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L i b r a Shtet i pi ir S h k o l l a te m e s m e - i i . 4-5. ( l i 
b r i (li Stato per le S c u o l e M e d i e d i A l b a n i a ) . 

S i i l r i m e t a r e t S b k i p t a r g ( G l i s c r i t t o r i albanesi^ . 
F i o s a I . 11462-1878) - P i e s a I I ( p r e i L i d h i e s se 
r - r i z r e i d i t d e r i sot). P a r t e I (1462-1878) - P a r 
te I I ( d a l l a L e g a d i P r i z r e n d a i n o s t r i g iorni ) . 
P e r le c l a s s i I I L I V d e l C o r s o S u p e r i o r e . 

I l M i n i s t e r o d e l l ' I s t r u z i o n e d e l R e g n o d ' A l 
b a n i a h a da non molto p u b b l i c a t o , tra i l i b r i di 
testo p e r l e S c u o l e M e d i e , l a i n d i c a t a importante 
A n t o l o g i a , d i c u i c i p i a c e segnalare i l contenuto , 
s i c u r i d i far cosa grata a i n o s t r i l e t tor i , che se
guono c o n s i m p a t i a l ' e v o l u z i o n e c o l t u r a l e d e l po-
lìolo a lbanese . E ' i n due v o l u m i . 

I l p r i m o c o n t i e n e a l C a p . 1" i pivi , a n t i c h i do
c u m e n t i scr i t t i i n l i n g u a a l b a n e s e e c ioè : l a for-
m o l a d e l bat tes imo , secondo i l r i to r o m a n o (an . 
1462), l a p e r i c o p e e v a n g e l i c a d e l Sabato Santo 
e d u e b r e v i raccol te d i p a r o l e a l b a n e s i . 

N e l c a p . 2 " s i r i p o r t a n o i p r i m i s c r i t t o r i ( tra
duttori ) d e l l ' A l b a n i a set tentr ionale e c ioè : Bu-
zuku, Budi, Bardhi, Bogdani, Kazari. — I l S") 
c o m p r e n d e g l i s c r i t t o r i d e l l ' A l b a n i a m e r i d i o n a l e : 
Knvaljoti, Mjeshtri, Daniel, Koste Beratasi, Mar-
ki) Bogari, Origor Gjirokastriti. — N e l 4" sono 
c o n t e n u t i i p r i m i s c r i t t o r i m u s u l m a n i : Muhamet 
Qami, Nerim Berati ed a l t r e operette r e l i g i o s e 
scritte secondo l 'a l fabeto a r a b o , a l c u n e d e l l e q u a l i 
erar .o a n c o r a inedi te . — I I cap . 5" r i p o r t a g l i scrit 
tor i d i p o c o a n t e r i o r i a l l a L e g a di P r i z r e n c i i : 

Theodhor Haxhi Fiiipi, Naum Veqilharxhi, Kon-
standin Kristoforidhi, Fieter Zarishi. Enjell Ha-
floja, Léonard De Martini, Zef I\JuL-'Hia, JSdae 
Bityqi, Thimi Mitkua, Pashk Babi. — I l cap. 6» , 
fa posto agl i s c r i t t o r i a l b a n e s i de l la Calabria e | 
Sicilia : Lek ( L u c a ) Matranga, Nikollé Figlia, 
JSikolle Brankuti, Zef Bargia, Jul Variboba, Gjon 
Tlwma Barbaci, Nihollè Keta, Gabriel Darà ( P k -
k u ) , Andrea Darà, Jeronim De Rada, Anton San-
tori, Dhimitèr Kamarda, Gabriel Darà ( i R i u ) , 
Zej Kamarda, Pietèr Kiara, Zef Serembe i 1843-
1891). — N e l C a p . 7" si r iportano scrittori«residenli 
in G r e c i a : Anastàs K u l l u r i o t i , Panajòt R a p i t o r i . 

D i c i a s c u n autore si d a n n o , o l tre le notizie b i 
b l iograf iche , b r a n i scelt i d a l l e l o r o opere, con 
l ' a n a l i s i c r i t i c a , e note g r a m m a t i c a l i c o m p a r a t i v e 
ed e s p l i c a t i v e . G i u s t a m e n t e si osserva che i l pro
dotto l e U e r a r i o d i quest i autor i , a n t e r i o r i a l la 
L e g a d i P r i z r e n d , nonostante i n o b i l i sforzi fatti, 
n o n ebbe spir i to d i universalità m a carattere lo
ca le e r e l i g i o s o : q u i n d i n o n esercitò u n vero i n 
f lusso sul lo s v i l u p p o del la l i n g u a e d e l l a c u l t u r a . 

Questo era r i s e r v a t o a l l a L e g a d i P r i z r e n d , n e l 
l a q u a l e s i trattò d e l l ' i d e a n a z i o n a l e e s i d iede 
v e r o i n i z i o a l l a s v i l u p o d e l l a l i n g u a , con la fon-
d z i o n c di P e r i o d i c i a l b a n e s i i n i z i a t i p r i m a dal 
l a Società d i I s t a m b u l e s u c c e s s i v a m e n t e da quel -
le d i B u k a r e s t , d i Sofia , d i Egi t to , di A m e r i c a , d i 
S k o d r a " e d i molte altre città di A l b a n i a , n o n 
esc lus i q u e l l i redatt i da l lo Stass i -Pel ta e G . S c h i -
rò di S i c i l i a e q u e l l i d i G . D e R a d a , A n s e l m o L o -
r e c c h i o e T e r e n z i o T o c i d i C a l a b r i a . 

