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S O M M A R I O 

L a V I S e t t i m a n a O r i e n t a l e a l l ' U n i v e r s i t à 
C a t t o l i c a d i M i l a n o . 

I M o n a c i B a s i l i a n i d e l l a G a l i z i a d o p o l ' o c -
c u p a z i o n e r u s s a . 

S i g n i f i c a t i v o d i s c o r s o d e l P r o f . N . J o r g a 
s u l l a C h i e s a c a t t o l i c a . 

I I M o n a c h i s m o I t a l o - G r e c o . 
/ q^iesUi dei nostri lettori : C h e cosa s o r o 

i c ò l i v i ? 
I l M o n a s t e r o B a s i l i a n o d i M e z z o i u s o . 
Notiziario. 

Corrispondenza dalVAlbania: O s p i t a l i t à t r a 
d i z i o n a l e . 

Cose nostre. 

Da Mezèoiuso : L u t t o c i t t a d i n o . 
Tra libri e riviste . 

I T R A L I B R I E R I V I S T E | 

i t i u n i e n t o di c u l t u r a , c h e u o n ai saprebbe racco 
m a n d a r e abbastanza . 

I n questa t e r z a e d i z i o n e (1940) t r o v i a m o del 
ie r u b r i c b e p a r t i c o l a r m e n t e i n t e r e s s a n t i , c o m e 
Le prigkiere della Chiesa, Il tempio cristioiio e 
ie sue evoluzioni. Le sètte protestanti in Italia, 
ecc . 

N o n è p r o p r i o i l caso di segnalare q u a l c h e l ie 
ve inesattezza , i n e v i t a b i l e i n opere de l genere 
che a b b r a c c i a n o u n a cos i vasta m a t e r i a . V o g l i a 
m o soltanto a d e r i r e a l d e s i d e r i o dei s o l e r l i edi
tor i c o l sugger ire l ' i n s e r z i o n e n e l l a p r o s s i m a edi 
z i o n e di u n b r e v e cenno s u l'atiività dei cat
to l ic i i t a l i a n i a prò d e l l ' O r i e n t e C r i s t i a n o , che 
rus j bene trova i l suo posto accanire a l m o l t e p l i c e 
apostolato missionario.^ N o n p r o s p e r a forse i n 
I t a l i a l A s s o c i a z i o n e catto l ica ìt. p e r l ' O r i e n t e c r i . 
stiano ( A . C . I . O . C . ) sotto l a p r e s i d e n z a d e l l ' E , m o 
C a r d . L a v i t r a n o j ? N e l p r o s s i m o a p r i l e essa c e l e , 
brerà l a sua V I se t t imana d i studi e d i preghie
re a M i l a n o e n e l p r o s s i m o anno a G e n o v a , dopo 
(faelle d i F i r e n z e , B a r i . V e n e z i a , S i r a c u s a e P a 
l e r m o . 

U n secondo suggerimento : A d i n t e g r a r e l a c u l 
tura l i t u r g i c a sarà b e n e d e d i c a r e q u a l c h e pagi 
ne! ta a i r i t i o r i e n t a l i , s p e c i a l m e n t e a q u e l l o b i 
z a n t i n o , c h e è i l più i m p o r t a n t e e diffuso, ed è 
a n c h e osservato i n I t a l i a i n tre c i r c o s c r i z i o n i ec-
c le^ia^tiche , così c o m e a M i l a n o si osserva i l ve 
n e r a n d o rito a m b r o s i a n o . 

Piccolo Annuario Cattolico p e r l ' anno 1940 - B E -

V I I ACtjT:\ - S O L A R I E d i t o r i - G e n o v a L . 5. 

€ P i c c o l o » p e r i l suo c o m o d o l 'ormato t a s c a , 
b i l e , « grande » i n v e c e p e r l ' a b b o n d a n t e m a t e , 
r i a contenuta n e l l e sue 500 p a g i n e d i fitta c o m 
p o s i z i o n e , da far p e n s a r e a d u n a e n c i c l o p e d i a 
cat to l ica t a s c a b i l e . A l l a varietà d e l l e m a t e r i e re
l i g i o s e trattate, questo p i c c o l o - g r a n d e l i b r o u n i s c e 
I l c h i a r e z z a e l a p r e c i s i o n e che r i v e l a n o subito 
c o m e i l c o m p i l a t o r e s i s ia v a l s o n e i v a r i settori 
di u o m i n i d i p r i m o o r d i n e , i q u a l i h a n n o saputo 
\ t r s a r e su queste p a g i n e l a l o r o p r o f o n d a scen-
za i n m i r a b i l i s i n t e s i . 

C o n s i c u r e z z a q u i n d i ogni cattolico, m i l i t a n t e 
' a n c h e i l sacerdote) può a v v a l e r s e n e c o m e v a l i 
do a iuto n e l suo apostolato , t r o v a n d o v i tante u t i l i 
not iz ie e n o z i o n i n o n s e m p r e e f a c i l m e n t e repe
r i b i l i n e l l a p r o p r i a b i l ) l i o t e c a ; p e r tutti p o i , cat . 
t.-'lìci e n o n c a t t o l i c i , questo l i b r o è u n prez ioso 

M C N T I E R ( E D O A K D O ) . Il fidanzato ideale. T r a d u 
z ione d i M i t i B o d o . I n - I 6 I I e d i z i o n e 1940, 
pag. 120. C A S A E D I T R I C E M A R I E T T I — V i a L e 

gnano 23 — T o r i n o (118). L . 

Questo v o l u m e t t o che già ebbe u n ' o t t i m a ac
c o g l i e n z a n e l l a p r e c e d e n t e e d i z i o n e , si stacca da l 
le a l tre opere d e l genere p e r l a praticità degl i 
argoìuenti trattati c per la p i e n a a d e r e n z a che i 
éonsigli d e l M o n t i e r h a n n o c o l l a realtà d i ogni 
g iorno d e l l a v i t a di fidanzamento, specie d e l no
stro t e m p o . 

L ' e q u i l i b r i o d i g i u d i z i o che s i r i s c o n t r a i n ogni 
capi to lo , ove n o n trovano r isal to nè i l p e s s i m i 
smo ne l ' o t t i m i s m o r e n d o n o a n c o r piìi p i a c e v o l e 
!a l e t t u r a . 

I l prezzci access ib i le a tutti consentirà u n a 
larga d i f fus ione d i questo volumetto n e l l e A s s o 
c i a z i o n i G i o v a n i l i , dove potrà fare b e n e i n c a l 
c o l a b i l e . 
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IL BOLLETTINO 
D E L L A B A D I A G R E C A D I G R O T T A F E R R A T A 

eco DeLLe cf^iese di r i c o BizAncino 

^«1 L. 5 — [stero il lica spi 

LA VI SETTIMANA ORIENTALE 
ALL'UNIVERSITÀ' CATTOLICA DI MILANO 

( I l - \A. a p r i l e I 9 4 0 ) 

P e r c o m u n e i n i z i a t i v a d e i r E m . m o C a r d . 
A i e . L u i g i L a v i t r a n o , P r e s i d e n t e d e l l ' A s 
soc iaz i one C a t t o l i c a I t a l i a n a p e r l ' O r i e n 
to C r i s t i a n o e d e l R e v . m o P . A g o s t i n o G e 
m e l l i , R e t t o r e M a g n i f i c o d e l l ' U n i v e r s i t à 
C a t t o l i c a d i M i l a n o , sarà t e n u t a i n M i l a 
n o , presso l a m e d e s i m a U n i v e r s i t à C a t t o 
l i c a , u n a S e t t i m a n a d i p r e g h i e r e e d i s t u 
d i p e r l ' O r i e n t e C r i s t i a n o , c h e sarà l a Se
sta d o p o q u e l l e d i P a l e r m o ( 1 9 3 0 ) , S i r a 
cusa ( 1 9 3 1 ) , V e n e z i a ( 1 9 3 4 ) , B a r i ( 1936 ) , 
F i r e n z e ( 1 9 3 8 ) , e s sendos i fissata p e r T a n 
n o 1 9 4 1 l a S e t t i m a n a O r i e n t a l e d i G e n o -
%a, c h e sarà p e r c i ò l a s e t t i m a . 

I l a v o r i d e l C o n g r e s s o , c h e s i c e l e b r e r à 
n e l m a g g i o r c e n t r o d e l l a c u l t u r a c a t t o l i c a 
i t a l i a n a , s o t t o g l i a u s p i c i d e l l e SS. C o n 
g r e g a z i o n i O r i e n t a l e e d e i S e m i n a r i e c o n 
l a p a r t i c o l a r e ass is tenza d e g l i E m i n e n t i s -
s i m i P r i n c i p i d e l l a C h i e s a , C a r d . S c h u s t e r , 
A r c i v e s c o v o d i M i l a n o e C a r d . L a v i t r a n o , 
A r c i v e s c o v o d i P a l e r m o , s a r a n n o d i r e t t i 
d a l l ' E c c m o V i c e P r e s i d e n t e d e l l ' A s s o c i a 
z i o n e C a t t . I t a l . p e r l ' O r i e n t e c r i s t i a n o 

M o n s . M a r c e l l o M i m m i , A r c i v e s c o v o d i 
B a r i , c o a d i u v a t o d a l S e g r e t a r i o G e n e r a l e 
D o t t . R o s o l i n o P e t r o t t a . 

I n t e r v e r r a n n o c o n l ' E m . m o C a r d . L a 
v i t r a n o , g l i E c c . m i M o n s i g n o r i G . M e l e , 
V e s c o v o d e l l a D i o c e s i i t a l o - a l b a n e s e d i 
L u n g r o , A l e s s a n d r o E v r e i n o f f , O r d i n a n t e 
d i r i t o b i z a n t i n o a R o m a , G . P e r n i c i a r o , 
A u s i l i a r e - O r d i n a n t e d e l l a D i o c e s i i t a 
l o - a l b a n e s e d i P i a n a d e i G r e c i , e D i r e t 
t o r e G e n . d e l l ' A . C. I . O . C , n o n c h é i o 
A r c h i m a n d r i t a O r d i n a r i o d e l n o s t r o M o 
n a s t e r o R e v . m o P . I . C r o c e e n u m e r o s e ) 
c l e r o d i r i t o b i z a n t i n o , c h e c e l e b r e r a n n o 
s o l e n n i f u n z i o n i l i t u r g i c h e n e l l a m a e s t o 
sa e m a g n i f i c a s o l e n n i t à d e i r i t i d e l l a 
C h i e s a o r i e n t a l e . 

L a n o s t r a S c u o l a M e l u r g i c a c r i p t e n s e , 
s o t t o l a d i r e z i o n e d e l r e v . J e r o m o n a c o 
L o r e n z o T a r d o e s e g u i r à i c a n t i l i t u r g i c i . 

L e l e z i o n i e c o n f e r e n z e , fissate p e i 
g i o r n i 1 1 , 12 e 13 a p r i l e , s a r a n n o t e n u t e 
d a d o t t i s p e c i a l i s t i d i s t u d i r e l i g i o s i o r i e n 
t a l i , e c o n c l u s e d a l l o stesso E m . m o C a r d . 
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L a v i t r a n o , m e n t r e i l R e v . m o P . G e m e l l i e 
l ' E c c . m o M o n s . M i m m i a p r i r a n n o i l C o n 
gresso . 

T e r r a n n o l e l e z i o n i e c o n f e r e n z e : 
n i l . m o e R e v . m o M o n s . C a r l o A l b e r t o 
F e r r e r ò d i C a v a l l e r l e o n e , O f f i c i a l e d e l l a 
S. C o n g r e g a z i o n e O r i e n t a l e [UApostolato 

per l'Oriente cristiano separato) — S. E . 
A m e d e o G i a n n i n i , S e n a t o r e d e l R e g n o 
{Chiesa e Nazione nell'Oriente europeo) 

— S. E . P a d r e G i o r g i o F i s h t a o. f . m . A c 
c a d e m i c o d ' I t a l i a (Lo stato religioso del

l'Albania) — P . I s i d o r o C r o c e , A r c h i m a n 
d r i t a O r d i n a r i o d e l M o n a s t e r o d i G r o t t a -
f e r r a t a . ( / gruppi cattolici orientali e lo

ro importanza in relazione al ritorno dei 

dissidenti all'Unità cattolica) — P . E m i 
l i o H e r m a n S. I . , P r e s i d e d e l P o n t . I s t i 
t u t o O r i e n t a l e d i R o m a [Le cause stori-

chsi della separazione della Chiesa greca 

secondo le più recenti ricerche) — P . 
M a u r i z i o G o r d i l l o S. I . , V i c e P r e s i d e d e l 
m e d e s i m o I s t i t u t o , [Stato attuale della 

questione religiosa orientale) — P . M a r -
l i n o J u g i e , A g o s t i n i a n o A s s u n z i o n i s l a 
(Dottrina cattolica e dottrina ortodossa) 

— C o n t e C a r l o L o v e r a d i C a s t i g l i o n e 
(Pensiero religioso russo e Cattolicesimo] 

— M o n s . C e s a r e D o t t a , R e t t o r e d e l S e m i 
n a r i o d e l D u o m o d i M i l a n o (Liturgia bi

zantina e liturgìa ambrosiana) — C a n . Ste 
f a n o M o r e l l o , d e l C a p i t o l o d i M o n r e a l e 
(/ cattolici italiani di fronte al problema 

dell'Oriente cristiano) — P . P l a c i d o D e 
M e e s t e r O . S . B . , d e l P o n t i f i c i o C o l l e g i o 
G r e c o d i R o m a (Il Monachismo orienta

le) — P a p a s D o t t . G a e t a n o P e t r o t t a , d e l l a 
R . U n i v e r s i t à d i P a l e r m o (Gli Albanesi 

in Italia). — 

I l C o n g r e s s o s i s v o l g e r à n e i g i o r n i 1 1 , 

1 2 , 13 , e 14 a p r i l e p r o s s i m o . 

