nel Seminario 
greco-albanese di Palermo dal 1906 al 1912, si rivelò fin da allora quello 
che fu poi sempre, i l modestissimo quanto attivissimo e incomparabile 
realizzatore delle iniziative dei pensatori ai quali la Provvidenza lo 
affiancò nella sua lunga vita. Creato dallo Schirò quel settimanale zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fjala e t'In Zoti, di così sparuta apparenza e di modeste pretese di sem
plice servizio religioso parrocchiale, ma subito altamente apprezzato 
in campo internazionale dai cultori della lingua albanese, mentre suo 
fratello maggiore, i l sempre rimpianto Papàs Gaetano Petrotta, ne di
veniva i l più assiduo collaboratore, egli ne diveniva i l tipografo, i l 
proto, lo spedizioniere; senza di lui Fjala e t'In Zoti sarebbe rimasta 
o tra i manoscritti inediti del povero Mons. Schirò, oppure giacente, 
stampata ma non diffusa, nei magazzini del seminario. 

Questo suo lavoro lo metteva a quotidiano contatto col suo grande 
maestro, e fu così che ne assorbì lo spirito entusiastico per tutto ciò 
che era legato colle tradizioni dell'antica Madrepatria Albanese, con 
le tradizioni religiose e r i tual i delle colonie albanesi d'Italia, coU'im-
menso tesoro della tradizione bizantina, e quindi coll'attività diretta 
a ricostruire l'antica unità cristiana. 

Non si sentì portato al sacerdozio. Ma fu così che la comunità cat
tolica albanese di rito bizantino d'Italia e specialmente di Sicilia ebbe 
un servitore attivo ed efficiente quale forse un ecclesiastico difficil
mente avrebbe potuto essere a disposizione per i suoi interessi e i suoi 
ideali. 

I n realtà egli col suo dotto fratello sacerdote formarono per quasi 
un quarantennio come una doppia persona animata dello stesso spi
r i to , Papàs Gaetano come l'ispiratore e l'uomo di dottrina, i l Dott. 
Rosolino come lo zelatore e l'organizzatore. 
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Egli fu medico, ma una tale professione che avrebbe potuto legar
lo di impegni indeclinabili verso i suoi clienti, egli non l'esercitò se 
non dall'inizio, dal 1934 al 1935, nella specialistica dermatologica, sia 
liberamente, sia presso i l reparto dermoceltico dell'Ospedale di Pa
lermo. Fu poi competente e apprezzato funzionario dell 'Istituto Nazio
nale per l'Assicurazione dagli Infortuni sul Lavoro. I n tale qualità egli, 
con la consueta efficienza svolgeva le sue mansioni in un modo cosi 
soddisfacente come lo dimostra tra l 'altro la sua carriera che lo portò 
al massimo grado nel suo ramo; ma ebbe anche un margine economico 
per potersi dedicare senza preoccupazione alle altre attività che co
stituivano i l suo ideale, ed anche tutto quel margine di tempo e quella 
libertà di movimenti che in altro ufficio o con altr i dirigenti, non aperti 
alla comprensione come quelli deiri .N.A.I.L., difficilmente avrebbe 
potuto avere. 

Partecipò al primo conflitto mondiale da volontario, come uffi
ciale di fanteria, pure essendo stato destinato in Sanità; fu ferito in 
combattimento da una fucilata alla testa, e si guadagnò la Croce di 
guerra al merito. 

Dopo l'agitato periodo del suo servizio al fronte, membro già da 
tempo della Lega Italo-Albanese presieduta dai suoi grandi amici 
Maggiacomo, e Musacchia, diede ad essa la possibilità di conquistarsi 
meriti insigni e forse insuperati verso l'antica Madrepatria l'Albania, 
e insieme verso la patria attuale l ' Ital ia, in un periodo difficile e dolo
roso com.e quello di quel dopoguerra: era l'epoca nella quale la diso
rientata politica italiana non seppe far onore agli im.pegni dell 'Italia 
contratti verso l'Albania col proclama del General Ferrerò, che ad 
Argirocastro aveva solennemente promesso agli Albanesi l'incondizio
nato appoggio italiano al ripristino dell'effettiva indipendenza dopo 
l'occupazione Austriaca ed Alleata, determinatasi durante la guerra. 

Contemporaneamente l'Albania si trovava di fronte ad incompren
sioni e a potenti antagonismi nelle trattative di Versailles, miranti a 
dare nuovo ed equo assetto all'Europa, ma in realtà divenute campo 
di giostra dei nuovi gruppi di potenza e delle loro clientele. 

Fu allora fondata la «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rassegna Italo-.Albanese » che non ebbe vita 
se non per brevi anni, quanta potè averne permessa dal Regim_e Fa
scista che non intendeva lasciare ad alcuno iniziative di politica estera. 
In quei brevi anni però la Rassegna si battè vigorosamente per t u t t i 
gli interessi della causa albanese, in nome non meno del diritto natu
rale della nazione che della buona fama dell 'Italia. I suoi articoli fu
rono largamente riportati dalla stampa italiana, finché fu libera, 
e anche dalla stampa estera; ad essa ricorrevano le personalità poli
tiche albanesi perché le loro richieste in campo internazionale aves
sero risonanza. 

Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza l'esperienza fatta 
dal factotum della « Rassegna », Rosolino Petrotta, addestratosi al ser
vizio già di « Fjala e T'In Zoti », e senza la vasta rosa di conoscenze 
e di relazioni allora acquistate e strette in tutto i l mondo albanese e 
filoalbanese. 

Bisogna però anche dire che la coppia Gaetano-Rosolino Petrotta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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era quella che alia « Rassegna » dava i l tono e la linea politico-morale, 
e che in gran parte ne riempiva le colonne. 

L'esperienza della « Rassegna » aggiunse alle capacità di Rosolino 
Petrotta due nuove forze, l'abilità organizzativa e lo spirito instanca
bilmente ardente e battagliero. 

Seguirono pochi anni di attesa, impegnati soltanto in dolorose e 
delicate lotte interne per la salvaguardia della tradizione spirituale 
italo-albanese. Lunga era stata la storia delle difficoltà incontrate in 
Italia e anche in Sicilia dagli Italo-Albanesi correligionari dei cattolici 
italiani, ma corrituali dei cristiani bizantini acattolici. La loro fedeltà 
al r i to patrio veniva scambiata per scarsa fedeltà al romanesimo, per 
quanto la Santa Sede sapesse benissimo quanto essi erano fedeli, e 
non mancasse di dimostrarlo con le espressioni e coi fatt i . Le svariate 
prassi liturgiche bizantine erano guardate con apprensione come su
scettibili di interpretazioni teologiche meno sicure, oppure come forme 
sacramentali invalide o almeno canonicamente irregolari; in ciò, per 
mantenere i tradizionali valori, fu necessario agli Italo-Albanesi e in 
particolare ai Siculo-Albanesi sostenere una vera lotta fra le piìi deli
cate e le più dolorose. Vero è che quando Rosolino Petrotta entrò nel 
campo, a certe concezioni nate dall'ignoranza, dalla presunzione, dallo 
spirito di parte, e rinforzate dalla memoria delle vecchie dispute teo
logiche, era stato dato un forte colpo dal chiaroveggente spirito di 
Papa Leone X I I I , che aveva riasserito gli alti valori spirituali della 
teologia e della liturgia orientale autentica. 

Ma l'indirizzo leoniano non era valso a spegnere rivalità locali e 
gelosie giurisdizionali. Anche eminenti prelati animati da sincero 
spirito di zelo e di giustizia, non riuscirono sempre a veder chiaro e a 
concedere una vita tranquilla alle comunità cattolico-bizantine della 
loro giurisdizione; bisogna anche dire che talvolta alcuni fra gli stessi 
albanesi, nell'ardore della battaglia trascesero a forme di protesta che, 
almeno a quel tempo, la disciplina della Chiesa non era avvezza a ve
dere. Fu caratteristico dell'attivista della coppia Gaetano e Rosolino 
Petrotta, i l trovarsi sempre e in prima fila in ogni conflitto, l'adoperarsi 
con instancabile ardore per la causa, ma seppero sempre imporre a 
se stessi e agli a l tr i uno spirito di moderazione e di disciplina che to
gliendo alla loro impresa ogni apparenza di animo riottoso le dava 
la persuasività della causa giusta e ragionevole. 

Per lunghi anni fu a guidarli, a sostenerli e a proteggerli l'anima 
grande e santa del cardinale Luigi Lavitrano arcivescovo di Palermo; 
si può dire che sotto l'egida della sua porpora le più ardite speranze 
degli Albanesi di Sicilia, dai fratelli Petrotta rappresentate, e i concetti 
già da Leone X I I I preannunciati, cominciarono a realizzarsi. 

Un'altra anima grande dell'ambiente siciliano, i l cui spirito da 
Palermo si faceva sentire in tutta l 'Italia cattolica e che in Palermo 
stesso animava una vera scuola di cultura e di letteratura cattolica, 
Pietro Mignosi, i l fondatore di « Tradizione », fu preparata dalla Prov
videnza ad assistere la ripresa del prestigio e dell'attività dei Siculo-
Albanesi. Quando Pio X I riassunse apertamente i l programma orienta
listico di Leone X I I I , i l Circolo Culturale del Mignosi e di « Tradizio
ne » ne fu in Palermo e per tutta l ' Italia i l focolare di irradiazione. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dalle conferenze orientalistiche tenute presso i l circolo dell'amico 
Mignosi e avvalorate dalla voce dei suoi i l lustr i collaboratori, nacque 
l'idea di un primo Congresso di Studi Orientali Cristiani, tenuto nel 
nome del grande rianimatore della Chiesa siculo-albanese, i l Servo di 
Dio P. Giorgio Guzzetta, fondatore del Seminario « Greco-Albanese » 
di Palermo. 

Dalla vivace discussione di quel congresso nacque l'idea di ripe
terlo l'anno seguente a Siracusa, e da Siracusa sorsezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA l'Associazione 
Cattolica Italiana per l'Oriente Cristiano che si diffuse in tutta l ' Italia 
e organizzò le splendide Settimane Orientali biennali in tutte le mag
giori città d'Italia. 

I l cardinale Lavitrano ne fu i l Presidente per tutta la vita; Diret
tore per molt i anni, l'insigne Mons. Mimmi arcivescovo di Bari e poi 
di Napoli, a cui successe poi i l Vescovo Mons. Giuseppe Perniciaro, 
ausiliare dell'Eparchia di Piave; docenti di quelle Settimane di studio, 
insieme con Papàs Gaetano Petrotta, Mons. d'Herbigny, rettore del 
Pontificio Istituto Orientale di Roma con i suoi professori, i migliori 
uomini della Badia Greca di Grottaferrata e quelli delle colonie alba
nesi d'Italia. Segretario permanente Rosolino Petrotta. 

Egli aveva a proprio servizio già la vasta rete di amicizie acqui
state dal tempo della « Rassegna Italo-Albanese », e l'addestramento 
allora fattosi nell'attirare la collaborazione effettiva delle forze più 
svariate. 

Egli poteva in quel momento contare sul blocco delle comunità 
albanesi di Sicilia in forte ripresa di vitalità, quasi raccogliendone le 
file, riassumendone organicamente i valori e facendone come una per
sona sola a sostegno dell'impresa. 