I n o m i e le opere dei b e n e m e r i t i a u t o r i , che , 
d a l 1878 fino a i g i o r n i n o s t r i , h a n n o lavorato e 
l a v o r a n o p e r lo s v i l u p p o d e l l a l i n g u a e l'affer
m a z i o n e d e l l a libertà d e l l ' A l b a n i a , figurano n e l 
secondo v o l u m e . E c c o n e i n o m i : 

P a s h k V a s a ; N a i m F r a s h e r i ; P r i n c i p e D o c h i 
( D o c i ) ; S a m i F r a s h e r i ; F i l i p S h i r o k a ; Anto X a -
p o m i ; N d o c N i k a j ; A n d o n Q a k u a ; Nobré M j e d j a ; 
M a t i L o g o r e c i ; G a s p e r l a k o v a - M e r t u r i ; P a s h k B a r 
d h i ; G i e r g j F i s h t a ; M i h a l G r a m e n o ; A l e k s a n d e r 
S. D r e n o v a ; S h t j e f e n G j e c o v i ; P a p a K r i s t o Ne-
g o v a n i ; F a i k K o n i t s a - K o n i c a ; K r i s t o F l o q i ; L u i -
gj G f ' a k a q i ; F a n S. N o l i ; M i d - h a t F r a s h e r i ( L u 
m e S k e n d o ) ; A l e k s a n d e r X h u v a n i ; T e r e n c T05Ì; 
S i m o n S h u t e r i q i ; A l i A s I I a n i ; H i l e M o s i ; V i n -
sene P r e n u s h i . 

Scrittori contemporanei 

K o l i ; T h a g i ; K o l e K a m s i ; Mustafà M ^ r l i k a -

K r u j a ; M a r i n S i r d a n i ; A n d o n H a r a p i ; I l o M i t k e 

Q a f i j r e z i ; l u s t i n R r o t a ; Ndré Zadéja ; Ze f M. 
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1 FRATELLI SEPARATI E NOI 
(Continuazione v. ». ii^) 

Dopo aver prospettato i l problema del r i t o r n o d i t a n t i f r a t e l l i sepa
r a t i come u n bisogno urgente , anz i u n imperioso dovere a cu i nessun c r i 
stiano può s o t t r a r s i , r i m a n e o ra a f a r e l'esame delle difficoltà che v i si 
f rappongono e dei mezzi più efficaci per ovv iare alle medesime. 

I n cjuesta delicata m a t e r i a bisogna evitare i due estremi : l 'esagerato 
o t t imismo , che chiamerei p iut tos to faciloneria, consistente nel n o n render 
si conto delle rea l i distanze che ci separano, d i qualunque specie esse s ia
no, e lo s tr ingente pessimismo che talmente esagera le difì'icoltà e le d i 
stanze, da relegare t r a le utopie i l r a g g i u n g i m e n t o della p u r tanto necessa
r i a unione. N e l l ' u n o e ne l l ' a l t ro caso si cade prat icamente e logicamente 
nel l ' inazione. D 'accordo che l 'unione dei c r i s t i a n i è opera della g raz ia , 
ma i l r i m u o v e r e g l i ostacoli a quest 'opera è t u t t o nostro compito e dovere. 

A i f a c i l o n i add i t iamo , sulla gu ida del P. M a n n a , le difficoltà e le rea 
l i distanze, perchè le med i t ino e si persuadano che delle b a r r i e r e i m p e d i 
scono i l flusso e r i f lusso v i ta le nelle m e m b r a separate dal corpo mist i co 
del C r i s t o e si r i so lvano a quei mezzi che la carità saprà sugger i re , perché 
le barr i e re scompaiano. A g l i a r i d i pessimisti indicheremo i fili del l 'aposto
lica t r a m a , che la carità d i C r i s t o deve f a r c i tessere per a r r i v a r e fino alla 
mente e a l cuore dei separati f r a t e l l i e a f f re t tare così l'ora di Dio. Per g l i 
un i e per g l i a l t r i r i c o r d i a m o le parole d i sano o t t i m i s m o , con le qual i L e o 
ne X I I I concludeva la L e t t e r a Aposto l i ca Amantissimae vohmtatis del 14 

aprile 1895: «D i f f i co l tà , sì, ve ne sono; ma n o n sono d i tale n a t u r a da 

N . B . Per f a r co inc idere eoo l ' a n n o c i v i l e le annate d e l B o l l e t t i n o , v iene l i m i t a t o a i due n u m e r i 115 e 116 l ' a n n o X I I . Col 
presente nomerò s i i n i z i a i ' anno X l l l : 1' abbonamento già versato va le f i n o a d i cembre p . v . 
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ra l l entare menomamente la nos t ra carità apostolica, nè da scoraggiare la 
nos t ra volontà. Senza dubbio , le r iv<; luzioni ed una separazione più volte 
secolare hanno radicato nei cuor i le dissenzioni ; è questa una ragione per 
r i n u n z i a r e ad o g n i speranza d i r iconci l iaz ione e d i p a c e ? » . 