Sarà p r e s t o p u b b l i c a t o i l p r o g r a m m a 

d e t t a g l i a t o d e l C o n g r e s s o , l e r i d u z i o n i f e r 
r o v i a r i e e l e c o n d i z i o n i d i o sp i ta l i tà p e r i 
c o n g r e s s i s t i i n M i l a n o : a t u t t o p r o v v e d e r à 
u n p a r t i c o l a r e u f f i c i o d e l l ' U n i v e r s i t à C a t 
t o l i c a , p resso i l q u a l e d o v r a n n o r i v o l g e r s i 
q u a n t i v o r r a n n o i n t e r v e n i r e d a o g n i p a r 
t e d ' I t a l i a . 

S i p r e v e d e u n a p a r t i c o l a r e a f f l u e n z a d i 
c o n g r e s s i s t i d a l l e D i o c e s i e d a i S e m i n a r i 
d e l l ' I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e . 

R e c e n s i o n e 

M E N N I N I ( M O N S . F R A N C E S C O ) . / Santi Ordini. 

R i f l e s s i o n i e m e d i t a z i o n i su l le p a r o l e d e l P o n 
ti f icale e su i r i t i d e l l e S . O r d i n a z i o n i . l n - I 6 , 
I I e d i z . 194^0, p a g . V I - 2 4 2 . C A S A E D I T R I C E M A 
R I E T T I — V i a L e g n a n o , 23 — T o r i n o ( 1 1 8 ) . 

P e r a i u t a r e i l S e m i n a r i s t a a b e n p r e p a r a r s i 
a l le grazie p r e z i o s e de i Sant i O r d i n i sono state 
composte queste b r e v i r i f l e s s i o n i : esse sono fatte 
s u l l e p a r o l e d e l P o n t i f i c a l e , cioè su l le p a r o l e 
stesse d e l l a C h i e s a , che con c u r a materna h a 
scelto le p i l i e spress ive e c o n v i n c e n t i p e r infon
dere n e l l ' a n i m o d e g l i O r d i n a n d i l ' i m p o r t a n z a 
d e l l e grazie e d e l l e sacre e s u b l i m i dignità, che 
vengono l o r o conferi te c o n l a Santa O r d i n a z i o n e . 

I ! l i b r o n o n è i n d i r i z z a t o soltantoi a co loro che 
n e l r a c c o g l i m e n t o d e g l i E s e r c i z i S p i r i t u a l i si p r e 
p a r a n o a l l e grazie d e l l a p r o s s i m a O r d i n a z i o n e . 
E s s o è r a c c o m a n d a t o a n c h e a c o l o r o che sono 
a n c o r a l o n t a n i d a l l a m e t a ; poiché quanto m e g l i o 
l a c o n o s c e r a n n o , tanto più v i s i p r e p a r e r a n n o , 
e v i t e n d e r a n n o c o n a r d o r e . E d a n c h e i S a c e r d o t i 
l eggeranno s e m p r e c o n grata r i c o n o s c e n z a a l S i 
gnore , e c o n frutto s p i r i t u a l e p e r l o s p i r i t o , que
ste r i f l e s s i o n i su l le p a r o l e , che fecero d iscendere 
i l c ie lo intero n e l l a l o r o a n i m a . 

Regole di lettura, scrittura e pro
nunzia della lingua greca, attualmente 
in uso presso i Greci. 

In appendice : Risposte alla Divina Liturgia. 

Una copia L . 1 . 
Per 1 0 copie " 8 . 
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I MONACI BASILIANI DELLA GALIZIA 
D O P O L ' O C C U P A Z I O N E R U S S A 

Nel pubblicare la seguente le t tera di un monaco de l l ' Ordine Basi l iano di S. Qiosafat , 
r innoviamo ai nostr i cariss imi confrate l l i le p i l i v ive condoglianze, per la grave sventura che 
nuovamente è venuta a co lpire , con la P a t r i a , i l Monachismo di Gal iz ia . 

La Badia , che annovera f r a i suoi membr i u n ' e letta schiera di g iovani U c r a i n i , conosce 
a traverso di essi quale ricchezza di pietà cr i s t iana si conserva n e l l ' o t t imo popolo ucra ino , e, 
mentre con gran dolore segue le a t t u a l i vicende d i esso, supplica 1' Alt iss imo che vogl ia r idonare 
la pace e la libertà a quel popolo. 

Siamo s icur i che i n o s t r i buoni L e t t o r i parteciperanno a questa crociata di preghiere . 

Rev .mo P . Archimandri ta , R e v . d i P a d r i 
e C a r i Fratel l i in Cristo. 

Mi è oltremodo grato rilevare il Vostro 

vivissimo palpito di carità fraterna, — la 

quale il nostro Protopatriarcha Basilio 

ha definito la legge suprema del Suo isti

tuto monastico —, il soffio di tanto amo

re, che rievoca insieme sulle labbra Vo

stre la continua gentile domanda: Che co

sa, è successo negli ultimi giorni dell'an

no scorso, nella vostra religiosa provincia 

ruteno-ucraina, del nostro monachismo?... 

Insomma, niente di nuovo, potrei rispon

der io; se si tiene presente, nelle circo

stanze d'oggi, la predizione di Gesù ai di

scepoli e alla Sua Chiesa delle incessanti 

persecuzioni cui sarebbero andati in

contro; e poi le vicende del monachi

smo orientale durante le secolari battaglie 

dogmatiche dell'arianesimo, monofisiti-

smo, iconoclasmo, la non meno triste sor

te dei Vostri padri durante le vicende 

politiche dell'Italia meridionale del me

dioevo, ovvero la penosissima vita dedl'I-

stituto monastico nella terra d'Ucraina ed 

in tutta la Europa Orientale durante le in

cursioni dei parbari, mongoli, tartari, dal 

X I a tutto il X V I I secolo!... 

Come sapete dalla biografia del Santo 

Padre nostro e Martire Giosafat, compo

st a. dal Vostro famoso Contieri, appena 

ricostituita la piccola famiglia nostra reli

giosa a Wilno in Lituania, primo fiore del

la Unione della Chiesa Rutena ( a . 1 5 9 5 ) , 
non mancò mai ai seguaci del Santo 

Martire del Primato Romano la inces

sante persecuzione da parte dello scisma. 

Nonostante ciò, l'Ordine di S. Giosafat un 

secolo dopo contava già oltre 3 0 0 conven

ti di ambedue i sessi, sparsi dalle vicinan

ze di Riga fin ai dintorni di Kiev - ad 

Est, e da Varsavia ai pie dei Carpazi ad 

Ovest ed inoltre^ influiva potentemente 

sulla riforma religiosa dei monasteri nel

l'Ungheria, Transilvania e Croazia. Ac

cadde, sì, nell'anno 1 7 0 5 , nel nostro con

vento di Polozk ( nella Rutenia Bianca), 

che due padri nostri rimasero uccisi 

dallo stesso Zar russo Pietro I , nel sacro 

recinto della Chiesa; ma la vera persecu

zione e violenta soppressione dell'Ordine 

intero nelle terre d'Ucraina, Biancorute-

nia, Lituania e Polonia avvenne soltanto 
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dopo la spartizione della Polonia, e abo

lizione della S. Unione nel dominio degli 

Zari, nel periodo degli aa . 1775 -1875 . De

gli altri cinquanta conventi della provin

cia nostra di Galizia, occupata nel a. 1775 
dall'Austria, ne furono risparmiati solo 

quindici, ma anche in questi venne colpi

ta la vita religiosa per le riforme del pre

potente giuseppìnìsmo. Infine la riforma 

dell'Ordine, voluta dalla s. m. di Leone 

X I I I nel 1 8 8 1 , e compiuta dal 1 9 2 1 in poi 

nei conventi di Cecoslovacchia, Ungheria 

e Romania, ha ricevuto in questo cinquan-

tinnio in Galizia un duplice battesimo di 

fuoco; durante la guerra mondiale, la 

quale nel nostro paese si è protratta fino 

all'anno 1 9 2 1 , e di nuovo negli ultimi me

si dell'anno scorso. Dieci anni occorreva

no per poter rifare soltanto il rovinato 

ordine dell'educazione e degli studi alla 

monastica gioventù! Ma ahimè quanti 

sforzi, quanti anni saranno ora necessari 

a guarire le ferite già riportate in seguito 

alla distruzione testé compiuta della vita 

religiosa sotto la recente occupazione rus

sa!... 

Allo scoppio delle ostilità nel settem

bre scorso, l'Ordine nostro in Polonia pos

sedeva 19 case con 3 5 0 religiosi fra sacer

doti, studenti, e fratelli coadiutori. Scon

fitta la Polonia e tracciata la nuova fron

tiera fra la Germania e la Russia, rima

sero sotto il dominio tedesco il convento 

di Cristinopol, casa degli studi di filoso

fia ( 3 0 studenti), ma ormai ridotta a som

ma povertà, essendo rimaste la fattoria e 

la ^maggior parte del terreno coltivabile ol

tre il confine, in potere dei bolscevichi, 

e due piccole nuove case, di Peremislia 

tedesca e Varsavia. Quindi quasi tutto il 

nostro patrimonio religioso ha subito la 

più triste sorte. 

Così la casa madre di Krechiv (presso 

Leopoli) coll'impiego della forza è stata 

vuotata dei suoi settanta monaci e occu

pata dalle truppe, dimodoché nel luogo 

santo, in cui si formavano alla vita reli

giosa cinquanta giovani novizi, è rimasto 

un solo padre ed alcuni fratelli, i quali 

vivono in sagrestia, sorvegliando le s. reli

quie del Santo Martire Passivo, regalate 

la Leone X I I I alla nostra monastica mio-

ventù. Ugualmente sono stati tolti ai mo

naci i due grandi centri degli studi clas

sici a Dobropiyl ( 4 0 persone) e teologich 

a Lavriv ( 4 0 persone) nella regione mon

tagnosa dei Carpazi. La stessa sorte toccò 

alla rinomata casa editrice di Zovkva; 

sono ad un tratto sospese tutte le pubbli

cazioni (Analecta Ord. S. Bas. M., Mis-

sionar - Messaggero ed altri); i monaci 

( 40 ) obbligati a lasciar il convento agli 

agenti di pubblica sicurezza ( G P U ) , la 

Tipografia affidata al consorzio degli 

stampatori. Lo stesso successe nella mag

gior parte dsi monasteri nostri galiziani, 

e soltanto a stento qua e là possono an

cora i religiosi, di numero ridottissimo, 

occupare alcune camere delle proprie case 

religiose, avendo accanto ufficiali di trup

pa, ghepisti, ovvero ebrei, fuggiti in mas

sa dalla Polonia tedesca. Di solito i reli

giosi si son dovuti disperdere per il pae

se con loro sommo rammarico, ridotti alla 

massima miseria; i sacerdoti si occupano 

della cura delle anime nelle vicinanze del 

convento; ed i superiori cercano di sta

bilirsi nei pressi del monastero fra i fede

li, che frequentano la monastica Chiesa. 

Tutti i beni, come sapete, rendite, 

provviste, sono confiscati dal governo; il 

bestiame, la raccolta del grano, perfino 

le dispense ed il vestiario dei monaci fu

rono già nei primi giorni dell'invasione 

rossa derubati dalla truppa insaziabile e 

mal vestita di Stalin, ovvero da gente di-
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sonesta; e sovente non è rimasto niente da 

mangiare o vestire nella stagione inver

nale, in questa parte d'Europa orientale 

assai fredda. Inoltre le biblioteche con

ventuali, che conservano rarissimi cimeli 

dell'antichità e tesori d'arte, sono state 

chiuse e confiscate, aspettando la triste 

sorte di taluni fondi religiosi della Rus

sia ed Ucraina, venduti man mano agli 

agenti ebrei all'estero e dispersi in tutti 

gli angoli del mondo. Or sono rimaste le 

sole chiese, dove ancora si ufficia, si pre

dica, si prega e si piange. 

Ma ben poca speranza si nutre che si 

possa conservare questi nostri santuari a 

lungo, perchè le imposte per il locativo 

sono insopportabili (4 -8 rubli per m q . ) , 
{mentre la gente, ridotta dal regime co

munista a somma povertà, non riuscirà ad 

affrontarle. Per ora si vive come si può, 

si soffre assieme ai nostri venerandi Ve

scovi (Mons. Metropolita Andrea Sce-

ptyckyj di Leopoli, Mons. Giosafat Kozy-

lovskyj di Peremislia e Mons. Gregorio 

Chomyscin di Stanislaopoli), i quali non 

hanno lasciato e non permettono ai pro

pri sarcerdoti di lasciare i fedeli. Soltanto 

gli studenti di teologia si sono trasferiti 

ad Olomouc di Moravia, dove il generoso 

paterno cuore dell'Eccellentissimo Arci

vescovo Leopoldo Precian li ha collocati 

nel suo seminario diocesano, onde possano 

firdre i loro così bruscamente turbati stu

di. 