Egli poteva dire di essere stato uno degli u l t imi alunni che aveva
no ereditato lo spirito dell'umile ma fervente P. Giuseppe Musacchia 
i l quale aveva mantenuta viva la tradizione albanese di Sicilia nella 
seconda metà del secolo XIX; era stato i l collaboratore intimo del 
grande Mons. Paolo Schirò e amico affezionato dell'insigne poeta 
Giuseppe Schirò e di t u t t i quelli del gruppo che stava ridando lustro 
alla tradizione siculo-albanese, Papàs Paolo Matranga, Papàs Giuseppe 
Petta, che con Papàs Gaetano Petrotta formavano la triade dei rinno
vatori della liturgia, rafforzata e autorizzata dall'esperienza letteraria 
del poeta Schirò, donde possiamo dire sia uscita la nuova letteratura 
religiosa siculo-albanese. Con lu i si adoperarono ed entrarono nei 
ranghi dirigenti della comunità le giovani forze come Papàs Giuseppe 
Perniciaro, Papàs Giovanni Di Maggio, Papàs Michele Lo Iacono, Papàs 
Marco Mandala. 

Altre preziose amicizie, quelle del grande Monsignor Kalavassi, 
dell'abate Isidoro Croce di Grottaferrata, dei cui consigli e della cui 
autorità egli potè sempre avvalersi. 

Così l'Associazione Cattolica Italiana per l'Oriente Cristiano, oltre 
ad essere stata i l migliore organo per la diffusione della conoscenza 
e della simpatia verso le cose d'Oriente in Italia, venne ad essere una 
luminosa dimostrazione della naturale funzione e della vitalità delle 
colonie bizantine albanesi di Sicilia. 

Così l'antica aspirazione di esse, quanto mai giustificata da esigen-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ze obiettive, ma non da t u t t i compresa, ad erigersi in eparchia ben 
distinta ed unica i n seno all'episcopato siciliano, potè presentarsi con 
ben maggiore speranza di successo. 

Dopo lunghe consultazioni e numerosi viaggi del Dott. Petrotta, 
costantemente affiancato dal fratello e dal giovane rettore del Semina
rio, Papàs Giuseppe Perniciaro, i l progetto venne a concentrarsi 
presso la Sacra Congregazione Orientale. 

Le difficoltà non furono poche né da un solo lato né a un solo l i 
vello; ciò spiega come i l successo iniziale fu certamente decisivo, ma 
entro l i m i t i di compromesso: l'Eparchia fu eretta ma per allora affi
data in amministrazione, e la definizione dei l i m i t i di giurisdizione 
nelle parrocchie di r ito misto non fu così chiara da non prestarsi a 
svariate contestazioni. Ci fu però i l vantaggio che l'amministrazione 
affidata all'altissima figura dei due cardinali arcivescovi di Palermo, 
Lavitrano che ne era stato quasi i l padre, e Ruffini che, riuscito a com
prendere le finalità, ne divenne un convinto ed efficace assertore, ebbe 
a dare alla nuova istituzione una sicurezza di cui aveva assoluto biso
gno; mentre d'altra parte la felice scelta per la carica di vescovo ausi
liare e di vicario generale, nella persona di Mons. Perniciaro, dotata 
del massimo senso di moderazione, potè gradualmente disarmare o 
sopire molte animosità che avrebbero potuto compromettere l'esisten
za della piccola e giovane istituzione. 

Nel 1937 l'Eparchia fu un fatto compiuto. 

Nello stesso anno in Albania si celebrava solennemente i l XXV An
niversario dell'indipendenza nazionale; nel 1932 Papàs Gaetano Petrotta 
aveva licenziato alle stampe i l suo ricco repertorio «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Popolo Lingua e 
Letteratura Albanese » che era stato accolto in Albania come i l primo 
e i l principale sussidio per l'orientamento negli studi albanesi; i vecchi 
patrioti ricordarono l'attività dei due fratelli Petrotta specialmente 
attraverso la « Rassegna Italo-Albanese »; ed essi vennero invitati uf
ficialmente tra gli ospiti d'onore dei festeggiamenti e tra i memrbi del 
Congresso di Studi Albanesi che in quell'occasione si tenne a Tirana; 
fu in quell'occasione che entrambi, festeggiatissimi dall'ambiente colto 
e patriottico albanese, ebbero la decorazione di Commendatori del
l'Ordine di Skanderbeg. Ma, cosa ad entrambi ben piti preziosa, fu l'oc
casione ad essi presentatasi di conoscere di persona una folla di perso
nalità albanesi e di albanologi esteri che vennero ad arricchire la pro
digiosa galleria delle conoscenze di Rosolino Petrotta e quasi a porsi 
a sua disposizione per le iniziative di cui era sempre fecondo. 

Nel 1939, effettuatasi l'unione fra l ' Ital ia e l'Albania, l ' I .N.A.I.L. 
pensò bene di istituire un suo ramo anche in Albania, e trovò l'uomo 
capace di organizzare l'attività precisamente in Rosolino Petrotta. Era 
quello che gli ci voleva. Rosolino Petrotta poteva realizzare quello che 
era stato nei secoli i l sogno di tanti Italo-Albanesi, dai missionari nella 
Himara a Giuseppe Schirò: poter rientrare nell'antica Madrepatria e 
dedicarsi ad essa con tutte le proprie capacità e con le possibilità offer
te dalla propria posizione giuridica di cittadino italiano. 

Petrotta si dedicò anzitutto, com'era suo costume, all'incarico 
professionale per cui era andato in Albania. Ma ciò lo portava non sol
tanto i n Albania, bensì in ogni provincia dello Stato albanese di allora, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10 



e più tardi anche di quelle della Kosova. Non è a dire che non ne ap
profittasse per approfondire le sue conoscenze di persone e di cose. 

Nella sua qualità di capo di un servizio come quello della Sezione 
AlbanesezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA deiri.N.A.I.L., di italo-albanese e di benemerito della causa 
nazionale albanese, egli venne anche eletto deputato alla Camera dei 
Rappresentanti e v i portò la sua esperienza di amministratore nonché 
i l suo leale spirito di buon italiano insieme e di buon albanese. Dentro 
e fuori del Parlamento egli lavorò cordialmente, intensamente e con 
perfetto equilibrio a far sì che l'unione dei due paesi non venisse a 
tradursi in una sopraffazione dell'uno sull'altro, e a chiarire i malin
tesi, a eliminare gli a t t r i t i . Entrambe le parti gliene diedero atto co
stantemente, allora e anche in seguito; raro è che la posizione di inter
mediario non procuri a chi la occupa recriminazioni e disavventure; 
ma fu questo uno dei caratteristici effetti della lealtà e del senso di 
misura, nonché della cordialità caratteristica di Rosolino Petrotta, che 
egli sia rimasto sempre uomo di fiducia e amico riconosciuto delle due 
parti. 

Tuttavia nella complessa rete dei suoi interessamenti ufficiali e 
professionali, e di quelli liberi e ideali, quella che era stata la sua pas
sione di tanti anni come segretario e animatore dell'Associazione Cat
tolica Italiana per l'Oriente Cristiano, l'unione fra cristiani occidentali, 
e in particolare fra t u t t i i cristiani albanesi, rimaneva sempre i l più 
vivo. 

Si può dire che in tutte le sfere della comuntià ortodossa albanese 
egli aveva libero accesso come uno di famiglia; tutte le personalità del 
mondo ortodosso albanese maggiormente interessate a una rinascita 
spirituale ortodossa, o quanto meno a una ripresa di prestigio della co
munità nazionale, lo sentirono sinceramente votata al bene della loro 
Chiesa e lo tennero sempre come i l loro più sicuro amico e consigliere. 
Per tramite suo potè farsi i l primo passo, difficile dall'una e dall'altra 
parte, verso un affiatamento fra i l mondo ortodosso e quello cattolico, 
con la partecipazione, sia pure in qualità di osservatori, di rappresen
tanti ufficiali della Chiesa Ortodossa Autocefala al Sinodo Interepar-
chiale Italo-Albanese di Grottaferrata del 1940; si era nel pontificato del 
cautissimo Papa Pio X I I , e la cosa all 'ultimo momento parve risolversi 
in forma disastrosa, anche per la persona stessa di Rosolino Petrotta, 
se non ci fosse stato i l reciso e tempestivo intervento del suo grande 
amico e protettore i l Cardinale Lavitrano che si assunse tutte le respon
sabilità personalmente col Papa. I l nodo fu risolto in modo protocol
lare ineccepibile, e la Missione Ortodossa Albanese, non solo assistette 
fraternamente alle sedute del Sinodo, ma potè visitare le comunità 
siculo-albanesi e ridestare e approfondire gli antichi sentimenti di mu
tua stima ed affetto. 

Acuto e consapevole com'era, Petrotta si rese conto d'un altro 
aspetto non meno difficoltoso del problema. Esisteva in Albania, da 
quindici secoli ininterrottamente salda e vegeta, la comunità cattolica 
latina ghega; storicamente le sue relazioni con la Chiesa albanese di 
rito bizantino erano sempre state fraterne, anche dopo che, passata 
una buona parte di Durazzo e del suo territorio dal r ito bizantino al 
rito latino, albanesi ortodossi-bizantini e albanesi cattolici-latini si tro
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varono a stretto contatto senza però valide ragioni di antagonismo, 
poiché antiche tradizioni e attuali interessi di solidarietà nella difesa 
legavano le Chiese bizantine albanesi alla Sede Romana e alle Chiese 
e ai fedeli lat ini ; invece i cattolici latini nei confronti con i bizantini 
serbi si erano trovati sempre o in condizioni di oppressione politica o 
di pii^i o meno vivace pressione o addirittura persecuzione religiosa; 
non erano valse a togliere dall'animo dei cattolici latini le antiche fe
rite e l'atteggiamento di difesa armata verso i Serbi, né i l cessato pe
ricolo di slavizzazione, né le recenti e frequenti alleanze politiche con
tro i l nuovo invasore, i l Turco; negli u l t imi tempi oramai i Gheghi 
Latini che direttamente non conoscevano più altr i ortodossi eccetto i 
vicini antagonisti slavi, vedevano collo stesso occhio tu t t i gli ortodossi 
come « shkjé », ossia come slavi, avversari politici e membri di una 
religione sospetta e in disfacelo. Per essi quindi, come in tut t i i paesi 
in cui sussiste una minoranza fedele all'antico credo, un'opera di av
vicinamento era di estrema diflìcoltà, sembrando quasi una rinuncia 
alla secolare ed eroica fedeltà. Eppure, prima ancora di un ravvicina
mento degli ortodossi albanesi con Roma, era necessario un ravvicina
mento fra ortodossi e cattolici latini albanesi. 

Anche a quei membri del clero cattolico latino più aperti a una 
valutazione nuova della nuova situazione nell'Albania libera, unita, e 
patriottica, e pertanto personalmente già avviati a fecondi contatti col 
mondo ortodosso, si può dire che non era ancora balenata l'idea di un 
possibile nuovo orientamento collettivo cattolico latino verso gli orto
dossi albanesi. 

Petrotta lo intuì e si diede coraggiosamente all'opera con la con
sueta intraprendenza e giovialità conquistatrice. Aggregatisi un fran
cescano di altissime doti intellettuali e spirituali, i l Padre Bernardino 
Pelaj e un gesuita, i l Padre Giuseppe Valentini, concepì l'ardita idea di 
penetrare nella roccaforte della fortezza cattolica scutarina, nei semi
nari ed ist i tut i religiosi, attraverso l'ottavario di preghiere per l'unione 
del 1943, celebrato con liturgie bizantine in ciascuno degli ist i tut i ; i l 
successo ci fu, e non soltanto senza ostacolo, ma in una vera atmosfera 
di entusiasmo; se i susseguiti avvenimenti politici non avessero reso 
impossibile la continuazione dell'opera, si può dire che un centinaio di 
giovani sacerdoti, religiosi e religiose, presto sarebbero stati in prima 
linea a lavorare per la causa santa della comprensione e dell'affratel
lamento. 