Q U E L L O C H E C I D I V I D E 

Per q u a t t r o cHiierenti vie c i si è a l l on tanat i g l i u n i dagH a l t r i , e q u i n 
d i a q u a t t r o specie si possono r i d u r r e g l i ostacoli che si frap])ongono ad 
u n r i t o r n o sincero, d u r a t u r o , veramente f r a t e r n o dei dissidenti : difficoltà 
'dommatiche, s tor i co -po l i t i che , psicologiche e s p i r i t u a l i . 

D a g l i s tudios i è o r m a i p rovato che i l vero pomo di discordia nel m o 
mento della separazione non f u r o n o le dissenzioni d o t t r i n a l i ; a queste jìre-
cedettero a m b i z i o n i e cupidig ie , animosità e gelosie, sopratut to a n t a g o n i 
smi d i razze ed egoismi naz ional i . Per co]:)rire e quasi g iust i f i care questi , 
si cavillò su concezioni e posiz ioni d o t t r i n a l i . T u t t a v i a oggi non è possi
bile negare che quest ioni d i d o t t r i n a ci d iv idono e qualche vo l ta p r o f o n d a 
mente. O r a l'unità della Chiesa è t u t t a basata sull'unità del suo credo e 
i n ciò n o n v i è luogo a nessun compromesso. L 'encic l ica Rlorfaliìnn ani-
nios è esplicita su questo punto . 

Se pure si a r r i v a a d imos t rare che la vecchia questione della proces
sione dello S p i r i t o Santo e g l i a l t r i ca])i d'accusa f o z i a n i , come a l lora a n 
che o g g i , sono m u r i d i cartone f rappos t i e incementat i da l l i vore , scompar
so i l quale si sgreto leranno le b a r r i e r e ; non è così per ciò che r i g u a r d a i l 
P r i m a t o del Romano Pontefice, la sua g iur i sd iz i one universale e l ' i n f a l H b i -
lità, nonché la centraHzzazione d i governo della Chiesa, come ogg i è in te 
sa e prat i ca ta . E ' i n questo pr inc ipa lmente , e a l t r e t tanto realmente, che og 
g i la distanza t r a no i e i n o s t r i f r a t e l l i separati sembra incolmabile . 

Ecco come si esprimeva i n proposito l 'arcivescovo ortodosso d i -Vteiie 
i n u n a polemica che ebbe nel 1027 col vescovo cattol ico d i r i t o greco S. E. 
M o n s . Calavassy : « . . . N o n ci facciamo nessuna i l lus ione : l 'unione delle 
Chiese non sarà possibile, se i l vescovo d i Roma non si consideri l u i stes
so come uno dei capi d i una chiesa.autocefala, se non consenta ad abbando
nare le teorie re lat ive al p r i m a t o d i g ' i i r i sd iz ione e al governo monarchico 
assoluto della Chiesa, contentandosi della sua autorità morale come vcsc;i\
di Roma, e non r i t o r n i al la d o t t r i n a della inv is ib i l e Chiesa, come p r i m a 
dello scisma. 

Per no i la concezione d i una Chiesa Catto l i ca che sia f u o r i e al di 
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sopra di t u t t e le Chiese e che abbia come capo i l vescovo d i Roma, che è 
al medesimo tempo capo d i u n a Chiesa part i co lare , è inconcepib i le» . 

Evidentemente , r i m a n e n d o i n queste a f f e rmaz ion i così categoriche, la 
divisione è netta . Sarebbe per lo meno falsa quella t a t t i c a che, per venire 
ad im ' in tesa , trascurasse u n punto così essenziale ])er insistere esclusiva
mente su a l t r i elementi d i ravv i c inamento . 

Constat iamo la b a r r i e r a , m a n o n la g i u d i c h i a m o insormontab i le , qua
lora c i fosse dato dissipare le r i m a n e n t i difficoltà stor ico -pol i t i che e ps i 
cologiche. So l tanto queste possono spiegare t a n t a r i t r o s i a nei d iss identi ad 
ammettere nella sua pienezza le prerogat ive del Romano Pontefice, g iac 
ché verità d i m o s t r a b i l i , t anto storicamente quanto teologicamente, u n uo 
mo inte l l igente e sincero non può r i g e t t a r l e se non i n f o r z a d i u n f a n a t i 
smo accecante e d i ] ) reg iudiz i secolari. 

L o scisma ha u n ' o r i g i n e s ch ie tnmente po l i t i ca , che le vicende s t o r i 
che a p p r o f o n d i r o n o . Caduta poi i n bal ia del potere laico, la re l ig ione per 
g l i ortodossi è d ivenuto u n aft'are nazionale, t a l vo l ta puntel lo d i t r o n i , sem
pre s t rumento d i governo. I l P. J a n i n scrive g i u s t a m e n t e : « Nazionalità e 
rel igione si sono identi f icate da secoli presso la m a g g i o r parte dei popoli 
o r i enta l i e sarà d i f f i c i l e separarle. Per m o l t i d iss identi non si può essere 
veramente grec i , serbi , b u l g a r i , r o m e n i o russ i , che a condizione d i appar 
tenere alla Chiesa ortodossa » . 