Hanno passato la nuova frontiera, la

sciando il paese, alcuni altri nostri sacer

doti religiosi, che correvano il pericolo 

d'esser imprigionati el tradotti in campi 

di concentramento, per ragioni politiche, 

avendo molto scritto o predicato contro 

il bolscevismo; si sono sparsi dovunque 

c'è qualche gruppo di nostri connaziona

li, costretti a riparare all'estero, per non 

esser fucilati dagli implacabili ghepisti 

(in Russia la vita vale un soldo]). Invece 

l'Ordine è in grado di vantarsi di parec

chi suoi membri, che proprio dopo av

venuta l'occupazione comunista del no

stro paese sono rientrati in Galizia per 

potere, a fianco dell'Ecc.mo Metropolita 

di Leopoli Andrea Sceptyckyj e dell'Ec-

c.mo Vescovo di Peremislia Giosafat Ko-

zylovskyj, due glorie della nostra pro

vìncia monastica galiziana, con l'aiuto del

la grazia divina, seguire le orme del San

to Martire dell'Unione e del Primato Ro

mano e recare il conforto della santa fe

de cattolica a tutti i bisognosi di luce, sol

lievo e pace nel vastissimo regno dell'atei

smo militante. Questa altissima missione 

spirituale è l'unico sostegno di tutti i no

stri padri che sono rimasti sul posto, fra 

tante sofferenze ed incognite, sotto il re

gime di Stalin, dove spessissimo si vede la 

rivoltella dei ghepìsta puntata al petto 

od agli occhi dell'inerme ministro dell'al

tare, e tutti i giorni si corre il rishio di 

esser imprigionato, rilegato, « neutraliz'-

zato ». Perchè non è in nessun modo pos

sibile valutare tutta quanta la strage, che 

si è abbattuta su queste anime suscettibili 

soltanto del buono e su tanti cuori palpi

tanti di amore per il giusto, e il bello... . 

Volendo infine accennare alla tragedia 

senza paragone delle nostre quattrocento 

sorelle nella vita monastica. Monache Ba-

siliane, mi accorgo, che neanche si deb

bono moltiplicare le parole. Esse non po

tranno rispecchiare tutta la amarezza del 

cuore, che rimpiange dolorosamente tutte 

queste immense rovine dell'altissima cul

tura spirituale, ìannientata ad un colpo 

per la soppressione delle loro fiorenti ca

se-madri a Leopoli, Javoriv, Slovita Stani

slaopoli e degli altri più piccoli conventi. 

I l vetustissimo monastero a Javoriv 
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{presso Peremislia) era fra i primi saccheg

giato già all'inizio dell'ottobre scorso; la 

trentina delle monache venne brutalmen

te privata di tutta la possibilità di rifor

nimento, perchè non voleva abbandonare 

la clausura; finalmente cacciate sulla stra

da tutte le religiose, persino vecchiette, 

si sono trovate senza casa, senza pane, sen-

va vestito e molte senza trovare rifugio. 

Lo stesso hanno sofferto le centosettanta 

nostre sorelle degli ambedue rinomati 

centri dell'educazione di gioventù, nostra 

femminile a Leopoli, lo stesso... ma! non 

sono più in grado recitarVi il tristissimo 

listino di tutti questi patiboli, in cui si 

sono conversi i monasteri delle nostre mo

nache, quando erano colFimpiego della 

forza prepotente costrette ad indossare 

il loro vestito religioso ed abbandonare 

il sacro rifugio di clausura... 

Ma nonostante tutto ciò, i monasteri 

nostri vivono e vivranno sempre nei cuori 

dei nostri fratelli e sorelle religiose, mal

trattati, dispersi, offesi per amor di Cristo... 

E proprio per procurare loro la sopran

naturale forza dell'amore divino, raaco-

mando tutti quanti i membri della fami

glia nostra basiliana alle preghiere della 

Veneranda Badia e rimango della V. Pa

ternità Rev.ma, dei Padri e Fratelli in 

Cristo. 

dev.mo 

P . M . M . B a s i l i a n o d i S. G i o s a f a t 

Gesù, Saloatore del mondo, saloate 
la Russia. 

Significativo discorso dei prof. î . Jorga 
suiia Chiesa cattoiica 

I l prof . N i c o l a J o r g a h a tenuto recentemente 
u n a c o n f e r e n z a a B u c a r e s t p e r inv i to d e l l a So
cietà d e l l e D o n n e O r t o d o s s e R o m e n e , a l l a p r e 
senza d e l P a t r i a r c a e d i p a r e c c h i m e m h r i del 
l ' E p i s c o p a t o O r t o d o s s o . 

D a t a l a personalità d e l l ' o r a t o r e , che è da tutti 
r i c o n o s c i u t o c o m e i l più i n s i g n e r a p p r e s e n l a n l e 
d e l l a c u l t u r a r o m e n a , c i s e m b r a u t i l e r i p o r t a r n e 
a l c u n e d i c h i a r a z i o n i . 

L ' o r a t o r e , p a r l a n d o d e l l a C h i e s a U n i t a , h a af
fermato c h e essa c o n s e r v a tutt i i d o g m i d e l l a 
C h i e s a O r t o d o s s a , m e n t r e n o n si oppone affatto 
a l l a legge e a l l a t r a d i z i o n e r e l i g i o s a r o m e n a che 
sono stale custodite , a seconda de l le l o r o o r i 
g i n i , d e l l o r o s v i l u p p o e d e i l o r o r i t i . I n questo 
senso l a C h i e s a U n i t a è n a z i o n a l e . U n i c a dif
f e r e n z a , secondo l ' oratore t r a l a C h i e s a O r t o 
dossa e l a C h i e s a U n i t a è i l l egame co l P a p a , 
che q u e s t ' u l t i m a c o n s e r v a . « M a — h a soggiun
to tes tua lmente i l prof . J o r g a — i l l e g a m e co l 
P a p a è assai u t i l e a l p o p o l o r o m e n o , perchè 
a v e n d o r a p p o r t i c o n u n a grande autorità mon
d i a l e , ad essa p o s s i a m o far r i c o r s o i n certe c i r . 
costanze. . . I l e g a m i c o l P a p a sono molto u t i l i 
e sono più s i m p a t i c i che i l e g a m i c o l P a t r i a r c a 
d i C o s t a n t i n o p o l i , i l q u a l e è u n C a p o N a z i o n a l e ; 
m a l g r a d o tutt i g l i s forz i questo n o n può dis fars i 
d a i l e g a m i c o n l a sua N a z i o n e . 11 P a p a R o n i a n o 
può p r e s c i n d e r e d a l p o p o l o i t a l i a n o ; m a i l P a 
t r i a r c a d i C o s t a n t i n o p o l i n o n può a b b a n d o n a r e 
i s u o i l e g a m i con l a n a z i o n e greca » . 

L ' o r a t o r e h a p o i proseguito af fermando c h e l a 
C h i e s a U n i t a h a reso « e s s e n z i a l i s e r v i g i » a l l ' i d e a 
n a z i o n a l e . « E se l ' or todoss ia n o n r i c o n o s c e que
sta verità essa c o m m e t t e u n g r a v i s s i m o e r r o r e 
e d ostacola i tentat iv i che d o b b i a m o c o m p i e r e 
tutti , p e r p r e s e n t a r c i c o m e u n a sola N a z i o n e » . 

V e r s o l a fine d e l l a c o n f e r e n z a l ' e s i m i o prole? -
sore h a messo i n g u a r d i a i l c l e r o ortodosso da i 
p e r i c o l i d e l l ' i n f l u e n z a protestante ed h a osser
v a l o che i g i o v a n i , i n v i a t i a s tudiare n e l l e U n i 
versità estere protes tant i , v i h a n n o appreso u n o 
s p i r i t o che « n o n è i l nostro » , m e n t r e , a l c o n 
t r a r i o « . . . q u e l l i che sono andat i a R o m a h a n n o 
reso s e r v i g i a l l a N a z i o n e » . 

D a l l ' i n s i e m e d e l l a dotta c o n f e r e n z a s i deduce 
c h e tra i l p o p o l o r o m e n o v a s e m p r e più accen
t u a n d o s i i l sent imento d i s t i m a verso l a C h i e s a 
C a t t o l i c a , l a quale professando l a sua fede n e l 
p r i m a t o d i P i e t r o , V e s c o v o d i R o m a , n o n esc lu 
de affatto, a n z i c o l t i v a , n e i suoi fede l i i l vero 
a m o r e d i p a t r i a ; e c h e u n a v v i c i n a m e n t o de l lo 
s c i s m a a l l a C h i e s a C a t t o l i c a n o n i n c o n t r e r e b b e 
le g r a v i difficoltà d e l passato , data l a s t ima e i l 
pres t ig io che l a m i s s i o n e s p i r i t u a l e d e l l a S a n t a 
Sede r i s c u o t e tra g l i stessi separat i più r a p p r e 
sentat iv i . 

(Dall'Osservatore Romano) 
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I L M O N A C H I S M O I T A L O - G R E C O 

N e l V I P Concilio Ecumenico di Nicea (787), e n e l l ' V I I I d i Costantinopoli 

(869-871), t roviamo t r a i Vescovi presenti m o l t i calabro-siculi, che si sottoscrivono 

i n greco e si dichiarano dipendenti dalla sede patriarcale d i Costantinopoli . Ne] 

V I I " Concilio, t r a g l i a l t r i v ' erano i Vescovi d i Reggio, d i Tropea, d i Crotone e 

di S. Ciriaca. T u t t i , con Teodosio, Vescovo di Catania, e Giovanni , Vescovo d i 

Taormina , si dichiarano suffragane! del Patriarca d i Costantinopoli , Tarasio, al 

quale danno i l t i to lo d i Patriarca Ecumenico. 

U n pò più t a r d i , verso l 'anno 820, i l X'escovo di Taur iana, i n Calabria, dal Pa

tr i z io d i Sicil ia, rappresentante d e l l ' I m p e r a t o r e , è inviato legato a Costantinopoli , 

con un certo numero d i Vescovi Sici l iani . I l Patriarca Tarasio, che è i n buone rela

zioni co! Papa A d r i a n o I , si r ivolge direttamente ai Vescovi d i Sicil ia, che hanno 

la medesima l i turg ia con l u i (sillihtrghì), e l i sprona a fare osservare i decreti del 

I I Concilio d i Nicea, nei sinodi p r o v i n c i a l i , solit i a tenersi da loro. 

I n breve : dal sec. V I I al sec. X , nelle sedi episcopali latine calabro-sicule avvie

ne, con moto progressivo, quel processo d i ellenizzazione, che dal sec. X I i n poi , 

sottentrata alla bizantina la dominazione normanna, si verificherà all ' inverso, col r i 

prist ino del r i t o latino e i l r i t o r n o alla g iur isdiz ione diretta della Sede Romana. 

Con la ellenizzazione delle sedi episcopali si accelera i l r i t m o della t r a s f o r m a 

zione, di guisa che, come nella amministrazione civile e mi l i tare , così pure nell" ec

clesiastica scomparve ogni traccia d i latinità. 

Si deve peraltro i n gran parte a l l ' opera benefica ed indefessa dei monaci greci, 

al loro tenace attaccamento alla sana d o t t r i n a cattolica, se c|ueste popolazioni, sot

toposte al dominio di Bisanzio, non caddero nel l ' eresia inconoclasta p r i m a e poi nel

lo scisma, ma restarono fedeli e unite nella fede di Roma. 

I n f a t t i , i n senso opposto a l l ' azione degli imperator i iconoclasti, agivano i mo

naci i m m i g r a t i , che sostenevano i Vescovi e infervoravano i fedeli al culto delle San

te I m m a g i n i e veneravano nel Papa i l coraggioso campione della vera d o t t r i n a e i l suo 

acerrimo difensore. E ' forse i n vista d i questi vantaggi sp ir i tua l i che i Papi , p u r p r o 

testando più volte contro l ' ingiust iz ia patita, tol lerarono la manomissione della loro g i u 

risdizione diretta sulle diocesi meridional i del loro patriarcato occidentale e non oppo

sero ostacoli alla ellenizzazione del mezzogiorno d ' I t a l i a , come osserva i l L e n o r m a n t , 

nella sua opera « L a Grande Grece ». 

Nelle Calabrie e nelle Puglie specialmente i l monachismo greco aveva raggiunto u n 

grande rigoglio d i v i ta , facendo d i quelle terre ima seconda Tebaide, secondo la 

felice espressione d i M . Gay, non meno gloriosa e fiorente della p r i m a . L o stesso 

afferma con bellissime espressioni anche M o n s i g . Paolo E m i l i o Santoro, nella storia 

del Alonastero d i Carbone: « Sed eam Italiae partem, quam Magnae Greciae vocabu-

lo insignivit antiquitas. Beatissimi Patr is Basi l i i inst i tuta d i u integra, i l l ibataque, ser-
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vata praecipue i l lustravere ; ib i deletiis Pytagorae et veteroruni Philosophorum monu-
mentis, Sanati Basi l i i disciplina e n i t u i t ; ib i tamquam i n altera Aegypto, agmina sancto-
r u m monachorum floruere, late diffusa, et praestanti, imitandaque aemulatione incitata. 
N o n Laurae, non N i t r i a e , non Thebaidos sanctitati cessere, o l im per cunctas gentes \e-

neratione celebratae ; bonus odor, proximas Calabriae regiones suaviter emanans, occu-
p a v i t ; missisque velut Coloniis, paris celebritatis ac sanctimoniae fama inclaruere » . 