Né è da pensare che Petrotta fosse solo l'avvocato nato della causa 
della ortodossia cattolica per ragioni ataviche e per tradizione paesana. 
Riprendendo la coraggiosa idea del grande poeta siculo-albanese Giu
seppe Schirò, che aveva visto giustamente la necessità di riprendere 
i contatti spirituali col mondo musulmano albanese in uno spirito di 
fraterna lealtà, e puntando sui migliori valori spirituali musulmani, 
quali per esempio brillavano indiscutibilmente nell'ambiente mistico 
bektashiano, Petrotta si fece larghe, e come al solito, cordialissime ami
cizie anche nel mondo musulmano. 

Riprendendo in tutto questo lavorio intelligente e cosciente la 
vecchia tradizione della cultura albanese cattolica e di quella italo-
albanese bizantino-cattolica, concordi entrambe nella valorizzazione 
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degli elementi etnici storici e letterari della nazione albanese, come 
forze naturalmente tendenti alla elevazione spirituale e quindi al per
fezionamento di ogni religiosità fino alla miglior forma e al più elevato 
grado a cui essa può giungere. Rosolino Petrotta sempre, ma in modo 
particolare in quel periodo vivacissimo della sua attività, a fianco del 
fratello Papàs Gaetano, si diede anche a un'attività direttamente 
culturale. 

Vero è che egli soleva dire che nella coppia fraterna Papàs Gaetano 
era la mente ed egli era umilmente i l braccio; la realtà è che i l mondo 
colto albanese e anche la cultura ufficiale, se vollero annoverare Papàs 
Gaetano fra i membri del Reale Istituto di Studi Albanesi e fra i col
laboratori ordinari del Ministero della Pubblica Istruzione, affidando
gli la redazione di opere scolastiche e letterarie, vide giustamente 
anche in Rosolino un interprete di quell'animo e di quella tradizione 
italo-albanese così legata all'originaria tradizione dell'antica libera 
Albania; perciò nella fondamentale opera culturale del Ministero della 
Pubblica Istruzione «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Shkrimtarét Shqiptaré » si volle che a lu i fos
sero affidate varie voci relative ad autori italo-albanesi. Egli stesso da 
parte sua sentì di dover venire incontro al desiderio sempre vivo in 
Albania di conoscere la storia e la vita di questa sopravvivenza della 
Albania più autentica, che è formata dal blocco delle colonie albanesi 
in Italia, e redasse, con umiltà d'intenti e di stile, ma con una inegua
gliabile ricchezza di notizie e di illustrazioni iconografiche i l prezioso 
volumetto « Albanesi di Sicilia », le cui due relazioni, albanese e italia
na, vennero esaurite immediatamente. 

Non volle Iddio che un'opera con tanta vastità d'intenti conce
pita e con tanta ardente operosità perseguita, fosse condotta, nonché 
a termine, almeno a mete concretamente tangibili. Le vicende politiche 
che portarono l'Albania a un assetto tanto diverso da ogni precedente 
e tanto contrario anche agli ideali di Rosolino Petrotta, lo ridussero 
dapprima pressoché all'inazione, ma poi aprirono un nuovo campo 
alla sua instancabile attività benefica: gli Italo-Albanesi, che in gran 
numero e in diversa posizione erano accorsi da qualche anno in Alba
nia a prestare l'opera loro, essendo cittadini italiani, per elfetto della 
legge di parità di d i r i t t i fra cittadini italiani e albanesi entro l'ambito 
dell'Unione, avevano potuto godere nello Stato Albanese, fino allora, 
di tu t t i i d i r i t t i di cittadinanza; ma, decaduta l'Unione, si trovarono 
nella situazione di cittadini stranieri i l cui governo non era in grado d i 
proteggerli; tuttavia Petrotta persuase i responsabili albanesi che non 
dovevano ritenersi stranieri in Albania i figli di quelle colonie albanesi 
in Italia, tanto benemerite della causa nazionale, e fece istituire per 
loro una speciale carta d'identità che assicurava loro ogni protezione 
del Governo Provvisorio Albanese; naturalmente incaricato dell'esecu
zione d'un tale programma fu i l più noto, i l più autorevole, i l più intra
prendente fra gli Italo-Albanesi residenti in Albania, Rosolino Petrotta, 
riconosciuto di lunga data benemerito della causa nazionale albanese, 
e specialmente benvoluto per la posizione da lu i coraggiosamente e 
costantemente tenuta nel Parlamento a salvaguardia dei d i r i t t i e degli 
interessi della Nazione Albanese non raramente posti in pericolo dallo 
zelo inconsulto di persone irresponsabili. 
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Fu quello un periodo in cui egli dovette prodigarsi al salvataggio 
di tanti e tanti individui e famiglie, e specialmente dei mi l i tar i che cor
revano i l rischio d'essere condotti in prigionia dai nazisti; ci furono 
casi in cui i l Dott. Petrotta dovette rincorrere i suoi protetti già avviati 
per la via della prigionia e strapparli di mano alle autorità tedesche. 

Sarebbe dovuta toccare anche a lu i la sorte degli a ltr i italiani 
trattenuti per lunghi anni in Albania come tecnici e trattati dal nuovo 
regime comunista come schiavi piuttosto che come collaboratori. Ma 
egli era talmente ben voluto in tutto l'ambiente albanese, che si trovò 
i l modo di consentire a lu i e alla sua famiglia i l rientro in Italia sotto 
specie d'una licenza a termine indefinito. 

Comincia qui un'altra fase nuova della vita e dell'attività di Roso
lino Petrotta. Rientrato in patria e riprese le proprie mansioni profes
sionali presso l ' I .N.A.I .L. , non si tenne pago, come mai non l'era stato, 
d'una limitata attività : cristiano convinto, avendo vissuto lo spirito 
nuovo che aveva animato i cattolici italiani da Leone X I I I a Don Sturzo, 
si sentì in dovere di consacrare la sua attività a una rinascita cattolica 
e sociale dell 'Italia e specialmente della Sicilia. Iscrittosi al Partito 
Democratico Cristiano, fu fin dal principio eletto deputato al Parla
mento Regionale Siciliano e dopo breve tempo assunto alla carica di 
Assessore alla Sanità, che tenne per parecchi anni, lungo varie legisla
ture e vari governi regionali. 

Competente ed esperto nel ramo dell'organizzazione sanitaria, 
proverbialmente onesto, organizzatore impareggiabile, riuscì a dotare 
tutta la Sicilia d'una rete di servizi quale non aveva, nonché posseduti, 
nemmeno immaginati nei suoi momenti più felici; i l corpo sanitario 
siciliano gli fu tutto cordialmente devoto, e ai convegni di studio di ma
teria medica e sanitaria da lui indetti accorsero studiosi da tutta 
l ' I tal ia e dall'estero in gran numero. 

Da tanto lavoro egli non ricavò se non quello che sarebbe stato 
i l puro stipendio del più scrupoloso funzionario del suo grado. Ma 
si arbitrò sempre di assumersi un altro compenso: quello di avere 
tanto prestigio ed influenza da poter ottenere un fattivo interessamen
to di t u t t i gli organi competenti e degli Enti fornit i delle opportune 
possibilità, a vantaggio delle comunità siculo-albanesi e a sostegno 
della loro funzione storica e provvidenziale. 

Fu così che egli potè ottenere i mezzi per organizzare i lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Primo 
Convegno di Studi Albanesi in Palermo nel 1948, per festeggiare i l com
pimento del V secolo dalla prima venuta degli Albanesi in Sicilia; in 
tale occasione accorsero, ospiti trattat i secondo la più bella concezione 
dell'ospitalità albanese, gran numero di Albanesi della diaspora e i 
migliori rappresentanti della albanologia da tutto i l mondo; gli Alba
nesi in particolare rimasero stupefatti di fronte a un tale spettacolo 
e conservano tuttora commossa memoria di tanta cordialità. I l Conve
gno f u reso interessante e illustre da una mostra storica e artistica; 
le relazioni degli studiosi furono di una rilevanza eccezionale per nu
mero e livello scientifico. 

I n quell'occasione, con un ristretto gruppo di simpatizzanti sici
l iani d i speciale autorevolezza e di partecipanti al convegno, rimasti 
u l t imi a godere ancora qualche giorno dell'atmosfera di cordialità e di 
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entusiasmo, Rosolino Petrotta col fratello Papàs Gaetano, lanciarono 
l'idea della costituzione in Palermo di unzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Centro Internazionale di 
Studi Albanesi, indirizzato alla conservazione di t u t t i i valori culturali 
delle colonie albanesi d'Italia e di tutta la stirpe albanese, e al loro 
sviluppo nell'ora attuale. 

I l progetto ebbe immediata realizzazione con la redazione e la 
deposizione presso notaio del primo statuto che dichiarava fondato i l 
Centro e ne dava la costituzione fondamentale. 

Frattanto un'altra iniziativa parallela e di pari importanza venne 
portata, a tappe relativamente celeri, a compimento: già da tempo 
Papàs Gaetano Petrotta aveva ottenuto dalla Facoltà di Lettere della 
Università di Palermo che si istituisse uno speciale insegnamento di 
Lingua e Letteratura Albanese, giustificato dall'esistenza nell'Isola di 
colonie facenti parte oramai integrale del patrimonio storico e cultu
rale di essa, e inoltre dall'interesse che la lingua e la letteratura alba
nese presentano per gli studiosi di linguistica, di etnologia e tradizioni 
popolari, e di letteratura; assertori d'un tale interesse, i l lustr i maestri 
come Agostino Ribezzo, Antonio Di Stefano e Bruno Lavagnini. 

Accettata l'introduzione d'un tale insegnamento, naturalmente ne 
fu incaricato Papàs Gaetano Petrotta i l quale lo tenne con prestigio 
pari alla diligenza dal 1932 al 1944. I n quest'anno essendo l 'Ammini
strazione Militare Alleata di Sicilia disposta ad arricchire le possibilità 
delle Università dell'Isola con l'attribuzione di nuovi posti di ruolo per 
titolari di cattedra, anche senza i l concorso nazionale in quel periodo 
non effettuabile, per autorevole intervento di Sua Ecc.za Mons. Perni
ciaro, uno di tali posti fu attribuito anche alla Lingua e Letteratura 
Albanese, di cui automaticamente divenne titolare Papàs Petrotta. Era 
già un'affermazione che avrebbe avuto un'efficacia decisiva anche in 
seguito. 

Difatti , convalidato per concorso i l titolo a Papàs Petrotta nel 
1950, andato fuori ruolo lo stesso Papàs Petrotta per l i m i t i di età nel 
1952 con grado di ordinario, a suo suggerimento, per mantenere viva 
la Cattedra, Rosolino Petrotta allora già assessore regionale, riuscì a 
far introdurre nel programma legislativo della Regione i l progetto di 
legge del convenzionamento che avrebbe dato alla Cattedra stessa una 
vita assicurata. Era un passo di grande importanza per la storia cultu
rale non soltanto degli Albanesi di Sicilia, ma della Sicilia stessa, in 
quanto costituì un precedente efficace al convenzionamento anche di 
altre consimili cattedre di speciale interesse per la storia culturale 
siciliana. 

Rapito prematuramente Papàs Gaetano all'affetto dei suoi, al ser
vizio della causa e alla fraterna collaborazione con Rosolino, impegna
to questi nelle gravi responsabilità e nell'intenso lavoro del suo asses
sorato, non potè per qualche anno occuparsi direttamente del Centro 
Internazionale di Studi Albanesi se non in misura ridotta, perlopiù 
sfruttando i l prestigio della sua posizione per ottenergli aiuti e per con
solidarlo in vario modo. 

Sempre per suo personale instancabile interessamento, conforme 
agli scopi del Centro, vari profughi albanesi, specialmente studenti, eb
bero in Palermo conveniente sistemazione e possibilità di continuare 
negli studi. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Per suo impulso e sotto la sua personale direzione, per qualche an
no i l Centro organizzò presso l'Università e in Piana dei corsi estivi di 
lingua e cultura albanese, con i l riconoscimento del Provveditorato agli 
Studi; e furono corsi frequentatissimi e fecondi di pregevoli risultati. 