Questa difficoltà possiamo e dobbiamo su])erarla mettendo i n ev iden
za la reale cattolicità e supernaziona'ità della Chiesa d i Roma, così come 
lo aveva ben compreso e magni f icamente e.s])rcss( i l g rande conver t i t o r u s 
so So lov iev : « N e s s u n rag ionamento può sopprimere l 'evidenza d i questo 
f a t t o : che, f u o r i d i Rirma, non v i sono che chiese naz iona l i , come la chiesa 
armena e greca ; chiese d i Stato , come la russa e l ' ang l i cana , o sette f o n 
date da p a r t i c o l a r i , come i l u t e r a n i , c a l v i n i s t i ecc.. Solo la Chiesa C a t t o l i 
ca non é nè una chiesa nazionale, né una chiesa d i Stato , né una setta f o n 
data da un U 'riìio » . 

N u o v e b a r r i e r e d i ord ine psicologico vengono ad agg iungers i con la 
innegabile diver.sità d i c u l t u r a e mentalità, che si r i s c o n t r a neg l i o r i e n t a l i 
e negl i occidentali , diversità che ha generato p r i m a e a l imentato poi la m u 
tua incomprensione con i conseguenti ] ) reg iud iz i , pegg i o r i della stessa i g n o 
ranza. D i modo che ciò che l 'una parte conósce ed avversa è per lo più la 
f'e formazione de l l ' a l t ra . D i cjui la necessità assoluta d i conoscerci : d i Hbe-
lare i l vero vo l to della Chiesa Catto ' i ca da i mol tep l i c i vel i d i cu i i secoli. 
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i l i v o r i , g l i a n t a g o n i s m i , i peccati degl i u o m i n i l 'hanno avvo l to ag l i occhi 
dei d i s s i d e n t i ; così come l ' in te l l igente nostra carità deve saper penetrare 
ne l l ' an ima or ientale a t t raverso g l ' i n v o l u c r i d i tante umane miserie accumu
late da l tempo e da l l ' e r rore . M e g l i o c i conosciamo, più c i amiamo. I l r a v v i 
c inamento dei c u o r i porterà a l l 'unione . 

A L i o n e nel 1274, a F i renze nel 1439, si firmò l 'unione a Roma dalle 
Chiese d iss ident i de l l 'Or iente ; ma perchè, come osserva i l G i o r d a n i , i cuo
r i r imanevano d i v i s i , divise r imasero e r i m a n g o n o t u t t o r a le Chiese. Q u a n 
te dispute pro fonde , i n t e r m i n a b i l i , accese i n quei Conc i l i per venire all 'ac
cordo.. ! M a a che approdarono? D o b b i a m o convenire che le difficoltà do t 
t r i n a l i , con la d o t t r i n a solamente, non si r i so lvono i n tale questione. 

U n q u a r t o ostacolo a l l 'unione è d 'ordine sp i r i tua le . F i n dai p r i m i 
t e m p i Or igene osservava : « Là ov 'è i l peccato sorgono le dispute e g l i sci
smi : al c o n t r a r i o dove regna la virtù v'è l 'unione e la unità. Perciò, se
condo g l i A t t i , i p r i m i credenti (che erano sant i ) , erano d 'un sol cuore 
e d ' u n ' a n i m a sola » . 

Sorgente d i o g n i e r rore e d i ogn i divis ione sono q u i n d i i peccati. D o b 
b iamo riconoscerlo da ambo le p a r t i con s p i r i t o d i umiltà: vengano s i n 
ceramente espiati ed e l i m i n a t i i peccati, quel l i dei n o s t r i f r a t e l l i separati 
ed anche quel l i d i no i ca t to l i c i , e a l l o ra a l l 'unione sarà aperta la v ia , alla 
g r a z i a sarà dato d i f r u t t i f i c a r e nei c u o r i . 

Q U E L L O C H E C I P U Ò ' U N I R E 

L ' u n i o n e d i c r i s t i a n i è opera di santi: non si poteva d i r meglio . I l 
p r i m o mezzo per u n più prof icuo apostolato è una v i t a più cr is t iana . C r i 
s t i an i lo siamo t u t t i d i nome, ma pochi lo siamo d i sp i r i t o e verità. 

« Parrà questo u n luogo comune, osserva i l P. M a n n a , eppure se si 
va a f ondo delle cose, i l r i m e d i o dei r i m e d i alle nostre d i sun ion i è p r o p r i o 
u n più grande s p i r i t o c r i s t iano . . . N o n siamo abbastanza c r i s t i a n i , e per
ciò n o n siamo impress ionat i dal la brut tezza della separazione, e v i ci sia
mo a b i t u a t i t a n t o da non sentirne più r ibrezzo e r i m o r s o . N o n siamo ab
bastanza c r i s t i a n i e perciò non sappiamo vedere quale grande cosa sa
rebbe per D i o , per la Chiesa, per i l mondo t u t t o , i l r i t o r n o dei dissidenti 
a l l 'unico Ovile N o n siamo abbastanza c r i s t i a n i e perciò D i o non ci dà i po
t e n t i a i u t i che sono necessari e che solo L u i può d a r c i , perchè possiamo 
t u t t i r i abbracc ia r c i nella sua carità ed u n i t à » . 
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Essendo stato domandato ad u n ortodosso quale era, secondo l u i , l ' o 
stacolo pr inc ipale al la unione della sua Chiesa con R o m a , rispose candida
mente così : « L 'ostacolo pr inc ipale a l l 'unione è che essa n o n interessa ma
terialmente n e s s u n o ! » . 