Esse divengono « le terre dei monaci » per parecchi secoli ; dal l ' ottavo al decimo 
terzo. Centinaia d i monasteri , d i laure, d i eremitaggi sono sparsi un pò da per tut to , 
nei mont i e nei piani presso le grandi città ed i piccoli castelli, f u o r i e dentro le mura , 
i n luoghi popolosi e deserti, sulle coste ioniche, adriatiche e t irreniche ; ovunque si pre
senti u n luogo propiz io e t ranqui l lo per servire Dio nella pace e libertà di spirito. L ' a 
scési monastica v i fiorisce con una v i ta meravigliosamente esuberante e con un fer\o-
re degno dei p r i m i secoli della libertà della chiesa. 

I monasteri greci della Magna Grecia 

Q u a n t i furono i monasteri nell ' I t a l i a meridionale nel periodo ])iù f l o r ido del 'Mo-

nachismo greco? E ' una questione insoluta ed insolubile, per la semplice ragione che 
molt iss imi d i essi scomparvero sotto i colpi inesorabili degli invasori , delle ingiurie del 
tempo, dei r ivo lg iment i po l i t i c i , e dei cataclismi natura l i , senza pur lasciar traccia di 
sè. 

I l Rodotà, nella sua opera « Del R i t o Greco i n I ta l ia » , l i fa ascendere sino a 
1500! Certo si arriverebbe a tale c i f r a imponente, e forse la si supererebbe, se v i si 
aggiungessero le laure e le celle o grotte degli anacoreti, d i cui abbondavano le m o n 
tagne d i Rossano, i d i n t o r n i d i Reggio Calabria, d i B a r i , d i Lecce, d i B r i n d i s i , di O -
ti-anto e d i Taranto . M o l t e d i esse esistono tut tora , decorate con affreschi e con trac-
cie di iconostasi semplici, disgraziatamente manomesse, per la maggior parte, dagli 
abitanti dei d i n t o r n i , i n cerca d i favolosi tesori, o fatte r icoveri d i bestiami, magaz
zini d i biade, rimesse di tabacchi ! E ' noto come i l Monachismo l i izantino, come da 
per t u t t o , cosi anche i n queste regioni , sia passato per tre stadi successivi, che poi 
i i e i r epoca d i pieno sviluppo sono anche concomitanti , e cioè degli eremitagg-i, delle l au 
re e dei cenobi. I p r i m i monaci furono anacoreti ( r i t i r a t i , sol i tari ) , come S. Paolo eremita 
e S. A n t o n i o , v ivent i i n grotte natural i o in piccole celle, poveramente fabbricate. I n 
seguito più eremit i si r iun i rono sotto u n superiore comune, pur restando ciascuno in 
celle separate, raggruppate intorno ad una umile chiesa, o piccolo oratorio comune, e 
f o r m a n t i come u n vi l lagio (laure) ; solo i n certi tempi determinati t u t t i dovevano radu
narsi insieme, sia per le sacre funz ion i , come per alcune, pratiche della v i ta monasti
ca. Finalmente vennero i monasteri propriamente dett i , i n cui i monaci abitavano 
dentro uno stesso edifìcio, appositamente fabbricato, con d o r m i t o r i , re fettor io , aula 
per adunanze, chiostro, chiesa, e t u t t i quegli accessori, che sono necessari per i l norma
le svolgimento della v i ta comune: questi furono i cenobi (da koinòs-vios — comune 
vita) . Tanto l 'eremo, come le laure ed i cenobi ebbero per patria l ' E g i t t o , donde 
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di poi si sparsero i n Palestina, i n Sir ia , i n t u t t o 1" oriente e nel l ' occidente, prenden
do un prodigioso sviluppo dal secolo I V i n poi . 

I l Rodotà a conferma della asserita molti])licità dei monasteri greci nel sud d ' I t a 
lia scrive : « ogni città, ogni paese e contrada gareggiò in ammettere 1" ist i tuto dei mo 
naci novelli e pregiavasi d i fabbricare nuovi monasteri e versar loro m o l t i beni e va 
ste tenute » . 

T r a i benemeriti benefattori del monachismo ricorda anche i P r i n c i p i N o r m a n n i . 
« N o n potendo i religiosissimi Pr inc ip i vedere senza gemere, abbattuti e d i s t r u t t i (dai 
jMori ) tant i r inomat i monasteri , stati u n tempo seminari d ' ogni virtù e santità, desta
rono nel cuore la pietosa brama d i r i s to rar l i dai sofferti danni . Con grande apparato 
e con magnificenza degna di loro eressero nuovi cenobi neh' una e nel l ' a l t ra Sicilia 
e a l t r i r istabi l irono, restituendoli a l l ' antico splendore. L a loro i^ietà f u ind i ammirata 
ed imitata da a l t r i Pr inc ip i , e da persone d ' i n f e r i o r grado, le quali stanche delle cu
re del mondo, e sazie dei d ivert iment i del secolo, impiegarono le loro facoltà nella f o n 
dazione di qualche monasterio, ])er passarvi in solitudine i l restante dei loro g i o rn i . 
L 'ampl iare l 'ordine monastico era r iputato , sopra m o l t i a l t r i , u n olocausto gratissimo 
a Dio » . 

I l Alarafioti afferma, che « nella breve distanza da Palmi fino a Galatro si conta
vano trentasette cenobi, fecondi d ' i l l u s t r i Greci.. . Appena erasi data l ' u l t i m a mano 
alla fabbrica d ' u n monastero, era necessario a stabilirne a l t r i per soddisfare alla bra 
ma e alla pietà d i coloro, che correvano ad arrolarsi sotto le insegne .del greco mona
cato » . (Maraìioti, Cronache di Calabria). 

Cripte e Laure 

Tornando agli eremitaggi, questi possono r i d u r s i a due categorie : grotte scavate sui 
fianchi di burron i scoscesi, come nelle regioni di Taranto e nei d i n t o r n i d i B r i n d i s i , 
o aperte nel suolo, a guisa di ])ozzi, come frequentemente s ' incontra nella terra di O -
tranto . N e l pr imo caso i monaci si servirono spesso delle grotte natura l i , o d i abi 
tazioni d i t ipo troglodit ico. E ' probabile, dice a questo proposito M . Bertaux , che 
« essi trovarono i burron i della Basilicata e le scogliere della T e r r a di B a r i , c r ive l 
lat i da cellule, come le roccie della Cappadocia » . I monaci a l tro non avrebbero fa t 
to che adattarsi a l l ' uso locale. Queste cripte, dipinte con affreschi, che talvolta sono 
pregevoli , talora u m i l i lavor i d i ar t ig ian i , testimoniano sempre i l forte influsso bizantino e 
ci presentano t i p i var i : dalle p i t ture monocrome, a semplici chiaroscuri d i terra g i a l 
la e terra d ' om])ra, a quelle più numerose a colori v i v i e d i f a t t u r a artistica. Esse 
ci offrono un quadro sintetico dello sviluppo della p i t t u r a italo-bizantina, dal sec. X al 
secolo X V , t ra i Monac i , la quale influirà anche sullo sviluppo della p i t t u r a italiana 
in queste regioni . Giustamente pertanto M . Diehl ha potuto d i r e : «nel l ' I tal ia M e r i 
dionale, meglio che i n Oriente, si può studiare la storia della p i t t u r a bizantina, dal sec. 
X al sec. X I V , poiché i n I ta l ia le p i t ture non hanno subito restauri , portano talora 
de! dati esatti, e sono spesso ispirate dalle minuziose prescrizioni del « Manuale » del 
la p i t tura bizantina » , 
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N e l rapporto letto dalla signorina A l l j a Medea al I I I Congresso d i Studi B i 
zantini a Sofia, nel 1934, ella aff.enna « che ha potuto raccogliere indicazioni su 17 

cripte i n provincia d i B a r i , su 18 i n quella di B r i n d i s i e sopra 61 i n quella di Taranto , 
le più ricche d i tutte » . Aggiunge che, t r a tutte quelle visitate, u n sol gruppo di c r i 
pte presenta u n ciclo d i affreschi, o per lo meno di decorazione completa della c r i 
pta, abbastanza conservata: t r a queste enumera quella di S. Croce ad A n d r i a ; d i S. 
V i t o Vecchio, o del Redentore, a G r a v i n a : d i S. Lorenzo a Fasano; d i S. Biagio a 
S. V i t o dei N o r m a n n i , presso B r i n d i s i ; di S. M a r i n a e S. Crist ina a Carpignano ; eh 
Pogg iardo ; della Verg ine Cir imanna o Celimanna, a Supersano ; d i S. Stefano a V'a-
s to ; della Pavana a V e g l i e ; e infine d i S. Nicola a Faggiano e di qualche altra a ÌMòt-
tola. 

Invece, d i tutte la altre cripte, dice che si t r a t t a d i una sola p i t tura , ancora v i s i 
bile a l l ' angolo d i una parete r i curva , o di m o t i v i iconografici , come la Vergine col 
D i v i n o Infante , 1' Orante , l ' A r c a n g e l o S. Michele, od a l t r i Santi , disposti senza a l 
cun ordine e quasi a caso. Circostanze particolarmente fortunate, condizioni eccezio
nal i hanno permesso talora una conservazione perfetta degli affreschi, come a F a g 
giano, Mòttola, A n d r i a e Poggiardo. « F u o r i d i queste poche cripte a l tro non resta 
che fare dei cataloghi d i rovine » . 

Si distinguono le cappelle d i eremit i isolati da quelle che formano i l centro di 
u n gruppo d i grotte na tura l i , adattate ad abitazione, o per uso magazzini, f o rmant i 
una laura. I n genere però la disposizione architettonica interna, salvo i l caso di r i 
fac imenti posterior i , è la medesima da per t u t t o , fatta eccezione di cjualche variante 
nei dettagli . 

U n o dei t i p i è la cappella quasi rettangolare, a una sola nicchia, con pareti co
perte d i affreschi ; u n a l t ro t ipo più complesso è la cappella a tre nicchie, rappresen
tant i le t r e absidi , divise dà p i las tr i . Nel la parete del l ' iconostasi le tre aperture t r a 
dizionali sono più o meno regolarmente tagliate, come si può costatare dalle trac-
cie rimaste a Poggiardo. 

Crediamo sufficiente questo breve cenno sulle cripte degli eremitaggi ; chi avesse 
desiderio d i averne una più accurata e dettagliata cognizione, può consultare 1' opera 
della A l b a Medea « Gli Affreschi delle Cripte eremitiche pugliesi y). 

Relazioni con l'Oriente. 

L a fama delle gesta e delle virtù di ciuesti asceti varcava i confini d ' I ta l ia p ro 
pagandosi, attraverso i l mondo bizantino, a Costantinopoli , a Gerusalemme e a tut to 
r Oriente cristiano. N o i vediamo spesso del resto questi monaci compiere peregrina
z ioni , per ragioni d i studio, o per is fuggire le persecuzioni dei nemici della fede, 
portandosi nelle regioni or iental i , ove per la santità della v i ta e per la loro dot tr ina 
erano tenut i i n prestigio presso i grandi e presso g l i u m i l i . N o n è raro i l caso i n cui 
essi venivano elevati ai più a l t i grad i della gerarchia ecclesiastica nelle sedi patriarca
l i d i Oriente , come S. Teofane d i Siracusa, che venne creato patriarca d i Ant iochia , e S, 
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Metodio pure d i Siracusa, l ' a c e r r i m o difensore delle SS. I m m a g i n i , eletto patriarca 
di Costantinopoli . S. Giuseppe, anch' esso della città d i Siracusa, detto l ' I n n o g r a f o 
per la sua grande produzione poetica d ' i n n i sacri bell issimi, si reca i n Oriente al t em
po della persecuzione iconoclastica e v i diviene strenuo assertore della dot t r ina cat
tolica del culto delle I m m a g i n i , sof frendo persecuzioni, carceri e to rment i con animo 
inv i t to , mentre non cessa d i difendere la verità con i suoi scr i t t i poetici e col suo 
eroicq^esempio. Neir84i da S. Gregorio Decapolita e dai suoi amici iconofìli viene i n 
caricato d i andare a Roma per sollecitare 1' aiuto del Papa Gregorio I V contro l ' em
pia eresia. 

S. E l i a d i Enna (Sicil ia) diviene famoso nella corte d i Leone i l Saggio, i l quale, 
desiderando conoscerlo, g l i manda una lettera personale, invitandolo a venire da l u i . 
E quando i l Santo, accolto l ' i n v i t o , durante i l viaggio, viene a morte , l ' I m p e r a t o r e 
ne chiede le spoglie m o r t a l i e solo v i r inuncia quando viene a sapere che i l Santo ave
va disposto che i l suo corpo fosse seppellito nel suo monastero d i Aul inas i n Cala
bria. E d è u n ricco calabrese residente a Costantinopoli che s ' incarica d i eseguire 
le ult ime volontà del santo Eremita . L a sua tomba diviene meta d i pio pellegrinag
gio e centro d i culto, mentre i l suo monastero viene arricchito dalla munificienza d i 
Leone V I , che g l i fa donazione d i molte terre del fìsco e lo pone sotto l ' immediata 
protezione del potere imperiale. 