Così, per suo impulso, i l Centro fu in prima linea tra i promotori 
dell'Ente per la Cooperazione Mediterranea, che se avesse avuto sorte 
migliore, avrebbe servito la causa dell'ecumenismo e della pace in una 
sfera di irradiazione ben più vasta di quanto non potesse fare i l Centro 
stesso. 

Fu tuttavia sempre nel periodo del suo assessorato che egli ideò e 
organizò ben tre convegni internazionali dei quali due propri del Cen
tro Studi Albanesi e uno in collaborazione e cointeressenza col Centro 
Siciliano di Studi Bizantini e colla Cattedra di Lingua e Letteratura 
araba. 

Non appena lasciato l'assessorato nel 1955, potè riprendere diretta
mente e con la consueta energia la sua funzione di animatore del Centro 
Internazionale di Studi Albanesi. 

Prima sua preoccupazione, anche in esecuzione dei voti dei con
vegni del Centro e di al t r i congressi scientifici in Italia e all'estero, fu 
quella di cercare di provvedere alla conservazione e sviluppo del patri
monio linguistico italo-albanese. Col sostegno fervido e unanime si 
può dire di tu t t i gli Italo-Albanesi, ma in particolare delle autori tà 
religiose e civil i delle loro comunità , nonché delle associazioni ed enti 
culturali, si assicurò i l vivo interessamento, la competnenza e l'influen
za di un gruppo di parlamnetari con a capo l'Onorevole Ruffini per la 
presentazione alla Camera di un progetto di legge per l'applicazione 
della legge Ermini sull'insegnamento elementare, alle scuole dei co
muni italo-albanesi, secondo le esigenze delle loro tradizioni culturali: 
data la peculiarità di tali esigenze, specialmente dal punto di vista lin
guistico, da tempo si rivela la necessità di speciali avvedimenti e prov
vedimenti specialmente per quanto riguarda la preparazione degli in
segnanti a un loro compito così delicato ed impegnativo nelle scuole 
di tal i comuni. 

I l progetto trovò non poche difficoltà, sia perché non fu facile 
comprenderne lo spirito da parte dell'Esecutivo, sia perché la tradu
zione in termini pratici e possibili non si presentava così facile, per 
quanto la lunga esperienza già acquisita in proposito, per analoga pro
posta a suo tempo presentata al Parlamento Regionale Siciliano, avesse 
insegnato a Rosalino Petrotta a presentare un progetto efficiente in
sieme e non troppo suscettibile di reazioni o comunque di obiezioni 
relative alla pratica esecuzione; così strutturato i l progetto, trovò l'ap
provazione cordiale, non solo da parte del gruppo di parlamentari che 
l'avevano presentato, ma anche delle persone più autorevoli in materia 
come l'Onorevole Ermini , i l Comm. Gabrielli del Ministero della Pub
blica Istruzione, ed anche di al t r i che a proposito del progetto per i l 
Parlamento Regionale avevano espresso parere sfavorevole. 

I l faticoso lavorio è continuato in tu t t i questi anni, attraverso due 
legislature, sostenuto dalla vigile attenzione e forza di persuasione di 
Rosolino Petrotta, attraverso i contatti personali e attraverso svariate 
pubblicazioni. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Convegno albanologico a Palermo al Centro Internazionale di Studi Albanesi 

(Mbledhje ne Qendrén Nderkombtare té Studimeve Shqiptare n é Pa lermé -
Dr. Petrotta àsht n è skàj kah e mbajta). 



Esso non è ancora giunto in porto dal suo lungo iter parlamentare. 
Si spera che i l finale successo non sia ulteriormente rimandato dalle 
altre sempre nuove preoccupazioni dei corpi legislativi. Intanto però, 
per prepararne la via sul piano pratico, per interessamento spontaneo 
del Ministero della Pubblica Istruzione, nel 1966 al Centro Internazio
nale di Studi Albanesi veniva demandato l'incarico di organizzare d'in
tesa con i risettivi Provveditorati di Studi, due corsi residenziali per 
maestri elementari, uno in provincia di Palermo e uno in provincia 
di Cosenza, per la preparazione dei maestri elementari all'insegnamen
to nelle scuole dei comuni italo-albanesi in conformità alle loro tradi
zioni culturali. I l successo ne fu veramente notevole, specialmente per 
quanto riguarda la rinascita dello spirito tradizionale nelle giovani ge
nerazioni di insegnanti. Rosolino Petrotta, i l quale aveva ideato i l pro
gramma in linea di massima per entrambi i corsi, e poi anche nei par
ticolari per quello di Palermo, fu a questo personalmente presente in 
continuazione, animando colla sua presenza i numerosi docenti eccle
siastici e laici che non avevano risparmiato la loro collaborazione, e 
gli stessi frequentatori del corso di cui condivideva i l giovanile entu
siasmo, pure guidandolo col suo consueto tatto e coU'equilibrio della 
sua esperienza. 

Ripresero in questa fase anche le altre attività del Centro. Roso
lino Petrotta ne fece approvare un nuovo statuto con un più preciso 
e ricco programma di lavoro. Oramai vennero previste annualmente 
due sedute accademiche, una ordinaria in aprile, e una solenne in no
vembre circa la data dell'anniversario dell'indipendenza nazionale 
albanese. 

La felice iniziativa si rivelò quanto mai vitale, sia perché por tò a 
una più costante e fattiva partecipazione all 'attività del Centro delle 
autor i tà e personali tà ecclesiastiche e laiche di tutta la comunità si
culo-albanese e anche delle autor i tà statali, regionali e provinciali in
teressate alla vita di esso, sia perché dette occasioni a manifestazioni 
culturali e sociali ciascuna nel proprio campo di grande validità, e 
dette la possibiltà e lo stimolo alle giovani leve della cultura siculo-
albanese di cimentarsi culturalmente insieme con i vecchi appassio
nati studiosi. 

Ancora più vitale risultò da quando Petrotta ebbe l'idea altrettan
to felice di prendere a tema delle sedute accademiche qualche ricor
renza storica dell'anno e farla illustrare da uno o più competenti, anche 
con vasta risonanza, come nel caso del centenario della nascita del 
poeta siculo-albanese Giuseppe Schirò che dette addirittura occasione 
al I V Convegno Internazionale di Studi Albanesi. 

Su questa scia, in occasione della commemorazione dello Schirò, 
promossa dal Centro presso l 'Istituto Universitario Orientale di Napoli 
che lo aveva avuto rettore, Rosolino Petrotta nel febbraio 1966 lanciò 
l'idea di una grandiosa commemorazione scientifica del V Centenario 
della morte di Skanderbeg; l'idea fu accolta immediatamente dal me
desimo Istituto Orientale e dall 'Istituto di Studi Albanesi dell'Univer
sità di Roma in persona del suo Direttore Prof. Ernesto Kol iqi . 

Si aggiunsero più tardi soci dell'impresa, la Fondazione Giorgio 
Cini di Venezia e i l Pontificio Istituto Orientale di Roma. 
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L'iniziativa trovò immediatamente appoggio presso la Sacra 
Congregazione Orientale, presso la Segreteria di Stato di Sua Santi tà, 
e i l più ampio favore personale presso Sua Santi tà Papa Paolo V I . 

Naturalmente, alla preparazione scientifica lavorarono i tecnici 
del Centro, tra i quali va ricordato i l compianto Papàs Matteo Sciam-
bra che venne rapito alle speranze del Centro da morte prematura 
prima di poter portare in luce i l frutto delle sue ricerche. Collabora
rono specialmente le forze dell 'Istituto di Studi Albanesi di Roma e del 
Pontificio Istituto Orientale. Ma la parte organizzativa, molto com
plessa e pesante, fu sempre diretta e in gran parte personalmente con
dotta dal Presidente. 

Le celebrazioni si svolsero in tre tempi: una fase di preparazione 
per tutte le singole colonie italo-albanesi, fatta purtroppo eccezione di 
qualcuna di quelle di Sicilia, danneggiata o comunque turbata dal ter
remoto di gennaio e febbraio 1968; in tale fase fu specialmente efficace 
i l lavoro delle autori tà ecclesiastiche e del clero parrocchiale italo-
albanese. La seconda fase si svolse a Roma, dove ai due ist i tut i scienti
fici romani già nominati, si aggiunse per l'organizzazione, con grande 
entusiasmo ed efficienza l'Associazione « Besa » degli Italo-Albanesi 
di Roma, col grave compito anche della propaganda, per la manifesta
zione a Roma, in tutte le colonie albanesi. La riuscita fu veramente 
grandiosa e spiritualmente decisiva, in quanto i l concorso numerosis
simo di Italo-Albanesi e di Albanesi d'ogni parte del mondo fu di molto 
superiore in numero ad ogni più otimistica previsione, e diede occa
sione ad un cordiale e duraturo affiatamento fra tutte le componenti 
della diaspora albanese. La terza fase si svolse nel novesmbre dello 
stesso anno a Palermo sotto la forma di unzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V Convegno Internazionale 
di Studi Albanesi. V i si ripetè, per quanto in proporzioni di rappresen
tatività, i l medesimo ampio afflusso di personali tà della cultura alba
nese e di albanologi esteri, sempre, e forse anche più, col medesimo 
spirito di profondo affiatamento. 

Rosolino Petrotta potè rallegrarsi che questa sua ultima grande 
iniziativa abbia raggiunto lo scopo prefisso a tutta la sua vita e costan
temente perseguito: la chiarificazione e l'esaltazione dei tradizionali 
valori spirituali albanesi sulla base e alla luce del pensiero cristiano 
cattolico e, all'ombra della Santa Sede, in spirito di ecumenistica fra
tellanza. 

Negli u l t imi anni, alle semestrali sedute accademiche del Centro 
i l Presidente Petrotta concepì e realizzò quasi interamente col suo la
voro personale, un nuovo organo di attività del Centro: l'Annuario, che 
in tre annate, dal 1966 al 1968 diede notizia a tutto i l mondo albanese 
dell'attività del Centro e di molte attività culturali degli Italo-Albanesi. 
Ciascun numero dell'Annuario riuscì un ricco repertorio di notizie, 
di studi, di illustrazioni fotografiche, che rimarranno come preziosa 
documentazione storica; i p r imi due numeri raccolsero anche gli atti 
delle sedute accademiche, mentre i l terzo si divise opportunamente in 
due tomi, riservando al secondo gli At t i del V Convegno. 

Ma già da qualche anno la sua salute era minata e dava gravi preoc
cupazioni. Tuttavia per la grande impresa della celebrazione castrio-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tiana egli parve rinascere e riprender vita di anno in anno fino al com
pleto coronamento. 

I lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V Convegno di Studi Albanesi fu l 'ultima occasione in cui egli 
apparve in pubblico nelle grandi assemblee del Centro. I l terzo Annua
rio fu l 'ultima sua fatica felicemente completata con le sue ultime forze 
proprio alla vigilia della morte; la morte che lo colse mentre, al suo so
li to, con le sue mani curava la spedizione delle prime copie. 

Certo si può dire, incontrando i l consenso di tu t t i quelli che lo co
nobbero o molto o poco, che egli fu in tutta la sua vita una tempra 
eccezionale di lavoratore altrettanto efficiente quanto indefesso. 