C'è i n questa r isposta una grande verità : la funesta insensibilità per 
ciò che r i g u a r d a i g r a n d i prob lemi dello sp i r i t o , indice indubb io d i l a n 
guente vitalità sp ir i tuale . 

A d una v i t a più c r i s t i a n a deve accompagnarsi i l sent imento teorico e 
prat ico della reale cattolicità della Chiesa, che abbraccia t u t t i i popol i e 
tutte le civiltà. B isogna persuadere i n o s t r i f r a t e l l i separati e anche no i 
stessi che i l cattoHcismo non si ident i f i ca nè col r i t o o la d isc ip l ina l a t i n a , 
nè con la c u l t u r a occidentale. E i l P . M a n n a si f a eco d i coloro che pensa
no che l 'apostolato cattol ico t a n t o più sarà f r u t t u o s o quanto più si disas-
socierà dalla latinità i n quei paesi che non sono l a t i n i , o d i provenienza r o 
mana, m a d i a l t r a o r i g i n e o civiltà. 

V i sono i n f a t t i nel mondo razze e popol i d i a l t re mentalità, a l t re c u l 
t u r e e civiltà, r i spe t tab i l i c[uanto le nos t re ; ci sono popol i i n condiz ioni 
storiche i n d i s t r u t t i b i l i , che possono b e i r icevere i l Vange lo ed entrare nella 
Chiesa Catto l i ca senza punto perdere della l o ro fisonomia c ivi le . Come la 
Chiesa è l a t i n a i n Occidente, così deve r imanere greca nel v i c ino O r i e n t e : po
trà essere domani ind iana i n I n d i a , cinese i n C ina , giapponese i n Giappone. 

Queste verità sono i l r i v e r b e r o della luce che s ' i r r a d i a dal la ch iara pa
ro la del regnante Pontefice P i o X I I , nella Sua p r i m a Enc i c l i ca Summi 
Pontificatiis: « L a Chiesa d i Cr i s t o , fedel issima depos i tar ia della d i v i n a 
educatrice saggezza, n o n può pensare nè pensa d ' intaccare o d i s i s t imare le 
caratter is t i che p a r t i c o l a r i , che ciascun popolo con gelosa pietà e compren
sibile fierezza custodisce e considera quasi prezioso p a t r i m o n i o . I l suo sco
po è l'unità soprannaturale nel l 'amore universale , sentito e p ra t i ca to , non l ' u 
niformità, esclusivamente esterna, superficiale e perciò stesso debi l i tante » . 

Cadrà così l 'accusa che g l i ortodossi f a n n o alla Chiesa Catto l i ca d i 
v o l e r l i l a t in i zzare , accusa che cHsgraziatamente ebbe nel passato u n certo 
f ondamento nella condotta d i a l cuni che, s p i n t i da fa lso zelo, sacr i f i caro 
no i v e r i interessi della Chiesa alle vedute d i u n g r e t t o p a r t i c o l a r i s m o o 

nazional ismo. Finirà pure quella persuasione, autorevo lmente sconfessata, 
m a insensibi lmente penetrata nella mente d i m o l t i ca t to l i c i , d 'una presun
t a superiorità d i quanto sa d i l a t ino e d i occidentale. 
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Sol tanto così i l dogma del P r i m a t o apparisce nella sua vera luce e i l 
Papato si d i m o s t r a com'è i l v incolo d i unità per t u t t i i c r i s t i a n i , i l seno 
m a t e r n o della Chiesa, dove t u t t i i f i g l i , ugualmente c a r i e a m a t i , a t t i n 
gono i l n u t r i m e n t o sp i r i tua le . 

A l t r o coefficiente mo l to pr inc ipale per la r i u n i o n e è la m u t u a cono
scenza. Sappiamo quanto male e quanto i)()Co i f r a t e l l i separati ci conosco
no : ne facc iamo d i re t tamente l 'esperienza o g n i qual vo l ta veniamo a con
tatto col clero ortodosso e col laicato d i una certa c u l t u r a . Persuadiamoci 
l)erò che anche no i cat to l i c i non conosciamo megl io i f r a t e l l i se])arati e, 
quel che è peggio, non sempre abbiamo c^uella comprensione che ai>re !a 
v i a del cuore. Ne l l ' a ccos tar l i bisogna tener conto del tempo trascorso e non 
t r a t t a r l i come si t ra t terebbero dei catto l ic i apostat i e f u o r v i a t i che si vuo l 
convert i re . L o scisma non l ' han f a t t o g l i ortodossi d i ogg i : questi sono le 
v i t t i m e , non la causa delle d iv i s i on i . L a m a g g i o r parte d i essi vive i n buo
na fede, ed è comprensibi le , qualche vo l ta anche r ispettabi le , la loro te 
nace aderenza alla confessione i n cui sono n a t i e cresc iut i . N o n ix)tei dis
s imulare la commozione quando seppi che alcune giovanette albanesi, do
po aver ascoltato attentamente dal l a b r o delle nostre Suore i l racconto 
del m a r t i r i o delle p r i m e v e r g i n i cr is t iane , scattarono decisamente, d i c h i a 
randos i pronte anch'esse a versare i i ] ) ropr io sangue se qualcuno tentasse 
d i r a p i r e la loro fede. Popo l i che h a r n o saputo conservare i l cr is t ianes imo 
a t t raverso i n e n a r r a b i l i sacri f ic i d i una plurisecolare dominazione in fede
le, s ' impongono a l l ' ammiraz i one ed esig(jno che si ev i t i a loro r i g u a r d o 
anche i l m i n i m o at tegg iamento d i i)oca s t ima. ' 