S. Fant ino Abate, Calabro, si r i t i r a nel Peloponneso, dove, venuto a morte , i l 
suo sepolcro resta glorioso e venerato da quelle popolazioni. S. Atanasio d i Cata
nia si r i f u g i a a Patrasso, ed è fat to vescovo di Methone. S. E l i a d i Reggio, detto lo 
Spileota, contemporaneo d i S. E l i a , i l Siculo, si reca anch' egli a Patrasso, e per u n 
anno intero abita una grotta presso quella città, fa t to segno alla piìi profonda vene
razione degli abitant i , e, quando vuole r i p a r t i r e , questi col Vescovo lo vogliono r i t e 
nere a forza. 

D i S. N i l o , Juniore , narra i l suo biografo i n piìi luoghi della sua v i ta , l ' i n f l u s 
so che egli esercitava sui più a l t i funzionar i d i Bisanzio e fin sugli stessi imperator i . 
I l Giudice imperiale Eufras io , Capo del Tl iema d i Calabria, sollecita i l favore d i 
una sua visita ; Polieuto, comandante degli eserciti imper ia l i g l i conduce i l figlio e-
nergumeno, perchè lo guarisca; Nice foro , Maestro nella Corte degli imperator i B a 
silio I I e Costantino I X , perdona ai Rossanesi ed a Gregorio Malena Esattore la 
loro ribellione per amore del Santo. Ci narra pure che « i l Santo non volle passa
re i n Oriente (quando fuggiva per l ' invas ione saracena) temendo della stima, che 
godeva presso g l i Or ienta l i , giacché la fama delle sue virtù era g iunta sino agH stes
si nostr i p i i imperator i : fuggendo l ' onore , che presso quell i godeva, volle piuttosto 
recarsi presso i L a t i n i » . 

S. Bartolomeo d i Semeri (Calabria) si reca a Costantinopoli e v i viene ricevuto 
con onore dafl ' imperatore Alessio Comneno e da l l ' imperatr i ce Irene (1081-1118), e da 
essi é r icolmato d i doni , consistenti i n iconi , l i b r i l i t u r g i c i , vasi sacri, ecc. D a uno 
dei grandi d i Bizanzio, Basil io Calimeris, viene pregato d i andare a r i f o r m a r e u n 
suo monastero al Monte Athos e Bartolomeo adempie con successo la sua missione, 
tanto che quel monastero ha portato sin quasi ai nostr i g i o rn i i l t i t o l o del « Cala-
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l>rese » (Kalavrìtu). Con lo stesso appellativo d i Calavrìtu, viene pure chiamato m i 
intero vi l laggio nella Morea , non lung i dal celebre monastero Megaspileon. E t ra le 
meteore (cioè Monaster i su picchi elevati ed inacessibili) d i Tessaglia, una reca an
cora i l nome di Rossano, fondata dai monaci i ta l i o t i Nicodemo e Benedetto. I n a l 
cuni manoscritt i del l ' isola d i Patmos si conservano nomi d i italo-greci . 

Nicola , decimo degli Egumeni d i Grot ta ferrata , tenuto in grande riputazione da! 
Pai^a Urbano I I , è inviato da Questi nel 1088 a Costantinopoli per dir imere c o l i 
la controversia sorta intorno a l l ' uso degli azzimi, che tanto eccitava g l i animi dei 
greci e dei l a t i n i . I l santo monaco viene ricevuto con ogni onore dal l ' Imperatore 
Alessio Comneno, conducendo a buon t e r m i le la sua delicata missione. 

{Contìiìua) 

I QUESITI DEI NOSTRI LETTORI 

Adersndo alle richieste di alcuni assi
dui abbonati, riprendiamo questa rubrica, 
dove cercheremo di soddisfare i legittimi 
desideri dei nostri lettori di conoscere più 
e meglio tutto ciò che riflette riti, disci
plina e storia orientali. 

Nessuna pretesa nelle nostre risposte, 
nè i lettori dovranno vedervi o preten
dervi più di quello che ci siamo proposti 
e che corrisponde all'indole divulgativa di 
questo Bollettino. 

Che cosa sono i Còlivi ? 

I I nome d i còlivi ( xóÀ'jjSa ) viene dato 
presentemente a l grano b o l l i t o e i n v a r i u 
modo preparato , con f a r i n a abbrus to l i ta , 
zucchero, c o n f e t t i ed erbe odor i fere , ad 
uso esclusivamente l i t u r g i c o . 

I c o l i v i vengono o f f e r t i d a i f e d e l i e be
nede t t i d a l sacerdote, sia i n onore d i un 
Santo par t i c o la re , sia per commemorare 
qualche de funto . L'uso funebre dei co l i v i 

è anzi comunissimo e fedelmente prat icato 
n e l terzo, nono e quiarantesimo g iorno do
po l a m o r t e d i qualche persona cara, n o n 
ché n e i g i o r n i anniversar i . Per t u t t i i de
f u n t i si benedicono nel le due commemora
z i o n i a n n u a l i : i l sabato precedente la do
menica d i carnevale e i l sabato d i Pen
tecoste. 

I l i t u r g i s t i b i z a n t i n i , i sp i randos i a quel 
testo evangel ico : Se il chicco di grano ca
duto in terra non muore, non potrà pro
durre verun frutto (Jo, X I I , 24), a t t r i b u i 
scono a l f r u m e n t o i l s imbolo del corpo 
umano , che, dopo la corruz ione de l se
po lcro , dovrà risorgere a nuova v i t a . I 
con fe t t i e le erbe odor i fere , secondo g l i 
stessi a u t o r i , significano le az ioni buone 
dei de funto d i c u i si fa m e m o r i a , o le v i r -
tìi de l Santo i n onore de l quale si of frono 
e benedicono i c o l i v i . 

L 'uso d i benedire i l grano b o l l i t o è 
certamente antichissimo e si r ia l lacc ia ne l 
l a sua or ig ine a i past i f u n e b r i e alle agapi 
dei c r i s t i a n i de i p r i m i secoli, i q u a l i , no
b i l i t a n d o a n t e r i o r i constumanze pagane, 
solevano por tare sulle t ombe dei l o ro c a r i 
a'Ilcune vivar^de, che p o i generosamente 
d i s t r i b u i v a n o ag l i i n d i g e n t i i n elemosina. 
Questi past i prendevano u n carattere fe-
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stivo, se i l de funto era u n m a r t i r e o a l t ro 
personaggio venerando ; v i si a t t r i b u i v a 
invece una certa nota d i l u t t o , se erano 
d i r e t t i a suffragare i l de funto col m e r i t o 
del l 'e lemosina. 

A n c o r oggi — e n o i ne f u m m o test i 
m o n i i n a l cun i paesi albanesi del la Cala
b r i a — presso mo l t e f a m i g l i e si costuma 
fare larga d i s t r ibuz ione d i pane a i p o v e r i , 
per suffragare le anime de i trapassati . U -
so lodevole da inculcare a q u a n t i sono i n 
grado d i fare s i m i l i elemosine. T u t t i p o i 
possono o f f r i r e e f a r benedire a l c u n i p u 
g n i d i grano b o l l i t o e conservare così una 
t rad iz ione tanto be l la per i l suo significa
to e per i l r i c h i a m o al la p ra t i ca dell 'e le
mosina. 

C i piace i n o l t r e r i f e r i r e la p i a t r a d i 
zione, consacrata anche da l la Chiesa ne l 
l ' u f f i c i a t u r a del p r i m o sabato d i quaresi 
ma, che unisce l ' o r i g i n e de l grano b o l l i l o 
con l a m e m o r i a d e l m a r t i r e S. Teodoro 
T i r o ne (soldato), a m o t i v o d i una visione 
misteriosa, ne l la quale i l Santo si fece ve
dere ad Eudossio vescovo d i E u c h a i t e , du ' 
r a n t e i l per iodo quadragesimale. 

E ' noto con quanto r igore veniva , n e i 
p r i m i secoli del la Chiesa, prat i ca to i l d i 
g i u n o : p r o i b i t o l 'uso del le c a r n i e dei la t 
t i c i n i , r imaneva ben poco da scegliere nel 
mercato per i l gramo desinare ; m a anche 
que l poco, con o rd ine t i r a n n i c o . G i u l i a n o 
l 'Apostata vo l l e che, p r i m a d i essere mes
so i n vend i ta , fosse consacrato ag l i i d o l i 
e asperso con i l sangue delle v i t t i m e i m 
molate ai l o r o a l t a r i . E r a u n a maniera 
per f ida d i i n d u r r e i c r i s t i a n i a l l ' i d o l a t r i a , 
se n o n volevano p e r i r d i fame. 

M a D i o in tervenne i n l o ro a iuto . M e n 
tre i l Vescovo Eudossio d o r m i v a , i l M a r 

t i r e S. Teodoro n e l sogno lo sollecitò a 
suggerire a l popo lo a f f l i t t o d i apprestarsi 
i l n u t r i m e n t o necessario d i re t tamente d a l 
grano, ponendo lo a b o l l i r e fino a r i d u r l o 
atto ad essere mangiato . I l consiglio f u 
subito accettato e propagato daper tu t t o : 
i c r i s t i a n i poterono così sfuggire a l p e r i 
colo d e l l ' i d o l a t r i a e del la fame. 

MONASTERO BASILIANO 
DI MEZZOlUSO ^ 

(Co7itinuaz. cfr. num. prec.) 

I l Memoriale che « 1" Università della 
T e r r a della Chiana Albanese d i Sicilia » 
nel 1703 indir izzava al Papa Clemente X f , 
i n favore del Monastero di Mezzoiuso, e 
da noi pubblicato nel numero precedente, 
merita per la sua importanza che noi ne 
mettiamo i n vista i p u n t i più salienti. 

Per accattivarsi a Ijella p r i m a l'anin-.o 
del Pontefice, g l i esponenti G l i ricordano la 
sua discendenza dalla nobile famigl ia A l b a 
n i , or iunda da l l ' A lbania , che diede alla 
Chiesa, col Pontefice Clemente X I , var i Car
dinal i . Graziosamente scherzando sul cogno
me, lo appellano «Sole luminosissimo d i t u t 
to l 'orbe cattolico nato dall 'alba aurora dei 
suoi antenati. Ben sortisti i l nome di Albano, 
perchè candido di costumi, e perchè maggio
re t i rese t r a i candidati letterati Pallade e 
Massino t ra i Pontefici la Chiesa Cattolica». 

E per fare maggiormente presa sull'a
n imo del Papa, essi si dichiarano giusta
mente « superstit i propagini della Nazione 
Albanese » , cui apparteneva anche i l P o n 
tefice stesso, discendendo, come essi a f t e r -
mano, dalla regale stirpe d i Scanderhcgh. 

Dopo questo preambolo immediatamen-
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te passano ad espoiTe 1' oggetto della loro 
supiilica, quello cioè d i conservare la purez
za del loro r i t o . A tale uopo supplicano i l 
Papa che non permetta mai che manchino 
loro « U o m i n i probi ed A l u n n i brav i , esper
t i nelle lettere greche e latine » . M a i n S i 
cil ia, essi dicono, dove meglio possono pre
pararsi e f o rmars i cotali soggetti, che nel-
r insigne ^lonastero d i S. Basilio d i Mez 
zoiuso, che porta i l t i to lo d i S. M a r i a delle 
Grazie, dove lo zelo del l ' Abbate Generale 
dell ' Ord ine D . Pietro M e n n i t i non cessa 
d i radunare ognora uomin i dot t i nelle let
tere greche e latine, affinchè d i là, come 
da u n semenzaio, la S. Congregazione di 
Propaganda Fide attinga i suoi Miss ionari 
per le abbondanti messi da raccogliersi t ra 
i separati nelle terre di missione? » . 

T r a i più insigni missionari d i quella 
Missione, r icordano i l testé defunto Mons . 
N i l o Catalano, ed i l suo \' icario e poi suc
cessore ]Mons. Filoteo Zassi, che allora col 
t i to lo d i Arcivescovo di Durazzo governa
va la Missione della Chimarra . 

Dolorosamente però, sotratt i dal mona
stero i m i g l i o r i soggetti per essere inv iat i 
dalla S. Congregazione nella Missione del
la Chimarra , e non essendosi provveduto a 
rimpiazzare i vuot i con nuove reclute, i l mo
nastero andava estinguendosi con grave ed 
irreparali i le iat tura della ^fissione stessa, 
l ' e r i l che g l i esponenti supplicano istan
temente i l S. Padre, acciò voglia l ienignar-
si dar licenza che nel detto monastero « pos
sano riceversi noviz i e professarsi i l r i to 
greco i n tu t ta la sua purezza, onde non 
manchino bravi soggetti che lavorino come 
tuoi cooperatori nella V i g n a del Signore ; 
dove istruendo la gioventù e dove r iducen
do i separati alla cattolica unità, con nostra 
somma gioia » . 

Chiudono l ' i s tanza con una commoven
te invocazione : « S i i propizio ai nostr i vo

t i : T u che sei i l decoro della nostra N a 
zione, accresci i l nostro decoro ! Faccia Dio 
che i nostri vot i e le nostre suppliche ab
biano u n felice esito » . 