Ma, a ricercare l ' intimo movente di tanta laboriosità, si potrebbe 
certo additare la sua probi tà : un impegno era per lu i un impegno; 
magari quello che sorprendeva era i l vederlo porsi al lavoro e perse
verare in esso, non soltanto con tutta l'energia e la costanza necessaria, 
ma con uno slancio e con una serenità, anzi con una letizia che è vera
mente rara da incontrare anche presso gli autentici lavoratori; essi 
lavorano sempre, ma non raramente contro voglia, specialmente quan
do sono disturbati nei loro programmi di lavoro dall'intrusione di amici 
e clienti che chiedono di esser serviti in tante loro disparate e persino 
minute necessità; Rosolino Petrotta si prestava di buona voglia, sem
pre e a tutto. 

Nessuna cosa, nessuna occupazione, nessun lavoro era per lui 
troppo umile. Anzi egli aveva un raro concetto di se stesso, quello che 
costituisce una vera umiltà: i l riconoscimento preciso della misura 
delle proprie possibilità. Pure essendo scrittore sicuro, ben misurato 
e preciso come solo un uomo in molt i campi esperto può esserlo, in 
tutta la vita non s tampò un periodo né in albanese né in italiano, senza 
prima averlo dato da rivedere con la precisa esigenza che si modifi
casse o correggesse senza riguardo. I n ogni cosa domandava sempre 
consiglio a quanti fosse i l caso di interrogare, anche ai meno compe
tenti di lu i , anche ai piti giovani; accettava o discuteva con la sua 
consueta cordiale franchezza, decideva come meglio gli risultava, di 
solito optando per le soluzioni più prudenti, ma con una attenta valu
tazione di tu t t i gli elementi positivi risultanti; si aveva quindi da parte 
di tu t t i l'impressione che veramente ogni decisione fosse opera collet
tiva e che l'apporto di ciascuno fosse preso nella giusta considerazione. 

Non era suo costume mettersi innanzi, se non quando i l cerimo
niale o l'etichetta l'esigesse inderogabilmente; anzi, specialmente 
quando si trattava di figurare nel campo culturale, egli metteva sem.pre 
innanzi al tr i che riteneva più qualificati. 

Si domanda quindi ancora come, con un atteggiamento esteriore 
ed interiore tanto modesto, e quindi con quel senso della misura che 
così di rado si associa con l'intraprendenza, e con quello slancio che 
così di rado è dissociato dall'ambizione, quest'uom.o che in tutta la vita 
non sbandierò mai alcun titolo, salvo quello di « onorevole » che gli 
serviva ad aprire le dure il lustri porte, si sia dato tanto da fare. 

Ci sono stati nella sua vita dei valori morali, quelli ereditati dalla 
tradizione italo-albanese, attraverso quegli ardenti assertori di essa 
che furono i luminari della sua gioventù, che costituirono la molla 
potente della sua energia, l'amore per la stirpe, per la sua lingua, per zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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i suoi costumi, per le sue glorie passate, per la sua illustre tradizione 
religiosa di rappresentante insieme della Chiesa Orientale e di quella 
Occidentale. 

Bastava uno di questi temi per attrarlo; bastava l'esigenza di un 
lavoro, al servizio di questi valori, a rianimarlo e a ridargli energia; 
e anche negli u l t imi anni e nei momenti in cui sembrava che ogni risor
sa fisica l'avesse abbandonato erano come la sua medicina. 

La Provvidenza gli aveva concesso di conoscere in vita sua dei 
grandi pionieri e degli i l luminati assertori dell'ecumenismo. Egli stesso 
volle illustrarne alcune figure come quella del cardinale Lavitrano e di 
Mons. Kalavassi. Noi crediamo che nel novero di esse anche i l suo 
nome venga e continui sempre a ricordarsi, e che rimanga esemplare 
per le giovani e le future generazioni degli Italo-Albanesi, specialmente 
del laicato. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NGA FJALIMI I MBAJTUN NGA I NDIEMI ROZOLIN PETROTA 

NÈ PALERMÉ ME 28 NANDUER 1 9 6 8 : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

...Kenii kètu studjuesé dhe miqé shqiptare, arbreshe e albanologe, nga 
Siqilia, nga Kalabrija, nga Italija, nga Kosmeti, nga Austria, nga Gjerma-
nija, nga Shtetet e Bashkuara t'Amerikes. Shqiptare dhe Arbreshe: Jemi 
gjithé kètu bashké pa dallim feje, djalekti, e rrymje politike : 

Na Arbreshe, stèrnipèra tè atyre murgimtarè tè ikurè nga Arbèrija 
qintra vjetè me pare, tè cilèt tè paréte tè gjithève kanè bere tè valavitet 
nè Itali Flàmuri i Skenderbeut e kanè bére tè kumbojnè lèrt e me nderè 
gluhèn t'ènè; 

Shqiptaro-amerikanèt, murgimtarè me tè rinjè, tè cilèt tè pèrbashkuèrè 
nè Vatrè-n e Fan Nolit e tè Faik Konitsès, nga Amerika i kanè dhènè 
kumbim tè ri e depèrtim kèrkesavet tè Kombit Shqiptar; 

Shqipètarèt profugè mè tè vonshèm, tè cilèt, sikursè ata mè tè vjetèrit, 
kanè marre udhèn e mèrgimit per tè mbajtur besèn nè vlerat ideale. 

Si nji herè Skènderbeu kle Kryetrimi i tè tèrè ushtrisè mprojse tè 
qytetèrimit, dhe Flàmuri i tij kle s'hènji i bashkimit tè tè gjithè Shqipe-
tarèvet, po kèshtu edhe sot tè gjithè na ka mbledhur emèri i tij dhe 
kujtimi i tij. 

Na po vèrejèm me zèmèr vèllèzèrore tè thellè tè gjithè profugèt e 
sotèmè, tè cilèt nè vehten e tyre dhe ndèr familjet e tyre mbajèn zi e lip 
dhe ruajèn plagèt e vuèjtjevet tè tyre, por mburren tuke dijtur se pèrfa-
qèsojèn akoma Shqipèrinè Skenderbeut. 

Dhe vèrejè me admirim ata gè ndèr vuèjtjet dhe varféritè tè mèrgimit 
akoma e gjejèn shtegun per tè ndritèsuar me vepra ndèrtonjèse, veganè-
risht kulturore, emèrin e Atdheut. 

Na vèrejmè me mirènjohje tè vegantè tè gjithè studjuesit e miqètè 
tè huaj tè cilèt me studimet e tyre dhe me sympathinè e tyre dèftojèn 
se sa shumè i gmojnè vlerat e vèrteta tè Shqipèrisè. 

Por neve tè tè gjithve institucionèvet kulturore arbreshe, dhe veganè-
risht neve tè Qèndrès Ndèrkombètare tè Studimevet Shqiptare tè Paler-
mès, trashigimtarè tè se mogèmes dhe lèvdimplote « Lidhje Italo-Arbreshe » 
tè na lejohet tè ndihemi vèllezèrè nè mènyrè tè vegantè me miqèt dhe 
bashkatdhetarèt t'anè shumè tè dashurè tè Federatès « Vatra »... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Zi n e Qendrén e  Studimevet  

ShiqiptBre né  Paierme zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nga KARL GURAKUQI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Me 3 gusht te kètij vjeti e pèrcollem trupin e vdekun té mikut té 
dashtun, Rozolin Petrotès, nga Palerma nè vorrezat e Pjanès. 

KyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Arbresh i shquem kishte sa kohè qi vuente nga sèmundja e 
zemrès, e cila shpesh e gonte deri nè fil i tè vdekjes. Shtrohej, por prap 
ngrihej, e mirrte veten, i vìhej pèrsèri punès, me dashuni tè pashoqe, 
ashtu si e kishte zakon, me zèli e pà pushim, ndonsè mjekèt e gjindja 
e shtèpis e kèshillojshin tè kursehej, mos tè lodhej. Ishte si me i fole 
muri t : kishte pasè lé per tè punue, e kèshtu e gjeti vdekja me punè 
nè dorè, tue shfletue korrespondencèn e Qendrés. Kishte zakon t'a 
kryente ai vetè, e rrallè herè kérkonte ndihmèn e sekretarvet. Rozolini 
rridhte nga n j i familje jetègjaté : n j i vèlia, 90 vje^àr, del nè qytet, bàn 
shpenzimet e shtèpis, shkon e vjen, u zbret dhe u hypè shkallvet, nuk 
ankohet kurr per kurrgjàsend; kà n j i motèr nè Pjanè, té cilén banorèt 
e vendit e njofin me emnin Vové (motra e madhe); àsht 96 vjegare, e 
pret tè mbushè shekullin. I a urojmè me gjith zemèr! Kùr vojtèm nè 
shtèpi tè saj, nè Pjanè, ditèn e vorrimit tè tè vèllaut, per kryeshèndosh, 
na mori ngryké e tha : « pse té vdesé Rozolini e jo une?... Rozolini kà 
qèné mà i riu nér véllazén; une jam mà e vjetra. Rozolini ishte i nevoj-
shém, une jo... Kétu jemi! ». Flet gji thnji arbrisht Vova, n j i arbrishte 
té pastèr , ashtu si dijnè t'a flasin Arbreshet e moshés sé saj. 

Posa mora vesht se kishte rà pèrsèri nè shtrat, nuk vonova e shko-
va me e pà; nuk mè mbushej mendja se do tè vdiste : tue e vrejtè n 'atè 
gjendje tè pa-shpresé, ndieva n j i ndrydhje né zemèr; dukej se edhè 
fytyra m'ishte ndrrue. Dy pika lotè mè riguen neper mollzat e faqevet. 
Mé vrente, i shkreti, e mè tha kéto fjalé italisht : « Perché piangi, 
Karl?... ». Pastaj, me n j i fije zàni, mé tha, prap italisht, gjà e jashté-
zakonshme nè mes nesh : « Scrivi a Ernesto (Kol iq i ) e a Padre Valen-
tini, che mi scusino di non aver potuto rispondere alle loro lettere. 
Tanti saluti! ». Mendonte i shuemi Qendrén e Studimevet Shqiptare, 
qi ishte qellimi i jetés sé t i j : per kèté kishte shkrì plot njizet vjetè tè 
jetès. Edhè nè testamentin e vet nuk e kishte harrue ket Institut shqip
tar; tue fole per té bir in , Turin, né n j i shéj vendi thoté kéto fjalè: 
« Desidero che resti sempre socio del Centro di Studi Albanesi, che 
io ho creato con amore e con sacrificio e che desidero possa sempre 
fiorire e, secondo le sue possibilità, gli raccomando di collaborare 
attivamente perché detto Centro viva e prosperi... ». Me sa afsh, me 
sa pasjon. ndiqte zhvillimet e pèrpar imit tè « Qendrés »! nate e dite 
nuk mendonte tjetèr vegse se qysh té gjénte ményrén per té shkrue 
antarè tè r i j . I dihet vetèm zellit dhe propagandés sé Tij e té disà pak 
shokve, qi « Qendra » sot kà mbì dyqind e mà antarè, shokè tè meri-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tueshem, shokè ndihmtarè , shokè tè rrègullshèm. Deri nè shtratin e 
vdekjes nuk e pat harrue ketè krijesè plot meritime. Bàni c'bàni, dha 
e muer derisa i a doli tè rreguUonte botimin e «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vjetarvet » tè Qendrés. 
Deri sot janè botue tre vjetè me lande tè zgjedhun; e filloi botimin nè 
vjetin akademik 1965-66; vjeti i t retè (1967-68) doli mun nè kèto dite; 
nuk ishte shpèrndà endè, pse i ngrati kishte pasè vendosè t'a shpèr-
ndante me rasèn e kremtimit tè 28 Nàndori t tè kètij vjeti, sikursè ishte 
veprue edhè nè vjetèt e pèrparshèm. Kùr flitej per « Qendrén », por, 
pérgjithèsisht, per punè shqiptare, ndizej, harronte sèmundjen qi e 
trazonte. Mjaftonte té prekej teli i Shqipnis per t 'u gjetè né rrethin 
e vet. 