L a necessaria unione nella verità dobbiamo ottenerla mediante l ' u 
nione nella carità, aprendo f r a Or i ente e Occidente i sentieri luminos i del 
la confidenza e del l 'amore. 

T a n t o tocca a no i f a re , unendo ad ogn i attività' la fervente preghie
r a , che a r r i v a al Cuore d i D i o , dal Quale dobbiamo attendere fiduciosi 
l ' a v v e r a r s i della consolante promessa d i v i n a : y.al yavT^asxaL |i,ca IIOI|JIVTJ elg 
n o t j x r j V — E l'i sarà IIÌÌ sol gregge ed uìi solo Pastore! 

• ) . 

A r g i r o c a s t r o , festa dei T r e G e r a r c h i , 30 gennaio, 1942. 

A t T H E C U O R I M l N L S l I I 
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In occasione della chiusura dell'Ottava 
di preghiere per l'unità delia Cìiiesa, cele
brata all'Università cattolica del S. Cuore 
ir. Milano. S. E. Rev.ma Mous. Antonino 
Arata, Assessore della S. Congregazione 
prò Ecclesia Orientali, ha tenuto il 25 gen
naio II. s. nell'Aula Magna della stessa U-
niversità un importante discorso, che ci è 
particolarmente caro, e per le cose dette c 
per l'Autorità da cui emanano, riportare 
nel sunto datone dell'Osservatore Romano.• 

I l problema dell'iiiiità cristiana, ha pre-
riiesso Mons. Arata, sarebbe per sè molto 
più vasto che in questa sua enunciazione, 
ma l'oraore non jjotcva non trattarlo par
ticolarmente in codesti termini, quale As
sessore di quella Sacra Congregazione del
la Chiesa Orientale, che promosse l'inizia
tiva. 

Egli ha tenuto a chiarire innanzitutto 
in che cosa cinsista questa unità : non si 
tratta evidentemente di unità pancristiana, 
che metesse d'accordo tutta la cristianità 
e ie Chiese dissideni intorno ad un comu
ne denominatore cristiano, ossia intorno a 
certe verità fondamentali cristiane, che 
verrebbero accettate dalla cristianità e dal
le Chiese attualmente dissidenti dalla Chie
sa cattolica. Neppure si deve intendere una 
unità federativa tra le grandi Chiese dissi
denti, le eguali, ritenendo non soltanto la 
propria autonomi- ma anche la propria 
fisonomia dottrinale e giuridica, convenis
sero in una unione federativa. 

Per i cattolici i l problema della unità 
cristiana non può significare se non il r i 

torno di Cristiania e Chiese dissidenti in 
seno a cjuella vera Chiesa, (non è ciuestione 
di conservare l'autonomia amministrativa 
ed i l rito e tradizioni particolari proprie 
di ciascuna Chiesa) che è una per volere 
di Cristo e la cui unità non può escludere, 
oltre quella dottrinale della Rivelazione, i l 
Primato di Colui che, nella mente e nella, 
volontà di Cristo, è i l Centro emotivo dì 
tutta la Chiesa. 

L'Oratore ha esposto i l problema nei 
seguenti punti : 1) E' da ritenersi possibile 
un ritorno delle Chiese separate d'Oriente 
all'unità della Chiesa di Roma ? : 2) I n qua
le forma potrebbe verificarsi un tale ritor
no all'unità?; 3) Come possiamo e dobbia
mo noi cooperare alla realizzazione di que
st'opera, che aspetta principalmente oa Dio 
i l suo coriipimento ? 

A questi interrogativi l'Oratore ha r i 
sposto che i l ripristino dell'Unità Cristia
na è possibile perchè, dopo parecchi secoli 
e vicende storiche, è venuto a cadere quel
l'elemento politico, che aiutava a mante
nere in atto la divisione della Cristianità. 
Di conseguenza si trova in marcia la r i 
forma di quella mentalità ecclesiologica, 
che inquinava qualsiasi possibilità di r iu
nione alla Chiesa cattolica, di parti stac
catesi da essa. Inoltre, poiché, a lato del 
ipotere politico. Fazione del clero dissiden
te era stata determinante nella riunione-
delia unità primitiva integrale, fu soltan
to con il formarsi e l'aflfermarsi di un cle-
'"o dissidente buono e desideroso di verità, 
che avvennero, nel corso dei secoli, che 
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vanno dal periodo della scissione ai nostri 
giorni, importanti riunioni di Chiese se
parate alla Chiesa Madre di Roma. L'espe
rienza del passato è dunque garanzia per 
l'avvenire. Infine, un pegno sicuro dell'av
verarsi, quando piacerà a Dio, di questo 
auspicabile futuro è dato altresì dcdla con
dizione intrinseca spirituale delle Ciiiese di 
erigine apostolica. I n esse, allorché l'ele
mento spirituale potrà prevalere completa
mente sui contrastanti elementi umani e 
sui meschini criteri delle persone, diven
terà irrefrenabile lo spirito di queste masse 
aurifere (che sono le venerande Chiese o-
rientali) a riunirsi alla loro roccia di origine. 