I l lettore avrà già notato, i n calce alle fir
me del Memoriale , quella del Servo di Dio 
P. GiorgTo Guzzetta, de l l 'Orator io cH Piana 
dei Greci, i l C|uale più tard i sarà lustro e 
decoro d i c|uella colonia e di t u t t i g l i I ta lo -
Albanesi per la sua santità e dottr ina. Eg l i 
già fin da quando era chierico, spinto dal suo 
zelo per la purezza ed integrità del r i to gre
co, si adoperava a che esso venisse inte-
graln^^iute osservato i n c iudi ' insigne mo 
nastero, ove i n appresso manderà anche i 
mig l i o r i dei suoi discepoli a vest irvi 1' abi
to monastico, t ra i quali Mons. Giuseppe 
Schirò. 

E ' rimarclievole la bella ed imponente 
schiera d i Clero, che agli in iz i del sec. X V T I I 
era decoro e vanto di quella città. Sono 
ben quindic i Sacerdoti, dei quali sette par
roci , oltre a l l ' Arc iprete ! T r e sono ins i 
gn i t i del dottorato in S. Teologia, cui van
no aggiunti i due chierici Guzzetta e 
Brancato, anche' essi ins ignit i dello stesso 
grado onorifico. 

T r a di loro non figura alcun sacerdo
te di r i t o latino ; i l che, a nostro avviso, 
mentre dimostra 1" unità spirituale della 
colonia, ancora non turbata da inf i l traz io 
n i latine, ne spiega pure molto bene i l r igo 
glioso fiorire. 

I n f a t t i le lotte d i r i t o , che tanto danno 
recarono al nostro monastero ed alle colonie 
albanesi d ' I t a l i a , turbandone la pacifica v i 
ta, oltreché sono state causa di discordia 
i n ogni tempo, arrecarono u n grave pre
giudizio alla fede d i quelle popolazioni. 
Quanto sarebbe uti le che i n esse tornasse 
a regnare questa, come nei p r i m i tempi del
la loro fondazione! 
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* * * 
Diamo ora qui appresso l 'a l tro M e m o 

riale, a cui accennammo più sopra, cioè quel
lo della « Università della T e r r a d i Alezzo-
iuso » , non meno importante d i quello che 
testé abbiamo pubblicato. 

M E M O R I A L E A S U A S A N T I T À D E L L I P O P O L I 

A L B A N E S I E C C L E S I A S T I C I E S E C O L A R I D I B I T O 

G R E C O D I M E Z Z O I U S O . 

S S . m o P a d r e . 
N o i i n f r a s c r i t t i P o p o l i A l b a n e s i Ecc les ias t i c i 

e Seco lar i d i R i t o Greco de l la T e r r a d i M e z 
zoiuso, D i o c e s i d i P a l e r m o , ne l R t g n o d i S i c i 
l i a , v e n u t i i n queste p a r t i d a l l ' A l b a n i a da t r e 
secol i i n c i r ca per i s fuggire la t i r a n n i d e d e l l ' i -
n i m i c i de l l a S. Fede C a t t o l i c a , r i v e r e n t e m e n t e 
e s p o n i a m o al la Santità V o s t r a , che per c o l t u r a 
de i n o s t r i R i t i G r e c i u n d i s cendente de i n o s t r i 
A n t e n a t i d i nome A n d r e a Reres lasciò i l legato 
d i f ondars i u n monas te ro i n questa suddet ta T e r 
r a , de l l - O r d i n e d i S. Bas i l i o M a g n o , i l quale è 
s tato po i eret to con la B o l l a d i Papa Pao lo V P r e 
decessore de l la Santità V o s t r a , sotto i l dì 28 M a r 
zo 1617, e po i a n i m a t o da R e l i g i o s i de l suddet to 
O r d i n e , che sempre e sino a l presente h a n n o 
v issuto con m o l t a esemplarità d i v i t a , che s i r e n 
dono sp lendore d e l l ' o s s e r v a n z a monas t i ca , con 
edi f icazione n o n solo d i t u t t i n o i , ma d i t u t t e 
le Città e T e r r e v i c i n e , e spec ia lmente d i som
m o p r o f i t t o n e l l ' i s t r u z i o n e del le L e t t e r e e R i t i 
G r e c i a l l i C h i e r i c i de l le q u a t t r o T e r r e A l b a n e s i , 
Mezzoiuso . Palazzo A d r i a n o , P iana e Contessa. 
E perchè de t t o M o n a s t e r o al presente si t r o v a 
con poco n u m e r o d i R e l i g i o s i , per causa d i es
sere s ta t i p a r t e d i quest i d e s t i n a t i da l la S. C o n 
gregazione d i Propaganda al le M i s s i o n i con l e 
car i che d i V e s c o v i , e V i c a r i A p o s t o l i c i i n C i -
m a r r a n e l l ' E p i r o , e par te sono passati a m i g l i o r 
v i t a , d e t t o Monastero si t r o v a con p o c h i s s i m i 
R e l i g i o s i col per i co l o d i restar es t in to con s o m 
m a nostra aff l izione e confusione per l a p e r d i t a 
d i u n t a n t o s ingo iar benef ic io a l la det ta n o s t r a 
Naz ione ne l la C u l t u r a Ecc les iast ica ; ed havendo 
c o n nostre r e i t e ra te supp l i ca to i l P. M o P i e t r o 
M e n n i t i A b b a t e Generale de l s u d d e t t o O r d i n e , 
acc iò provvedesse con le l i cenze , come per i l 
passato s' ha fa t to vest i r N o v i z i e r i e m p i r e i l 
n u m e r o vacante de l sud.to M o n a s t e r o , questo c i 

hà fa t to conoscere che la S. C o n g r e g . sopra 1B 
D i s c i p l i n a R e g o l a r e n o n g l i hà dato t a l facoltài 
v o l e n d o che g l i constasse l a v i t a comune d i 
ques t i R e l i g i o s i . P e r t a n t o , Beat iss imo Padre , r i 
c o r r i a m o ai p i e d i de l la Santità V o s t r a , s u p p l i 
cando la a n o n p e r m e t t e r e che si d ismettesse i l 
benef ic io , che sempre s' ha par te c ipa to da que
sto M o n a s t e r o , per la mancanza de i M o n a c i G r e 
c i ; m a si compiacc ia con la sua benignità con 
cedere le l i cenze per v e s t i r s i l i N o v i z i . M e n t r e 
n o i t u t t i i n f r a s c r i t t i f a c c iamo Fede con la p r e 
sente , a t tes tando 1' osservanza de i m e d e s i m i Re 
l i g i o s i i n questo Monastero , esatta ne l la V i t a 
C o m u n e , austerità d i pen i tenze , c on l i m o l t i d i 
g i u n i , c o n t i n u a assistenza n e l l ' o f f i c i a t u r a eccle
s iast ica , n o n m a n g i a n d o m a i carne , secondo i l 
n o s t r o R i t o O r i e n t a l e , che s e m b r a n o t a n t i ere
m i t i de l la T e b a i d e , con t a n t a nostra ed i f i caz ione . 
P a r i m e n t e p r e g h i a m o V o s t r a Santità la graz ia 
d i concedere due l u o g h i nel Co l l eg io Greco d i 
codesta Città per ven i re a l l i s t u d i due n o s t r i 
G i o v a n i A l b a n e s i , o dei R e l i g i o s i s u d e t t i , o de i 
n o s t r i secolari per serv iz io del l " A n i m e d i questa 
nostra Università, che i l t u t t o ecc. 

D r . D . A r s e n i o Schirò A r c i p r e t e de l R i t o G r e 
co, e C o m m i s s a r i o de l l a SS. I n q u i s i z i o n e , e 
G o v e r n a t o r e i n ques ta T e r r a d i Mezzoiuso 
c o n f e r m o come sopra . 

D , F r a n c o Cuccia Cappe l lano Sacramentale de l 
R i t o Greco c o n f e r m o come sopra. 

D , G iuseppe Calagna C a p p e l l a n o Sacramentale 
d i R i t o Greco conf. come sopra. 

D . V i n c e n z o Schirò C a p p p e l l a n o Sacramenta le 
d i R i t o G r e c o conf . come sopra. 

D . Gaspare Cuccia Cappe l lano Sacramentale d i 
R i t o Greco c o n f come sopra . 

D . M e l c h i o r e P i n n o l a Sacerd . d i R i t o Greco 
e F i d e C o m m i s s a r i o de l q u o n d a m A n d r e a Re 
res F o n d a t o r e , c on fe rmo come sopra . 

D . F i l i p p o Zassi Sacerd. d i R i t o Greco con fermo 
come sopra . 

D . G iuseppe E l e t t i Sacerd. d i Mezzoiuso conf, 
come sopra, 

D , G i o r g i o Chisesi Sacerd . d i R i t o Greco conf. 
c ome sopra . 

D . T o m m a s o Zassi Benefic iale Sacerd . d i R i t o 
Greco conf . come sopra , 

D . Lorenzo Cavad i Sacerd . Greco confermo co
m e sopra. D r . i n T e o l o g i a 

D . Ca logero Schirò Cher i co d i R i t o Greco conf . 
come sopra. 
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D . F i l i p p o d i Franco Cherico d i R i t o Greco conf. 
come sopra . 

D . N ico lò M a s i Cher i co d i R i t o Greco conf . 
come sopra. 

D . G a e t a n o Buccula P a r o c h o e Benef ic iale de l la 
Paroch ia le Chiesa d i S. N i c o l ò , e S. Sofìa l i 
G r e c i de l la Città d i P a l e r m o F i d o C o m m i s 
sar io de l q u o n d a m A n d r e a Reres F o n d a t o r e 
c o n f e r m o come sopra . 

N o s t u r a t i h u i u s T e r r a e Status et P r i n c i p a -
tus D i m i d i i Jussi N a t i o n i s G r a e c o r u m A l b a n e n -
s i u m n o n s o l u m F i d e m f a c i m u s , et t e s tamur 
o m n i b u s et s i n g u l i s Ofifìcialibus, M a i o r i b u s et 
M i n o r i b u s t u m hu ius S i c i l i ae R e g n i , q u a m e x t r a 
et p r a e s e r t i m i n A l m a U r b e R o m a , et u b i hoc 
f i e r i c o n t i g e r i t , q u a l i t e r supradic tae subscr i t iones 
m o d o successivo factae per supradictos Sacer-
dotes Graecos et Clericos s u p r a firmatos et no-
m i n a t o s f u e r u n t , et sunt m a n i b u s p r o p r i i s su-
p r a d i c t o r u m R e v . S a c e r d o t u m et C l e r i c o r u m e-
x a r a t a e , q u i b u s m a n i b u s , et s u b s c r i t i o n i b u s est 
adh ibenda F i d e s , p r o u t N o s a d h i b e m u s ; ac e-
t i a m l a u d a n d o et a p p r o b a n d o suprad i c tae sup-
p l i c a t i o n i s t e n o r e m n o m i n e t o t i u s U n i v e r s i t a t i s 
s u p p l i c a m u s prò g r a t i a u t supra o b t i n e n d a a 
SS. D o m i n o N o s t r o C l e m e n t e Papa X I ; i n q u o 
r u m t e s t i m o n i u m has praesentes f i e r i iuss imus 
nos t r i sque p r o p r i i s m a n i b u s subscr ips imus , et 
s i g i l l o , q u o i n s i m i l i b u s u t i m u r . D a t u m D i m i d i i 
Jussi d i e 23 O c t o b r i s , 12 I n d . 1703. 

A m b r o s i u s Cuccia C a p ' et l u s d : - M i c h a e l 
B a d a m i l u r . - D . Ioannes Bat tag l ia Tur. tus -
H o n o f r i u s Buccu la l u r . tus 

L o c o >5< S i g i l l i 
F A R N . C U S D E L L ' A V E M a g . N o t a r . 

L'Alsbate Scliirò, dopo aver governa
to saggiamente e con zelo i l suo Monaste
ro per più di tre anni , dal morbo inesora
bile, da cui era stato colpito i n Roma, f u 
trascinato alla tomba. 

« . . .A l la fine s'ammalò gravemente, e 
ben disposto da vero cristiano, e perfetto 
religioso, abbracciò la croce, e r icevut i i 
confort i d i u n buon cristiano a 16 ottobre 
g iorno d i sabato ad ore 18 e mezza del 

1706 lasciò la carriera d i sua vita per an
darsene a godere la celeste patria : dell ' e-
tà sua di 39 anni , 7 mesi e 10 g i o rn i , die
t r o aver passati nella Religione 22 anni , 
6 mesi e 21 g i o r n i , incluso 1' anno del no
viziato, che fece i n questo monastero sito 
nella sua patria . Governò dunque i l mo 
nastero della sua patria anni 3 mesi 4 e 
g i o rn i J 2 ; e f u i l p r imo Abbate paesano 
nel monistero d i S. M a r i a delle Grazie. L a 
sua morte f u compianta da tut to i l popolo 
di Mezzoiuso e delle circonvicine terre, e 
ciò per essere stato u n uomo di rare qual i 
tà, buono, prudente, benefattore, zelantis
simo del r i t o greco e del l ' osservanza mo
nastica. Vo l le pr ia d i morire stabilire l ' o 
rator io , i l coro, come oggi g iorno si veg
gono, ed i l suo cadavere sta sepolto nel 
V i m a ossia Sancta Sanctorum d i detta 
chiesa di S. M a r i a delle Grazie d i !Mez-
zoiuso, al corno sinistro del l ' altare mag
giore i imanzi la protasi » . 