Nuk e harronte kurr kohén gjashtèvjegare (nànduer 1939 - tetuer 
1945) tè qendrimit né Shqipnì : flitte e fìitte per té, pèrkuj tonte njerz 
e sende, i ndritshin syt kùr pèrshkruente bukurit natyrore, bujarin e 
fisnikin e banorvet. Nuk mund tè harronte procesin e madh tè Tiranés 
kundra patriotvet, kundra miqvet tè t i j , Terenc Togit (Arbresh nga 
Kalabrija), kundra At Anton Harapit, kundra gjen. Mirdagit, gjen. 
Aqif Pérmetit , etj. etj. miq e té njoftun, qi i mori vaia e ashtu-tè- quej-
tunit proces kundra trathtarvet! kundra « anmiqvet té popullit »! 
Cdoherè qi takoheshim, shfrente dufin e vet kundra qeveritarvet té 
Tiranès per kéto pa-drejtési. Tregonte me hollèsì vuèjtjet e atdhetarvet, 
pèrbuzjen e tyne nga ana e té paguemvet neper rrugat kah percilleshin 
né vendin e pushkatimit. I shkonte tè pérqethét kùr i mendonte ato 
dite tè vèshtira, ato gjykime tè padrejta kundra Shqiptarvet prej Shqip-
tarèsh; per té ishin tè gji th bij tè nj i j popuUi; Shqipnija kishte nevojè 
per véllaznim e bashkim dhe jo per dasi e per grindje. Per pak nuk e 
m_ori rryma edhè até e té gjykohej si anmik i popullit! Ishin kohè tè 
tùrbuUta, plot me tè paprì tuna, sidomos per njerzit e ndershèm, per 
patr iotèt e vèrteté; gjindja biute né mbràmje me fjetè e nuk ishte e 
sigurtè nè se té nesérmén do tè gèdhihej nè shtèpi apo kushedi se ku 
nè ndonji gropé té pérbashkèt , asè kund né ndonji prroskè. N j i dyshim 
sado i vogél, n j i padi e ndonjij rrugagi, té mirrte né qafè. 

Né sheshin, para Bashkis sé kryeqytetit, ngjiteshin qào dite foto
grafi kinsè komprometuese, t'atyne qi kishin pasè rrezikun tè fotogra-
foheshin né shoqni me ndonji té huej, Gjerman apo Italjan; mjaftonte 
kjo per t 'u cilsue nga Kogi Xoxe me shokè si anmik i popullit, qi duhej 
eliminue. Rozolini, si shtetas italjan, ishte e natyrshme qi tè shifej 
krah per krah me ndonji mik tè vetin, fotografue nè ndonji rase té 
jashtèzakonshme. Fotografija ishte corpus delieti. 1 ngrati Rozolin 
jetonte me ankth. N j i dite shef veten nè fotografi bashkarisht me shum 
tè tjeré tè marrun nè Kongresin e Kulturès, qi Ministri j a e arsimit 
kishte pasè organizue ndonji vjet mà pare nè viset e lirueme, nè Dibèr, 
Strugè e nè shèn Naum tè Pogradecit. Vetèm ndérhymja e miqvet e 
shpétoi Arbreshin, por prej asaj dite jeta per té qe n j i martir izim, nuk 
kishte qetsi, nuk shifej fort neper rrugat e qytetit, pse mund t ' i ngjitej 
ndonji ferrè neper kàmbè. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prodhimi letràr i Petrotès 

Edhè nè Shqipni, sikursè n ' I tal i , Rozolin Petrota e vi joi veprimta-
rìn nè gjuhèn e né letèrsin e Shqipnis. I lutun nga i nènshkruemi, botoi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nè Tirane n j i shkurtimore tè historis s'Arbreshvet te Sicilis shqip 
dhe italisht «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Arbreshet né Siqeli ». Ky libèrth r rokè gdogjà qi kà lidhje 
me historin, por sidomos me letèrsin arbreshe siciljane. Àsht nj i pas-
qyrè e prodhimit letràr arbresh. 

Ministrija e Arsimit, tue i a njoftè kompetencèn nè ketè fushè, i 
kèrkoi bashkèpunimin nè pèrpilimin e veprès « Shkrimtarét Shqip-
c'aré » nè tè dyja pjesèt (19^1). Me shum dashuni dh*̂  zèli e dha ndih-
mesèn e vet tè vlefshme, tue bà per secilèn pjesè nga n j i parathànje 
tè gjatè; nè kèto jep hollèsi mbi sa kanè punue e kanè prodhue shkrim
tarét arbreshè tè Sicilis qysh prej Lukè Matrangès (1592) e deri nè 
ditèt t'ona. Puna e Rozolinit u paraqit nè komisjonin e hartimit t'atyne 
vèllimeve; u gjykue e pranueshme, dhe ministri i Arsimit, prof. Ernest 
Kol iqi , nisjatori i kèsaj vepre, u pèrgèzue me té me n j i shkresé tè 
posacme. Cilidò qi tè dojè me pasè n j i panoramè mbì prodhimin letràr 
t'Arbreshvet t 'Italis, mund tè gjéjé nè faqet e kètyne dy vèllimeve njof-
time tè sigurta mbi sa kanè bà Arbreshet e brezit té vjetèr. Nè kèto 
shifen ndiesit atdhetare qi e kanè shty Rozolinin tè pèrpilojé ket vade 
mecum. Nuk besoj se m'idhnohen Arbreshet e Sicilis nè qoftè se pohoj 
se po té hiqet Rozolin Petrota nga lista e atyne qi i mbajtèn gjallè 
ndjenjat atdhetare shqiptare nè popullsin arbreshe siciljane, nuk mund 
té bàhet n j i histori e saktè e kètyne. Rozolini àsht i mbràmi i radhès 
sé ndr i tèshme t'Arbreshvet qi i a zdritè faqet shqiptarizmit n 'I tal i . 
Mè duhet tè pohoj se sot per sot mbetet i pazàvendsueshèm. Dalsha i 
génjyem! Po i bàj tè mija fjalèt e nji j poeti shkodran té shquem, njof-
tés i thellè i gàshtjevet arbreshe, i c i l i , nè rasèn e vdekjes sé Petrotès, 
mè shkroi kèshtu : « U thye shtylla kryesore e shqiptarizmit arbresh ». 

Puntuer i palodhèshém, zelltar shembuUuer, Rozolini punonte dite 
e nate, nuk e shifshe kurr me duer n'ijè; puna e t i j deri natén vonè 
ishin gàshtjet shqiptare. Nuk e kà pasè pendèn e lehtè, por me vull-
detin e forte, kà mérr i j tè tè shkruejè artikuj tè shumtè, qi, po té pèr-
mblidheshin, do tè sajojshin nj i libèr tè gmueshèm. Ndoshta, i b i r i Turi, 
do t'a ketè né kujdes kèt dishir tè nj i j miku tè babès, né mènyrè qi 
pas-ardhésit té dijnè se ci l i kà qèné Rosolino Petrotta (kèshtu nèn-
shkruhej), sa kà punue per atdhén e tè parvet, tè marrin shembull prej 
t i j , derisa nuk àsht vonè. Nè qoftè se Arbreshet e Italis do tè ndjekin 
gjurmèt e kètij Arbreshi té shquem, a tèherè àsht shpresa se mund tè 
ringjallen ndiesit shqiptare si dikùr; pèrndryshej do tè vèrtetohet 
parashikimi i vetè Rozolinit, i c i l i pat thànè nè n j i rreth miqsh, ku 
ndodheshem edhè une, se po tè vijojè moskujdesija e deritashme e 
Arbreshvet, mbrenda njizet vjetve nuk do té gjindet mà asnji prej 
Arbreshvet qi té flasè arbrisht; do tè ngjajè ashtu sikursè kà ndodhé 
nè katundet e tjera arbreshe, Palazzo Adriano dhe Mezzojuso, tè cilat 
e kanè harrue shqipen, ndonsè krenohen se kanè ndèr dej gjak 
shqiptar. 

Thamè se Rozolini nuk e kà pasè pendèn e shpejtè, por, me gjith 
kèté, kà mujtè me na lane shkrime tè shumta e té gmueshme. Ndonsè 
i laureum nè mjeski (nè v j . 1920), i pèlqj^en mà fort letrat; ketè prirje 
letrare e trashigoi nga i vèllai, Gaetani, alias Papa Tani, por edhè nga 
Emzot Pài Skirò (1866-1941), me tè cilin bashkèpunoi , shum i r i , né 
botimin e revistès « Fjal' e t'én Zoti », qi àsht n j i visàr gjuhe arbreshe. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Celebrazioni del 1968 in onore di Scanderbeg. A Roma, in Piazza Albania 
mentre l'Ecc. Gennaro Cassiani parla dinanzi al Monumento dell'Eroe albanese. 
L'on. Petrotta si vede a sinistra fra due Vescovi di rito orientale (I ndiemi 

on. Petrotta n é kremtimet per Skanderbegun). 



Ne vjetin 1919 filloi botimin e revistès muejore «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rassegna italo-
albanese », nè bashkèpunim, si gji thmonè, me tè vèllàn Gaetanin. Nè 
faqet e kèsaj sè pèi^kohèshmje shifen shkrime tè t i ja me vleftè komb-
tare shqiptare. Me anèn e kètyne artikujve, Rozolini mpronte me ener-
gji gàshtjet shqiptare, kufi j t ethnikè tè Shqipnis, vetèqeverimin e piote 
t'Atdheut shqiptar; luftonte lakmit e kufìtarvet-anmiq tè Shqipnis, tè 
cilèt, me dredhi tè ndyta pèrpiqeshin tè shembin themelet e shtetit tè 
posa-lindun; mpronte me fuqì miqsin italo-shqiptare, prej sè cilès 
Shqipnija do tè pèrfitonte sidomos nè pikèpamje ekonomike, pse vendi 
kishte nevojè per pèrkrahje dhe ndihmè per t 'u mbaj tè nè kàmbè. Tè 
shenojmè kètu — pse àsht nevoja — se revista nè fjalè nuk mvarej prej 
kurrkùj politikisht as financjarisht. 