Quanto al secondo punto del problema, 
l'Oratore ha detto che non appartiene a 
noi individuare i l momento e le vie di cui 
si servirà la Divina Provvidenza per com
piere i l grande avvenimento, che sta in ci
ma a tutti i nostri desideri. Umanamente 
parlando si deve dire che la forma più atta 
al prodursi dell'unità cattolica, è la forma 
in blocco o collettiva, senza che con ciò si 
voglia escludere i l ritorno individuale. La 
forma collettiva ha sull'individuale i se
guenti vantaggi : I ritorni vengono compiu
ti per l'iniziativa del Clero e quasi per un 
suo sentimento di restituzione in integrnm; 
inoltre a tale fenomeno va congiunta la 

forza dell'esempio e del numero; di piìi i 
ritorni servono a rompere i l pregiudizio, 
formatosi nelle Cristianità e nelle Chiese 
dissidenti, dopo i l loro distacco da Roma, 
che la religione sia uno strumento di na
zionalità, concetto antitetico a quello della 
religione di Cristo. 

Infine i l ritorno in forma collettiva o in 
blocco suppone una elevazione spirituale, 
culturale e teologica del Clero dirigente tra 
i fratelli separati, che è chiamato a ricon
durre i l gregge disperso all'unità dell'Ovile. 

I n merito al terzo punto del problema, 
l'Oratore ha sottolineato che i l ripristino 
dell'unità integrale è opera principalmente 
della Grazia di Dìo. Alla quale però noi 
dobbiamo cooperare tanto nell'ordine so
prannaturale quanto nell'ordine naturale. 
Nell'ordine soprannaturale con la preghie
ra e la vita cristiana, nell'ordine naturale 
(e qui l'oratore si riferiva alle parole dì 
Pio X I I illustrate nella terza parte della 
sua conferenza) con i l « giusto apprezza
mento dei fratelli separati e con l'esercìzio 
della pili ampia carità fraterna». 

Una insìstente ovazione dell'Assemblea, 
che aveva con tanta attenzione seguito 
l'Ecc.mo Oratore nella sua chiara e dotta 
esposizione, ha salutato l'inspirata conclu
sione. 

O r o l o g h i d i o n - Raccolta di Sacre Ufficiature ad uso dei Fedeli di rito 
bizantino - E legante volume : testo greco c o n a f ianco la traduzione italiana -
pagg . 680. U n a c o p i a in b r o c h u r e L . 1 2 . 

u I I rilegata L . 1 5 . 

Modo di assistere affa D/oina Liturgia celebrata in rito greco. T r a d u z i o 
ne di quasi tutte le preghiere , ordinate in modo da rendere possibi le ai fedeli 
di seguire l 'azione liturgica in unione col Sacerdote . In appendice : A p p a r e c c h i o 
€ r ingraziamento alla S . C o m u n i o n e . L . 1 . 
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I L MONACHISMO I T A L O - G R E C O 
(Continuazione: cfr. n. 114). 

Daremo qualche cenno storico sui Monasteri italo-greci più celebri. 

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

Dell'insigne monastero basiliano di S. Maria Odigitria, detto volgarmente del 
Patir (titolo con cui soleva essere chiamato i l suo Fondatore dai suoi Monaci), scrisse 
degnamente e con competenza il Batiffol nella sua opera l'Abbaye de Rossano, cui ri
mandiamo quanti vogliono avere una idea adeguata dei grandi meriti, che ha questa 
famosa istituzione nel campo religioso, artistico e letterario. Anche Paolo Orsi vi ha 
dedicata una nitida pubblicazione, che, dal punto di vista archeologico ed artistico, è 
senza dubbio definitiva. 

Ma queste trattazioni rimangono circoscritte nel campo artistico-letterario, accessi
bili solo ai pochi cultori. Quanti, al di fuori degli specialisti, conoscono l'illustre mo
nastero basiliano, che tanta luce irradiò nei secoli in tutta l'Italia meridionale e nel 
vicino Oriente? Ricordiamo senza pretese i tratti salienti della sua storia quasi mille
naria. 

I l Patirion fu fondato verso l'anno 1090 da S. Bartolomeo di Semeri o di T r i 
gona, sotto l'auspicio e con l'aiuto del gran Conte Ruggero, sopra l'alta vetta di uno 
dei contrafforti della Sila, presso la città di Rossano, in località incantevole e adat
tissima all'esercizio della vita ascetica, con un panorama di cielo, di terra e di mare 
vastissimo. 

Sin dalla sua fondazione i l Conte Ruggero, per l'alta stima che nutriva pel Santo 
Fondatore, aveva dotato regalmente i l monastero di grandiosi edilizi, di cui ancora 
oggi si ammirano i ruderi, di vasti feudi e ricche possessioni, con due strumenti, se
gnati l'anno 1104 e 1125. 