Cosi i l nostro cronista, P. Grana, che lo 
aveva avuto suo discepolo nel noviziato e 
che quindi lo conosceva ab int imo e poteva 
renderne questa bella testimonianza. 

Anche la Vacchetta la conferma m i r a 
bilmente nella sua eloquente concisione. 
Cosi in fat t i t roviamo scritto a pagina 103: 

(( Moggi 16 ottobre giorno di sabato, ad 

ììore 18 e messo è passato da questa a' mi

glior vita il Rev.ìlio P. D. Nunsio Schirò, 

di questa terra di Mezzoiuso, il quale fu 

Segretario Generale anni 4, governando in 

Genie il Rev.ino P. Maestro D. Pietro 

Menniti, quale ufficio di segretario ex pie

tà lodevolmente, fu eletto Abbate di questo 

Monastero, e'fu il primo Abbate di questa 

terra della Natione Albanese, e nel primo 

Capitolo Provinciale fu eletto primo 

Definitore Gen.le, e Provinciale il P. Mae

stro D. Apollinare Malsi, con cui fece fri-
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ina che morisse una sola Visita per tutta 
Io Provincia, ed un'altra volta visitò il Mo
nastero di Palermo come Visitatore Gene
rale eletto dal suddetto P. Rev.ino Generale. 
Beneficò assai questo Monastero in anni 
3 e mesi 6 di suo governo (veramente 
la cronaca dice mesi 4), havendo jaito 

specialmente la Cappella, ed Oratorio as
sai bello, come sta alla giornata, il com-
pleniento del corredare, il Campanile, 0-
rologio e molte altre minuzie; di ida e-
semplare e Religiosa, di età sua 39 e me
si sette; di professione 21, mesi 6 e giorni 
21, ( i l disaccordo con la cronaca dipende 
che questa v i include anche l 'anno di no
viziato) , e fu sepolto dentro il Vima nel
la parte sinistra dove si fa la Protesi ». 

Queste ult ime parole da «il Vinm ecc.. 
sono cancellate, mentre v i è aggiunto più 
sotto « la sepoltura in cassettina verde di jj 

y legno ». 
(Continua) 

N O T I Z I A R I O 
B-l?,TTrTTTXTXTJ-ra?|gr^^^^^ 

I l Santo Padre, con decreto della Sacra Con
gregazione Orientale, ha eretto una speciale A m -
mini^trazio^e Apostolica per i cattol ici d e l l ' A i , 
bania meridionale nominandone t i to lare S. E. 
Rev.ma Mons. Leone G. B . Nigr is Arcivescovo 
titolare d i F i l i p p i , Delegato Apostolico i n A l 
bania. La nuova circoscrizione ecclesiastica com
p i ende le circoscrizioni c i v i l i d i Elbasan, K o r j a , 
Berat, Valona ed Argirocastro. 

Come è noto, pr ima del presente provvedi
mento ponti f ic io , ì cattol ici l a t i n i de l l 'A lbania 
meridionale dipendevano dall 'archidiocesi d i D u 
razzo, mentre i cattol ici d i r i to orientale erano 
affidati alle cure del Delegato Apostolico. 

La presa d i possesso da parte del 'Em.mo Sig. 
Card. Eugenio Tisserant, Segretario della Sacra 

Congregazione per la Chiesa Orientale, del T i t o 
lo Presbiteriale d i Santa Mar ia sopra Minerva , 
riuscì una solenne manifestazione d i omaggio e 
d i gratitudine al l ' i l lustrei Potporato per l ' a l ta 
sollecitudine che dedica alla Chiesa Orientale, e 
nello stesso tempo d i ammirazione per l 'Ord ine 
Domenicano, che parte della sua attività d'aposto
lato svolge nelle terre d'Oriente. 

Numerosissime le personalità intervenute e al 
completo le rappresentanze delle I s t i tuz i on i o-
r i enta l i d i Rcjma. A l l e n o b i l i parole r i v o l t e G l i 
dal Rev.mo Maestro Generale de l l 'Ordine , 
l 'Em.mo Principe rispose con u n affettuoso ed 
elevato discorso, i n cui ricordava tutte le glorie 
d i S. Mar ia sopra Minerva , attraverso la lunga 
e nobi le serio dei scoi antecessori e specialmen
te del p r i m o t i to lare , i l Cardinale Ghis l i e r i , che 
f u p o i i l Papa S. Pioi V . Conchiudeva infine con 
queste paro le : « D a vo i t u t t i . Reverendi Padr i e 
cari f r a t e l l i , aspetto l 'a iuto delle vostre preghie
r e : per ben cinque secoli, la cappella eretta in 
Miriervio appartenne a Suore Basiliane d i r i t o 
bizantino, r i fugiatesi a R o m a ; m i aiuterete ad 
avere cure apostoliche per' i cr ist iani del l 'Oriente, 
pensando che da Suore or ienta l i i Predicatori 
ricevettero i n donc» ne l 1275 i l luogo ove vivete 
e pregate » . 

Nel la solennità del Santo Natale d i N . S. G. C , 
tra la maestosità dei sacri r i t i l i t u r g i c i , venne 
inaugurato a Tirana un grandioso tempio dedi
calo al Sacro Cuore d i Gesù. 

Da tempo si sentiva la necessità d i una vasta e 
decorosa chiesa cattolica, rispondente alle accre
sciute esigenze della nuova capitale del giovane 
regno d 'Albania. 

I Padri Gesuiti della Missione Volante ne as
sunsero, fidenti nella D iv ina Provvidenza, l ' i n i 
ziativa e, i n meno d i due anni , la condussero a 
felice compimento, innalzando una magnifica chie. 
sa, i n stile romanico- b izantino, della lunghezza 
d i 38 m e t r i , larga 17 e alta 20. I n essa l 'altare 
maggiore sta a testimoniare i l paterno amore del 
Sfnto Padre per g l i Albanesi , le b i fore marmo-
ree dell'abside sono dono del Luogotenente Ge
nerale, i l maestoso organo r icorda la generosità 
del l 'Eccmo Delegato Apostolico. 

E' stata costruita anche, col generoso cont r i 
buto della S. Congregazione Orientale, una pa-
recclesia bizantina, la cui Iconostasi è dono del-
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l ' A v v . Terenzio Tocei, i l quale vol le così testi
moniare l 'amore al p ropr i o r i t o . 

* * * 

S. E. Mar Severios, già Vescovo giacobita ed 
ora r ientrato nella Chiesa Cattolica ed A m m i n i 
stratore Apostolico della diocesi d i T i r u v a l l a , 
ha benedetto recentemente due nuove chiese a 
T irumoo lapuram ed a Chunkappara. 

T i rumoo lapuram è la culla del movimento 
d i r i t o r n o dei Giacobitì del Malabar. I n questa 

città S. E. Mar Ivanios, ora Arcivescovo d i T r i -
vandrum, ha fondato la Congregazione femmi
ni le d i Bethania. A Chunkappara i l giorno della 
benedizione della chiesa una sessantina d i giaco-
b i t ! è tornata a l l 'Ovi le . 

Questo movimento d i r i t o rno dei dissidenti 
giacobitì alla Chiesa Cattolica r iempie i l cuore 
d i t u t t i i buoni d i vera consolazione. E' recente 
la notizia del r i t o rno d i u n quarto Vescovo, S. 
E. Mar Dioscoros, i l quale è stato preceduto, co

m e è noto, da Mar Ivanios, Mar Theophilos e 
Mar Severios. 

Corrispondenza dair/ìlbanìa 

Ospitalità tradizionale 

Chi legge l'Odissea, resta ammirato per g l i 
episodi d i squisita ospitalità, che testimoniano 
i l progresso civi le d i quei lontaniss imi popo l i . 

A distanza dì m i l l e n n i n o i troviamo pure qaì 
una qualche cosa d i s imile , che quasi ricollega 
le popolazioni del l 'Albania a quei tempi d i re . 
mota antichità. 

Questo spir ito d i ospitalità, d i cortesia e d i 
vera amabilità verso i l nuovo arrivato è comune 
i n t u t t i . Lo sente e lo esterna sìa i l ricco che 
i l povero: ciascuno nella misura e nella forma 
sua propr ia . N o n si fa distinzione nè d i naziona
lità nè d i re l ig ione : è l 'ospite che si deve ono. 
rare. N o n importa se la visita v ien fatta i n fa
mig l ia , ovvero i n ufficio pubbl ico . Si gradisce lo 
stesso e si è l i e t i dì dimostrare la gratitudine 
e la gioia per l 'onore che i l nuovo arrivato ha 
portato con la personale sua visita. 

* * « 

I n uno dei viaggi missionari , m i f u impossi
b i le trovare posto negl i alberghi : tutto pieno, 
tutte le camere prese. Come fare? L 'uomo che 
m i accompagnava disse : 

— Padre non si preoccupi. Io sono povero, se 
si contenta, la casa mia è la sua. Ora vado e 
sistemo tuttO). 

Era la verità. Quell 'uomo era povero : la sua 

casa una specie d i capanna, ma i l cuore era 
d'oro, e f u i l ieto dì passare la notte i n mezzo 
a gente ospitale, che dà tutto quello che ha 
con sincerità dì cuore. 

Come è mio dovere, faccio una visita a l Ve
scovo ortodosso, — qu i è chiamato Despòtis —. 
Egl i m i accoglie con giovialità e deferenza gran
de : dopo pochi m i n u t i , comparisce i l serv'o che 
porta i n u n vassoio glìcò, b i c ch ier in i d i roso
l i o , caffè, sigarette. Inv i tato , sorbisco i l caffè e 
— secondo l'usanza — m i rivolgo al Despòtis, 
dicendo: alla vostra felicità. E d egli m i rispon
de: Siate il benvenuto fra noi: felice e sano per 
lunghi anni. 

Visito i l Signor Prefetto, non i n famìglia, sib-
bene i n u f f i c i o , alla Prefettura. Sol i t i convene
vo l i , e subito egli chiama l 'usciere: due caffè. 

Si parla, si conversa i n forma assolutamente 
democratica. Lo stesso caffè, sorbito i n uff icio, 
teglie quel senso antipatico d i sussiego; e g l i 
affari si trattano con maggiore praticità, lascian
do intatta la dignità prefettizia. 

La visita al Kryetari della Bashkia (Podestà 
del Comune) è fatta nel suo gabinetto; g l i stessi 
att i d i cortesia, la stessa offerta d i caffè, d i si
garette local i , d i auguri scambievoli. Ti si allun
ghi la vita, risponde egl i questa volta al mio au-
gurio . 

A Porto Edda, i l Kryetari è pivi espl ic ito : Pa
dre, cosa posso offr ir le? 

— N u l l a ; m i basta i l piacere che ho d i vederla. 
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— Bene; ma l'uso f ra n o i è che l 'ospite deve 
gradire l'espressione della nostra ospitalità ed 
accettare qualche cosa. M i offre u n vermuth ne l 
lo stesso uff icio. 

Questo uso è vivo anche tra g l i operai. Ecco 
perciò che è la volta del barbiere, del falegna
me, del pizzicagnolo, che m i vedono e m i salu. 
tano. Guai se m i dovessi sempre fermare... 
Quando lo credo opportuno, m i soffermo a sa
lutare, e allora immancabilmente sono costretto 
a entrare, e lì per lì i l Padrone manda l ' inser
viente o per u n caffè o u n thè o u n vermuth o 
altro . E ' inut i l e scusarsi; sarebbe una scortesia 
e una mancanza d i r iguardo . M i accomodo a l l 'u 
sanza locale, che i n fondo rappresenta u n ' i n d i 
ca d i civiltà e d i buon cuore. 

U n negoziante d i stoffe, vedendomi passare v i 
cino alla sua bottega, la p r i m a volta m i guarda, 
la seconda volta m i saluta, la terza m i ferma ; 
m i fa m i l l e domande e q u i n d i amabilmente m i 
obbliga a entrare ne l suo negozio: presenta uno 
sgabello e, manco a d i r l o , ordina f u o r i i l caffè e 
presenta la scatola d i sigarette {Kutì diihun'é), 
che non manca mai nelle tasche d i ogni buon 
Albanese. 

* * * 

M i capita d i fare una visita ad una famìglia 
privata. Bisogna premettere che nelle famigl ie 
albanesi anche dei benestanti non ci sono sedie. 
E' l ' influsso d 'oltre mare, che ha fatto compa
r i re alcune sedie nelle sale d'aspetto... Ma i n 
generale ci si tiene alla tradizione. 

Dove dunque si siedono? A questa domanda, 
apparentemente inbarazzante, si risponde subito : 
sui so/à. 

Le camere dì ricevere, più o meno spaziose, 
più o meno belle, sono d i forma quadrata. Lungo 
le pareti si hanno dei r ia l z i come d i cassettoni 
dì legno, a l t i u n quaranta cent imetr i e sopra d i 
essi l u n g h i cuscini ; questi generalmente sono 
un pò d u r i , q u i n d i più i g i e n i c i ; Sono r i copert i 
d i stoffa colorata. Q u i a l l ' ing i ro si siedono f a m i , 
g l i a r i , parent i , amici e quant i entrano a far 
visita. Ed è meno male. 

Talvolta ì r ia l z i da terra sono dì appena dieci 
centimetri . Ciò per l 'ospite non abituato è poco 
simpatico e niente attraente, specie quando ins i 
stentemente e con sentita cortesia si è i n v i t a t i a 
sedere... 