Pèrveg kèsaj sè pèrkohèshmje, Rozolini themeloi dhe mbajti per 
disà vjetè revistèn « Cronache italo-albanesi », e cila qe e vlefshme per 
propagandèn shqiptare n ' I ta l i dhe nè botèn prendimore. Kà botue 
bléj tè ndryshèm italisht, ndèr tè cilèt àsht per t 'u pèrmendè « Guida 
illustrata di Piana dei Greci » nè vjetin 1922; kjo « Guida » ishte e ne-
vojshme, sidomos aso kohe kùr pak kush interesohej per Pjanèn dhe 
per banorèt e saj, tè cilèt shum^ kush i kundronte si Grekè, tè gènjyem 
nga emèrt imi « Piana dei Greci ». Mè kallxonte prof. G. Petrotta se 
kishte pasè ngjà qi n j i herè dy shtetas grekè nga Athina, korrespon-
dentè fletoresh, kishin pasè shkue nè Pjanè per tè pà bashkégjàkasit 
e vet (Grekèt e atij katundi); kùr na paskan hy nè Pjanè e paskan 
ndigjue n j i gjuhè qi nuk ishte greke, kishin pasè pyetè disà fèm.ij nè 
rrugè se gfarè gjuhe flitshin. Kùr morèn vesht se ishte shqipja, e jo 
greqishtja, kishin qénè ankue nè zyrèn e informatavet n'Athinè (1) . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

THEMEUMI I « QENDRÉS PER STUDIMET SHQIPTARE » 
24 NÀNDUER 1948 

Disà nga nismat e saja 

Nè qoftè se ndonji nga lexuesit e Revistès « Shéjzat » kà dishir tè 
dijè me hollèsi se qysh àsht themelue, si àsht zhvillue dhe shka kà 
veprue rrotul l njizet vjetve, « Qendra Nderkombtare per Studimet 
Shqiptare », kà mundèsi tè marre nè dorè t r i vèllimet e « Vjetarvet » zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1) Pjana thirrejzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Piana dei Greci nga shkaku se Shqiptaret e ngulun ketu 

mbas vdekjes se Skandérbeut, kishin ike nga viset greke ku kishin gjete strehim 

nga rebeshi turk, dhe pse funkcjonet fetare, mesha, etj., sikursè edhè sot, 

bàheshin dhe bàhen né gjuhèn greke. Vetèm, nè vjetin 1940, ne rasèn e njij 

vizite nga ana e tè nenshkruemit nè kolonit arbreshe tè SiciHs, nè ngarkim te 

prof. Kohqit, atèherè minister i arsimit, i u ndrrue emni nè Piana degli Albanesi, 

mbas interesimit tè tè nenshkruemit. Ishte krejt i natyrshèm ky emèrt im, pse 

Albanesi ishin banorèt, se shqip fhshin, pse vula zyrtare e Bashkis mbante 

emèrt imin « Nobilis Planae Albaniensium Civìtas » me f làmurin e Skandérbeut 

nè balUn e ndèrtesès bashkijake. 
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tè saj, sidomos até tè Vjetit Akademik 1965-66 (faqe 60 e v i j im) . Nè 
ket «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vjetàr » gjinden lajme mbi Kathedrén e Gjuhès dhe Letérsìs 
Shqipe pranè Universitetit té Palermés; gjithashtu « Jetéshkrimet » e 
prof. Zef Valentinit, qi zùni vendin e tè parit dhe e mban edhè sot e 
kèsaj dite (f. 33). « Vjetarét » janè t'ilustruem me fotografi qi kanè 
hdhje me « Qendrén », dokumenta tè ràndèsishèm mbi sa àsht ve
ndosè nè Mbledhjet e ndryshme Akademike tè Kèshilht tè « Qendrés », 
me n j i fjalè, aty lexuesi do tè gjéjé krejt jetèn e saj. Janè per t 'u shenue 
ti tuj t e thezavet shqipe tè diskutueme vjet per vjet nè selin e doktora-
tavet n'Universitetin e Palermés. 

Nè gdo rresht tè « Vjetarvet » vrehet dora e zellshme e Rozolinit, 
pèrpiknija, veti e rrallè e kètij Kryetari tè pà-shoq, durimi i t i j she
mbuUuer, zotsija e t i j si organizator e frymzues veprimtarish tè shum-
llojshme nè shèrbim tè kulturès shqiptare; neper radhèt e tyne gjarp-
non kudo dishiri i t i j i gjallè per ruejtjen e traditavet t'Arbreshvet, 
dashunija e thellè qi e lidhte me tokèn shqiptare, me gjinden e saj 
e me shkado tjetèr qi kishte marrèdhànje me té. Ishte fanatik shqiptar, 
i dhànun me mish e me shpirt mbas punvet shqiptare. Kèshtu àsht e 
shoqja, zoja Gjuzepiné, kèshtu àsht i b i r i i vetèm. Turi . Shtèpija e 
kètyne àsht n j i votèr e ngrohtè shqiptare. Aty na e shofim veten nè 
shtèpijat t'ona qi tash sà vjetè i kemi lane per mos t ' i pamé mà derisa 
tè sundojè atjè n j i qeveri anti-kombtare. 

Sikursè u tha né fillim té kètij paragrafi, lajmet mbi themelimin e 
« Qendrés » njeriu mundet me i gjetè nè « Vjetarét » e botuem prej saj. 

Duem vetèm tè vémè nè dukje per ata qi do tè vìjnè mbas nesh 
e per t ' i shèrbye historjanit té màvonshèm qi do tè shkruejè historin 
e kèsaj themelate kulturore, se cila qe zànafilla e vèrteté e saj. Qe n j i 
zànafillè shum e thjeshtè; i u qit farà n j i nate dimni tè ftoftè tè vjetit 
1947, né shtèpin e Petròtajvet né Pjanès, tue u ngrohè rreth tangarit 
(mangallit) tè ziarmit. Ishim tre vetè ; Papàs Gaetan Petrota, Rozolini 
dhe une i nènshkruemi. « Si thue t i , Rozolin, a nuk àsht e mundun — 
i thashè une — qi t'a vijojmè kétu nè mèrgim "Insti tutin e Studimevet 
Shqiptare » tè Tiranès? Pjesa mà e madhe e misavet t 'atij Inst i tut i , 
si t i edhè une e Papa Tani, Koliqi , Mustafa Kruja, At Valentini e ndonji 
tjetèr Italjan, gjindemi jashta Shqipnis »... 

Mendimi i rrahun até nate i u kumtue tè nesèrmèn Ipeshkvit, 
Emzot Perniciaro-s, profesoravet Marco La Pianès (Arbresh), France
sco Ribezzo-s, Bruno Lavagnini-t, Antoninit De Stefano, presidit tè 
fakultetit tè letravet, prof. Giuseppe Cocchiara, mik e dashamirè i 
punvet shqiptare, i ci l i , pà tjetèr, na vùni nè dispozicjon n j i nga loka-
let e fakultetit. Nuk vonuem e tè gjith sèbashku u paraqi tèm nji dite 
te Kryetari i Qeveris Krahinore Siciljane dr. Giuseppe Alessi, i cil i na 
dha fjalèn se nè ketè ndèrmarr je mund tè shpresojshim edhè nè pèr-
krahjen e qeveris sè kryesueme prej t i j . 

Me Statutin e pèrgati tun mà pèrpara , shkuem te Notari Cesare 
Gebbia (edhè ky Arbresh nga Pjana), nè zyrèn e kètij nè Corso Cala-
tafimi, 89 - Palermé, ku u pérpilue Akti Themeltàr shqip dhe italisht. 
(Per tè tjerat, shif « Vjetarét » e Qendrés) . 

Filloi menjiherè veprimtarija; ndérmjet nismavet tè tjera, Qendra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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u siguroi bursa studimi, edhe me pèrpjekjen e Kohqit nè Rome, 
universitarve shqiptare tè mbetun rrugash nga rebeshi qi i u 
turr Shqipnis nè vjetin 1945. Me ndihmèn e Qendrés mujtèn tè 
kryejnè studimet e tè laureohen kèta djalosha shqiptare, tè cilvet 
i u sigurue banesa dhe ushqimi nè Convitto « Saluto » tè Paler
més, Corso Pisani: Hamdi Orugi (mjeksi), Faton Gashi (mjeksi), Gil
bert Gurakuqi (mjeksi), Petraq Vugani (farmaci), Cesk Ashta (mathe-
mat iké) , dhe ndonji tjetèr qi nuk mèrri j t i né qellimin e vet. 

N j i nismè me ràndési . qi zgjoi interesimin e Arbreshvet, jehona e 
se cilès u ndigjue larg e larg, qe themelimi izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Kursit te Shqipes per 
mésuesit e kolonivet arbreshe té Sicilis, drejtori i sé cilit u shenue 
i nènshkruemi, qi mori persipèr edhè mèsimin e gjuhès. Kursi u zhvil
lue nè Pjanè, né lokalet e Seminarit, e mà vonè né Palermé nè lokalet 
e Fakultetit tè Letravet n'Universitetin e Palermés. 

Nj i tjetèr meritim i paharrueshèm qe k r i j imi i kathedrès sè gjuhès 
e letérsis shqipe nè vjetin akademik 1964-65 nè Magistero tè Palermés, 
me kujdesin e té nenshkruemit, té cilit i u ngarkue mèsimi i shqipes 
dhe i letèrsis. Edhè per ketè nismè, Rozolin Petrota dha ndihmesén e 
cmueshme, tue u interesue pranè auktoritetevet tè vendit, sikursè edhè 
Ernest Kol iq i orane ministn's s' Arsimit nè Rome. Sot Palerma kà dy 
Institute té nalta kulture per merit im tè Petrotès dhe tè miqvet tè t i j . 

Me 12 shtatuer tè kètij vieti i dhamé lamtumirén e fundit tè dashtu-
nit e tè paharrueshmit Rozolin me meshèn qi u tha nè Kishèn Arbreshe 
Mrrtorana né Palermé né pranin e Emzot Perniciaro-s, tè zojès sé te 
ndiemit e tè b i r i t Turit . ashtu edhè tè n i i j shumice miqsh dhe admi-
ruesish. Na pèlqen t ' i mbyll im kèto kuitime tè pèrmor tshme me kushti-
mìn qi organizuesit e meshès sè 12 shtatorit shtypèn dhe shpèrndanè 
nè ketè rase : 

ROSOLINO PETROTTA 

fondatore 
e presidente per anni ventuno 

del Centro Internazionale di Studi Albanesi 
di Palermo 

animatore ed Organizzatore 
impareggiabile 

di molteplici attività 
al servizio 

della cultura e dello spirito 
della Chiesa, dell'Italia, della Sicilia 

e dell'Albania 
Custode ed Illustratore 

delle sacre tradizioni degli Italo-Albanesi 
Amico costante e sostegno 

di tu t t i gli Albanesi 
esempio imperituro di dedizione 

agli ideali più puri . 

/ pérjetèshém klofté kujtimi i Tij, ndieje, o Zot! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Rosolino Petrotta 

n e i s u o a s p e t t o famiiiare zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

di PAPAS IGNAZIO PARRINO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Le doverose commemorazioni della figura e della multiforme at
tività di Rosolino Petrotta che si vanno facendo in vari organi e sedi, 
presentano i concreti risultati delle sue iniziative e descrivono i mo
venti ideali che furono l'anima del suo infaticabile operare. 

Che Rosolino Petrotta abbia raggiunto mete che s'impongono alla 
comune ammirazione è a tu t t i noto; alte mete nel campo del suo do
vere professionale, sia medico che politico, mete piti alte ancora, al
meno per l'assoluta dedizione a compiti puramente ed esclusivamente 
ideali, nelle sue intraprese ecumenistiche ed albanologiche. 

Di questo personaggio indubbiamente storico viene dunque pre
sentata la figura ufficiale, quella nota a vicini e lontani, che dà i t ra t t i 
salienti coi quali sarà ricordato presso i posteri. 

Ma esiste un'altro aspetto della figura di Rosolino Petrotta, quello 
che vedevano coloro che hanno avuto lunghi e continui rapporti con 
lui , che è legata al loro personale ricordo e r imar rà scolpita nell'attenta 
intelligenza e nel cuore. E' la figura che si manifestava quando egli in 
atteggiamento come al solito sereno e disteso, stava seduto sul divano 
poggiando una mano al bracciolo o quando in qualsiasi occasione si 
andava a passare qualche ora con lu i , conversando su qualunque ar
gomento. Allora compariva i l Rosolino di ogni giorno, cordiale e feste
vole, quello che sottostava al Rosolino ufficiale e magari ne era i l fon
damento che poteva anche spiegare i motivi del suo successo e della 
sua vena inesauribile di iniziative e della sua ordinata costanza. 

A chi avesse cercato dunque di far tesoro della felice occasione dei 
rapporti con un simile uomo per coglierne gli aspetti niù fondamentali 
del carattere e della mentali tà , mai poteva capitare di stancarsi della 
sua conversazione, anche dopo molt i anni di conoscenza. 