L ' ind iv iduo paesano senz'altro si siede, o me

glio si accoccola, all'uso' cosidetto musulmano, e 
certo dovrebbe essere per costoro una posizione 
assai comoda; ma per chi non è abituato? 

E' capitato d i peggio. Entr iamo i n compagnia 
in sale d'aspetto, dove a l l ' in torno non v i era 
neppure l ' ombra del r ialzo , ma semplici p e l l i d i 
montone ! 

I l padrone d i casa, mentre i n p ied i saluta cor
tesemente g l i ospiti e dà i l ben venuto, con la 
più grande dis involtura del mondo, mostra con 
la mano destra le p e l l i d i montone, dicendo : 
favorite.. . accomodatevi sedete..! 

E g l i siede sulle sue ginocchia; no i , presi alla 
sprovvista, cerchiamo d i metterci p r i m a i n ginoc
chio, e non sentendoci capaci d i completare la 
seconda parte del movimento articolare, ci fer
miamo a conversare stando i n ginocchio. I l pa
drone d i casa interpretando la posizione nostra 
in ginocchio come atto d i troppo ossequio, amo. 
revolmente insiste: prego... sedete... 

Viene da r idere , ma non si può, e dobbiamo 
mostrare d i gradire l 'amabile comando e sdra
iarc i per terra., , fortunatamente appoggiandoci a 
finestre vicine. 

E' chiaro che, con tut ta la buona volontà 
missionaria, uno si l i m i t a alle pure formalità e, 
appena può, si r ialza, saluta e se ne va. Uscito 
si cerca dì fare qualche movimento ginnastico e 
rimettere le art icolazioni al posto. 

* * =̂  

Entro i n casa d i un 'al tra famigl ia a far visita 
d i dovere. E' inverno e perciò ne l centro della 
sala c'è u n braciere - mogdòli. Con u n colpo d'oc
chio abbraccio tutta la stanza: nessuna sedia, 
a l l ' in torno i so l i t i sofà d u r i , i n un angolo una 
statua f e m m i n i l e d i grandezza naturale. 

La padrona è accoccolata i n mezzo alla stanza 
vic ino al braciere. So l i t i c ompl iment i , so l i t i i n 
v i t i , so l i t i scambievoli augur i . 

Sorbendo i l caffè dico : alla vostra salute e d i 
t u t t i ì vostr i c a r i ! 

Sorride la vecchia e risponde : siate i l ben . 
venuto i n questa casa, e siate sempre felice. 

A l sorriso della vecchia padrona, m i sembra 
che la statua pure sorrida, inchinando i l capo... 

Ma, dico t ra me, è i l lusione ott ica?! E fissan
dola bene dimando alla vecchia Signora: Scusa
te che rappresenta quella statua? 

Quella statua?! Risponde la padrona d i casa; 
N o n è una statua, è la mìa nuora! . . . 
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Quella la vostra nuora? e perchè cosi seria, 
immob i l e , lontana, in u n angolo?... 

O h ! Padre, è l'usanza locale. Quando sposa 
i l p r i m o figlio, la nuora deve essere la serva 
della casa. I o sono la padrona e i l posto d i l e i 
è quello che vede, ed essa è sempre pronta ai 
mie i cenni. Se po i sposa i l secondo figlio, la se-
corda nuora che entra è una seconda serva e nei 
r i cev iment i sta all 'angolo opposto . i l la pr ima nuo
ra, pronta anch'essa ai m i e i cenni. Se po i sposa 
i l terzo figlio, le cose cambiano. La pr ima nuora 
prende i l posto m i o , cioè diventa la Signora 
della casa e io... perdo ogni potere sopra d i es
se. Però, sto bene attenta che i l terzo figlio non 
sposi tanto presto... 

I o ho ammirato la grande dis involtura della 
vecchia Signora autocrate, ma ho d i più ammi
rato la grande abnegazione della nuora, che si 
rassegna a fare anche la figura della statua! 

Argirocastro, febbraio 1940. 

Jerom. LORENZO TARDO 

COSE NOSTRE 

L a festa di S . I s i d o r o P e l u s i o t a ha r a c 
co l to , c o m e s e m p r e , a n c h e q u e s t ' a n n o , l ' i n 
tera Comunità di G r o t t a f e r r a t a e, s p i r i u a i -
mente, quelle delle altre c a s e in uno s l a n c i o 
di a m o r e e di d e v o z i o n e attorno a l la v e n e r a t a 
p e r s o n a dei R e v . m o P . A r c h i m a n d r i t a nel 
fausto g iorno del s u o O n o m a s t i c o . L e di 
v e r s e ist i tuzioni de l la B a d i a , dal C o l l e g i o 
S . B a s i l i o di R o m a a l N o v i z i a t o e al S e 
m i n a r i o P o n t . B e n e d e t t o X V , h a n n o fatto 
a g a r a nel l ' a t testare la l o r o affettuosa r i 
c o n o s c e n z a a C o l u i c h e è il p r i n c i p i o p r o 
p u l s o r e di un rif iorire di vita e di o p e r e in 
q u e s t o vetusto c e n o b i o . B e n manifesto fa
c e v a ciò q u e i r i n t r e c c i o di cant i p o p o l a r i 
c h e c i a s c u n o nel la p r o p r i a l ingua fece e c h e g 
giare nel s a l o n e del refettorio del S e m i n a 
r i o , c h e a p p a r i v a s o l e n n e e festoso tra un 
a r m o n i o s o c o n f o n d e r s i di festoni , di c o l o r i 
e di l u c i . N o n m a n c a r o n o delle r e c i t a z i o n i 
e r a p p r e s e n t a z i o n i per r e n d e r e piìi attraente 
il p r o g r a m m a . 

Da Mezsoiuso 

% L U T T O C I T T A D I N O 

I l giorno 15 gennaio c, a. alle ore 4.30, dopo 
aver ricevuto t u t t i i confort i della nostra S. Re. 
l ig ione , piamente si addormentava nel Signore 
i l nastro carissimo amico e collaboratore 

Cav. Prof. G I O V A N N I B A D A M I 
Nel l 'ore pomeridiane dello stesso giorno eb

bero luogo le esequie e l'associazione del feretro. 
Erano presenti tutte le autorità cittadine e 

numerosissimo pubbl ico i n questo u l t imo t r ibuto 
d i affetta e d i unanime cordoglio poiché vera
mente grandi furono le benemerenze del Cav. 
Badami verso i l nostro paese, verso i c i t tadini 
t u t t i , i n modo particolare verso i nostr i i s t i t u t i . 

Con la morte del Cav, Badami d i fa t t i scom
pare u n insigne benefattore della colonia alba
nese d i Mezzoiuso. Nativo d i Baucina, si tra
sferiva nel 1882 a Mezzoiuso per l'insegnamento 
elementare. Q u i v i ben presto si familiarizzava col 
nostro r i t o che con vera passione volle abbrac. 
ciare ed osservare. 

Mo l tep l i c i furono g l i a iu t i resi ai nostri Is t i 
t u t i per i qua l i dedicò gran parte della sua pre
ziosa vita. 

La nostra Matr ice pr ima , le nostre chiese fi
l i a l i d i S. Maria e del SS. Crocifisso po i , hanno 
i l dovere d i riconoscerlo come u n vero benefat
tore poiché é merito suo particolare se oggi t a n . 
t i beni pa t r imon ia l i ad esse appartenenti sono an. 
Cora conservati. 

Per la sua assidua ed instancabile collabora
zione furono eseguiti p o i ' n o n pochi restauri nel
le su dette chiese e nel vetusto monastero Basi , 
l iano d i S. Mar ia . 

A l t r a opera benefica ha svolto i l Cav. Badami 
per l ' I s t i tuto delle Rev. Suore Basiliane « Figl ie 
d i S. Macrina » . Nel la qualità d i presidente della 
Confraternita del SS. Crocifisso comprese d i fat t i 
e seppe far comprendere ai s ingoli confratr i quan. 
to generoso e piene» d i alto significato morale, 
c iv i le e religioso fosse i l gesto da l u i fatto com
piere alla Confraternita cedendo alle dette Rev. 
Suore la Chiesa del SS. Crocifisso e i local i ad 
esse annessi per l 'erigenda Casa del noviziato 
delle medesime Suore. 

D i r e però tutto i l suo disinteressato lavoro 
allo scopo d i poter mantenere intatto i l pa t r i -



nionio sacro flei nostri I s t i tu t i , non è cosa 
r i ie i n queste poche righe. G l i archiv i , le carte 
e i numerosi registr i da l u i con vera gelosa cura 
conservati diranno alle più lontane generazioni 
i'-iant^ duro e paziente è stato i l suo lavoro, 

quanto grande l'affetto che nutr iva per i l r i t o , 
che ha voluto abbracciare. I l Cav. Badami fu 
ancora l 'amico d i tutta Mezzoiuso. 

Egl i per le spiccate sue dot i e qualità coprì 
non pochs cariche pubbliche nel nostr ; paese. 
Fu d i fa l t i Giudice Conciliatore per mohiss imi 
anrii . Presidente della Congreg. d i Carità, Diret 
tore Didattico e insegnante buono, savio, inte l 
ligente e premuroso verso i suoi numerosi disce. 
polì. Ebbene i l pietìgio e l'autorilà, che le ca. 
riche a l u i conferivano, n.n lo reàero superbo, 
ma invece lo avvicinarono d i più a t u t t i no i , 
rendendolo l'amico d i t u t t i . I l bene d i f a t i i da 
l u i compiuto lo dice la larga sua amicizia che 
godeva, poiché t u t t i rio/orrevano a l u i per consi
glio e per a iut i . 

Con senso d i vera r icon 'scenza q u i n d i t r i 
butiamo questo modesto omaggio ;,iriìlustre e-
stinto e diciamo con le purole della Ciiiesa: 
Attovia aoi) :̂  tivr;a-/; ! Eterna sia la tua memoria, 
fedele servo del d iv in Crocifisso, non solo 
lassù nel Cielo, ove tutù no i t i abbiamo implo 
rato la pace dei g i u s t i ; ma anche qua sulla terra, 
i i i questa terra che per circa sessant'anni hi ama
to e prediletto come la stessa tua terra natale; 
e specialmente eterna sia la tua memoria i n no i . 
che abbiamo ammirato le tue virtù e le tue doti 
di padre buono, di cristiano credente e d i o. 
iiec-to cittadino. 

Arciprete LORKNZO PEIÌMCIVRO 

Hanno inviato la loro offerta: 

Luca Schirò - Mose Moiss i - CorduJa 

P o l o n i - Papàs Marco M a n d a l a - P G i u 

seppe Comande - C a r o l i n a Schirò - P. D . 

P i e t r o Monaco - K o l K r a j a - D . R i n a l d o 

P i l k i n g t o n - Giuseppe Franco - Clemente 

Min i s c i - Nicolò Z i t o - St iper iora Sucre 

Pro te t to ra to S. Giuseppe - Gaetano Za-

n i n - P. Acacio Coussa - V incenzo Rai ia -

r e i l i - Car lo G h e r m a n d i - D . M a r i o B o n -

f a n t i - Francesco Monta l s i - Jan i Steian 

Basko - A n t o n i o R o m a n e l l i - Sac. E n r i c o 

R o s a t i P a p à s Salvatore Norc ia - Supe-

i i o r a delie Monache Bas i l iane d i A lba . i o -

P. Vincenzo M a t r a n g o l o - Giuseppe Co-

.sciiio - A l b e r t o Rossetti - Proegumcito 

E p i f a n i o C a l o i a n n i - I l V e n . Monastero 

d i S. G i o v a n n i d i P a l m o - M a r i a Concel la 

Cagiat i - Basi le Zongos - Sac. Giuseppe 

(:^oerra - Papàs JNicola Scalora. 

( continua} 

H tutti il nostro più oioo ringrazia

mento. 

Il nostro Istituto « Andrea Reres » oltreché 
partecipare al completo alle solenni esequie, con 
graio pensiero volle celebrare ••- presenti i pa
renti e gli amici del defunto una liturgia 
cantata funebre nel 20" della morte nella pro
pria Ven. Chiesa di S. Maria delle Grazie, della 
Cui veneranda icone il Cav. Badami era stato 
divotissimo. > 

Per inviarci la vostra offerta servitevi 

del conto corrente n . 1 /24542 , intestato a 

Il Bollettino della Badia greca di 

Grottaferrata. 

Coti approvazione Ecclesiastica. — P . N I L O B O R G I A J e ron ionaco , Direttore Respon. 
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Questo ufficio legge per voi tutti i giornali e le riviste, 
informandovene sollecitamente ed inviandovene i ritagli rela-

|] tivi . Chiedete i l listino dei prezzi con semplice biglietto da 
J] visita. 

}j V E C O D E L L A S T A M P A è una i s t i tuz i one che ha i l so-
j lo scopo d i i n f o r m a r e i suoi a b b o n a t i d i c iò che i n t o r n o a d essi 
^ s i s t a m p a in I t a l i a e f u o r i . U n a p a r o l a , un r i g o , u n i n t e r o 
^ g i o r n a l e , u n a i n t e r a r i v i s t a d i e v i r i g u a r d i , v i son sub i to spe 

d i t i , e v o i saprete i n breve , ciò che d iversamente non conoscerete 
m a i . Ch iede te le c o n d i z i o n i d i a b b o n a m e n t o a U Eco della 

il Stampa - Milano (4/36) V i a Giuseppe Compagnoni, 28» 