I l tono di questo articolo porta a snodare nella memoria i l film 
dei ricordi; ripenso dunque all'ormai discretamente lontano 1949 
quando ai ragazzini del Seminario Italo-Albanese di Palermo fu an
nunziato che sarebbe venuto a far una visita l'Onorevole Petrotta e che 
perciò bisognava stare ben composti e rispettosi; quando poi venne 
l'Onorevole, guardato attentamente dagli occhioni aperti di tu t t i quei 
ragazzini, finì presto i l senso di timore e di distanza, perché egli si 
trattenne familiarmente con loro, chiedendo a parecchi nome e cogno
me, carezzando tante testoline, sicché rimase l'impressione che egli 
fosse un personale amico di ognuno. A confermare poi in tanti tale im
pressione serviva i l fatto che, continuando egli simili visite anche nel 
piccolo Seminario di Piana degli Albanesi quando quello di Palermo 
fu ivi trasportato, egli mostrava sempre i l solito atteggiamento fami
liare e ricordava anche i nomi di alcuni, interessandosi dei loro studi 
e raccomandando di farsi onore. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Alcune ragazze del Gruppo siculo-albanese in Piazza S. Pietro a Roma durante 
le celebrazioni castriotiane. I l Gruppo era guidato dall'on. Petrotta (Arbreshe 
te Sicilis ardhé me tè Ndiemin on. Petrotta n è Rome n è kremtime per 

Skanderbegun, 1968). 



Alcuni di quei ragazzini capirono poi che non si trattava delle so
lite manifestazioni di amicizia da parte degli uomini polit ici che hanno 
bisogno di curare una larga cerchia di simpatizzanti. L'allora Onorevo
le Petrotta prima di essere un uomo politico era compretamente un 
tipico figlio delle comunità albanesi di Sicilia. Egli sapeva bene che i l 
glorioso Seminario Albanese di Palermo fin quasi dalla prima guerra 
mondiale in avanti, era andato soggetto a vicissitudini varie, sia a causa 
degli eventi bellici, sia a causa di difficoltà economiche e di numerosi 
cambi di rettori, cosicché esso ormai da anni non aveva dato piti quasi 
nessun sacerdote, e forse nemmeno aveva potuto influire se non in 
scarsa misura, alla formazione di un laicato siculo-albanese che colti
vasse le tradizioni come prima avveniva. Nell 'ultimo dopoguerra in
vece, ormai consolidata l'Eparchia di Piana di recente fondazione e fon
dato a Piana stessa i l nuovo seminario validam.ente organizzato, su di 
questo si appuntavano le speranze dei rappresentanti della vitalità 
greco-albanese tramandata per secoli; e uno dei piti i l lustr i di questi 
era proprio i l Petrotta. Egli perciò veramente voleva fare amicizia coi 
giovani seminaristi, come tu t t i gli anni seguenti avrebbero dimostrato, 
e s'intratteneva volentieri con loro, come anche facevano tanti al tr i , 
specialmente sacerdoti, cercando di infondere e trasmettere lo spirito 
di cui erano riboccanti. C'era chi apprendeva di più é chi apprendeva 
di meno, ma quelli che risultavano più interessati, veramente poteva
no pian piano cominciare a dire di essere suoi amici, perché come tali 
egli l i trattava. 

Quante belle conversazioni avvenivano in quegli anni con persone 
di età più matura, quando quegli affascinanti conversatori e narratori 
si tenevano attorno una cerchia di ragazzi ai quali parlavano ognuno 
secondo i l suo sentimento : Papa' Luzi Matranga e Papa' Sepa Petta di 
argomenti spirituali e r i tual i . Papa Vito Matranga, sacerdote coniu
gato, di argomenti vari e barzellette e talvolta anche di belle ragazze, 
cosa che allora, almeno per alcuni, risultava un po' scandaloso, ma 
era sano e retto realismo. 

L'Onorevole Petrotta col suo equilibrato tono tra serio e gioioso 
parlava sempre delle passate iniziative e imprese dei Siculo-Albanesi 
con modestia e discrezione, ma anche con tale limpidità di giudizio da 
far manifestamente trasparire l 'autori tà del grande uomo, ed era un 
piacere sentirlo. 

Dalle sue narazioni si poteva ben ricostruire la storia di alcuni 
decenni delle nostre comunità, durante i quali egli era stato uno dei 
protagonisti; i suoi ricordi poi si affondavano fino agli u l t imi decenni 
del secolo scorso e si estendevano a tanti personaggi di primo o secon
do piano. Di tu t t i ricordava i t ra t t i salienti e ricostruiva l'ambiente. 
Raramente le sue conversazioni uscivano fuori l'ambito degli argomenti 
riguardanti direttamente o indirettamente le comunità siculo-albanesi; 
non rimaneva però limitato ad esse, ma sempre tendeva a proiettarne 
l 'attività e lo scopo di esistenza su piano internazionale sia per quanto 
riguarda l'Albania e questioni connesse, sia per quanto riguarda i fra
telli separati ortodossi. 

L'ammirazione che suscitava quanto egli aveva realizzato e quanto 
avevano realizzato al t r i di cui egli era stato o discepolo o collaboratore, 
dava un vitale interesse e un particolare tono di concretezza ai suoi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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l'acconti e ai suoi progetti. Inoltre era sua dichiarata intenzione quella 
di voler suscitare dei continuatori alle sue iniziative e a quelle dei suoi 
predecessori i l lustr i quanto o piìi o meno di lu i ; si trattava quasi della 
torcia che dovesse essere passata di mano in mano; essi che l'avevano 
ricevuta da al tr i , dovevano a loro volta trasmetterla. I suoi discorsi 
quindi erano una scuola viva ispirata agli esempi. E scuola che egli 
impartiva da pari suo: prima di tutto con vero senso di paternità e di 
affetto; parlava con prudenza, ma anche con abbondante chiarezza; 
dalle osservazioni che faceva parte criticando e parte lodando si pote
vano intuire i criteri stessi ispiratori del suo modo di agire; tatto e 
accortezza erano sempre in prima linea. Un suo uditore esercitato 
avrebe potuto facilmente capire quando le sue parole andavano prese 
alla lettera, quando accennavano solo, in modo che ognuno capisse da 
sé e quando dicevano una cosa per farne intendere un'altra, o quando, 
non infequentemente, egli diceva qualcosa intendendo raggiungere ef
fetti completamente sottaciuti. 

Da uomo d'azione quale egli era, ponderava bene l'opportunità 
delle parole e delle decisioni che ne conseguivano, sottoponendo alla 
considerazione di al tr i i suoi pareri, ed evitando realmente e costan
temente di mettere innanzi la sua persona; questo senso di modestia lo 
rendeva simpatico ed appianava tante eventuali opposizioni, perciò 
le cose che egli organizzava, in modo semplice e fattivo si avviavano 
a sicura realizzazione naturalmente e senza sforzo. Del resto l'abilità 
organizzativa era sempre posta a servizio di cause nobili e disinteres
sate che da sole si aprivano la strada. Posolino Petrotta però sapeva 
aiutarle destramente, conoscendo bene sia i principi ideali, sia pure le 
varie circostanze umane che ne permettono l'affermazione e l'influsso 
nella società. I n una conversazione tenuta una decina di anni fa egli 
enunciò un principio per sé ovvio, che però allora fece impressione 
almeno per i l suo senso pratico, ad un giovane pieno di fiducia nella 
capacità espansiva dei valori ideali. Egli allora p i i i o meno disse così: 
la verità, la giustizia, le iniziative lodevoli sono tutte belle cose, però 
per poterle realizzare sono necessarie amicizie, conoscenze, ecc., inol
tre influiscono pure tanti interessi di varie persone che talvolta pos
sono danneggiare e talvolta aiutare; l 'abilità di chi realizza un'impresa 
consiste nel sapersi orientare tra tante forze contrastanti : i l fango ri
mane sotto le scarpe, la fronte invece deve esser sempre rivolta alle 
stelle. 

I n quella teoria mi sembra sintetizzata la linea di tanti anni di 
attività, sostenuta da una larghissima rete di amicizie, a contatto con 
persone quanto mai varie, che egli spesso sapeva rendere operai di 
ideali: anche quando incontrava difficoltà, egli seppe sempre essere 
incrollabile nei suoi propositi e seguirli fino all 'ultimo coll'entusiasmo 
che aveva avuto da giovane. Gli ideali di allora, quali l'ecumenismo e 
l'attaccamento alle colonie albanesi di Sicilia e d'Italia a servizio del
l'Albania e di tu t t i i suoi problemi, rimasero sempre per lui i l piti fon
damentale centro d'ispirazione sempre nei l imi t i di quello che gli sa
rebbe stato possibile realizzare; ancora due giorni prima della sua 
morte egli sembrava riacquistare le energie a parlarne e faceva pro
getti per l'avvenire. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Quelli che conoscevano Rosolino Petrotta solo per fama o che sen
tono tut t i gli elogi che in questi giorni si vanno tessendo di lu i , forse 
potranno pensare che si tratta delle solite commemorazioni d'occasio
ne e che ci vorrà del tempo e qualche studio critico per dare un'esatta 
valutazione della figura e dell'opera dello scomparso; infatti ogni 
grano ha la sua pula. Però la pula viene portata via dal vento e scom
pare e si dimentica, ma quello che rimane è i l buon grano ammassato 
in eredità che rimane come esempio, e valido anche per i granai eterni. 

Infatti l'esempio lasciato dal Petrotta non corre pericolo di tra
montare facilmente. Ancorato com'è nella tradizione di tu t t i i Siculo-
albanesi che lo hanno preceduto e gli hanno indicato la strada, quella 
stessa tradizione da lui vivificata p rodur rà nuovi elementi che nel suo 
ricordo, come in quello degli al tr i , troveranno i l coraggio di procedere 
avanti. 

Nessuna figura storica può essere compresa se si isola dall'am
biente che l'ha prodotta e nel quale ha lavorato. La tradizione siculo-
albanese ha visto ormai da secoli affiancarsi sacerdoti e laici nelle 
migliori iniziative delle comunità. Rosolino Petrotta rimane un cam
pione del laicato i cui ideali sono fondati e sostenuti dalla tradizione 
ecclesiastica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA salma dell'On, Petrotta 

a Plana zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L'On. Rosolino Petrotta è morto alle ore venti e dieci del giorno 
1 Agosto. Alla notizia della morte già a poche ore di distanza le prime 
persone, amici e personalità si sono avvicendati nel porgere l'estremo sa
luto allo scomparso (1 ) . Tra le personalità più note abbiamo notato: il 
Magnifico Rettore dell'Università di Palermo Prof. M. Gerbasi, il di
rettore dell'Ospedale civico di Palermo Prof. G. De Grazia, il medico 
provinciale E. Realmuto, L'On. G. La Loggia Presidente del Centro di 
Cooperazione Mediterranea nonché Consigliere del Centro Internaziona
le di Studi Albanesi di Palermo, S. E. il Prefetto di Palermo, il 
Segretario Regionale della Democrazia Cristiana On. N. Di Napoli, e un 
folto gruppo di parlamentari nazionali e regionali tra cui l'On. S. Lima 
ex Sindaco di Palermo, l'On. M. D'Acquisto, l'On. Paolo Jocolano, l'On. 
Canepa e un folto gruppo di esponenti politici palermitani, S. Ecc. Mi-
raglia ex Prefetto di Palermo, l'Ing. E. laforte Provveditore alle Opere 
pubbliche di Palermo, Mons. Di Salvo Ciantro della Cattedrale in rap
presentanza di E. Eminenza il Cardinale Carpino assente da Palermo, il 
Dott. P. Bevilacqua Presidente dell'Ente Provinciale del Turismo, il 
Presidente dell'ECA di Palermo, i Sindaci di Contessa Entellina, di Pa
lazzo Adriano e S. Cristina Gela, il Provinciale dei Fatebenefratelli con zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1) E ' subito accorso il Vescovo dell'Eparchia di Piana degli Albanesi Sua 

E c c . Monsignor Perniciaro con un gruppo di sacerdoti. 
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