I l prodigioso numero dei monaci, la vita santa ed austera, ch'essi menavano, il 
fiorente studio delle lettere e delle arti, delle quali i non pochi codici superstiti testi
moniano eloquentemente (celeberrimo i l Vangelo purpureo, ora conservato nella Cat
tedrale di Rossano, del sec. V I ) , resero questo monastero assai famoso nell'Italia e 
nell'Oriente. Molti dei santi Egumeni, che lo governarono, dai Sommi Pontefici furono 
tolti dalla solitiudine e portati al governo dei popoli. L'uno fu eletto a reggere la chiesa 
di Rossano nel 1187; altri sedette sulla cattedra cosentina di S. Marco Argentano, l'an
no 1400; altri sopra quella di S. Severina, l'anno 1413; altri sulla sede di Gerace. il 
1467 (Atanasio Calceofilo, che emerse nel Concilio Fiorentino in difesa della dottrina 
cattolica). Bene a ragione l'Ughelli scrive del Patirion : Erat sane statio illa virorum 
sanctorum, qui vivebant extra cameni in carne, extra saecidum in saeculo, quia mun-
dus eos non agnoscebat, et eoriim conversatio in coelis erat. 
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I l periodo aureo del monastero va dal secolo X I I al secolo X I V . Una splendida 
biblioteca si iniziò quasi nello stesso tempo che i l magnifico cenobio veniva fondato. 
I n f a t t i lo scrittore della V i t a di San Bartolomeo di Semeri (suo contemporaneo) ci d i 
ce che egli , non appena gittò le fondamenta della sua Comunità nel Pat i r i on , si diede 
pensiero d i f o r n i r l e t u t t o quanto fosse necessario per i l buon andamento regolare d i 
es.sa. e quindi si affrettò a part ire Tanno i i i 6 per Costantinopoli , i n quei tempi cen
t r o l ibrar io , emporio delle sacre iconi e degli oggetti sacri, indispensabli per lo .svol
gimento della Sacra L i t u r g i a , donde, per la munificenza dell ' imperatore Alessio e dei 
grandi di corte, t ra cui primeggia Basilio Calimero, ritornò con numerosi e ricchi do-
rii d i codici, d ' iconi. di reliquie e di arredi sacri. Forse f u allora che portò la vene
randa Icone di S. M a r i a O d i g i t r i a . che egli collocò nella chiesa, e che diede al mona
stero i l t i to lo . 

S. Bartolomeo era un fervido studioso, sopratutto delle Sacre Scritture e delle ope
re dei Padr i , e questo suo amore allo studio; che egli aveva appreso alla scuola de
g l i immediat i discepoli del grande N i l o , con i [[uali aveva convissuto, nei var i mona
steri dal Santo santificati, lo trasfuse pure negli animi dei suoi figli. Certamente f u 
un eccellente copista : nella Biblioteca Vaticana i Codici 1992 e 2021 rispettivamente 
scr i t t i negli anni 1104 e 1105. con tut ta probabilità sono stati scr i t t i da l u i . I l p r i 
mo i n f a t t i porta la seguente scr i t ta : Finito di copiare il 6 inaggio 1105 dal monaco 
Bartolomeo. U n altro codice vaticano, i l 2050, fu certo vergato da u n suo discepolo; 
i n f a t t i porta la seguente scr i t ta : E' stato compiuto (questo manoscritto) /'8 agosto 
1105. Fanno in cui U Papa Pasquale ha conferito il privilegio dell'iiinnunità al nostro 
santo Padre Bartolomeo, per la sua abbazia della SS. Madre di Dio. 

L a Biblioteca A'aticana contiene una sessantina di codici i)atiriensi. mentre una 
decina sono nella Badia d i Grottaferrata : ma la maggior parte dei preziosi manoscritti 
s(!no andati i )erduti . A d ogni modo i superstiti testimoniano eloquentemente che nei 
Pat i r i on esistette e si sviluppò una fiorentissima scuola di calligrafia e d i miniatura , che 
seguì le orme e lo stile d i quella Ni l iana . I l Cardinale Sirleto, che, in qualità di legato 
pontif icio, aveva fat to eseguire dei catologhi esatti dei tesori l i b r a r i , che possedevano 
molt i monasteri dei Basiliani ne l l ' I ta l ia meridonale, i n una lettera al Canonico d ' A n 
drea dice: «Qualche anno fa nell 'Abbazia di S. M a r i a Od ig i t r i a , volgarmente de lo 
Pat ire , che è un antichissimo monastero d i monaci dì San Basilio, sì è scopèrto un 
manoscritto della L i t u r g i a dì S. Marco (sic), la Catechesi d i S. C i r i l l o d i Gerusalem
me, i l trattato d i S. D ion ig i dì Alessandria contro ì discepoli d i Noet , i l trattato dì 
Ippol i to M a r t i r e contro l'eresia d i Noet e contro Paolo d i Samosata » . 

I n uno d i questi manoscr i t t i , g i u n t i sino a noi , scampato per for tuna al naufra 
gio, ed esistente nella città d i Iena, ci è pervenuto uno dei più preziosi cimeli della b i 
blioteca del Pat i r i on . i l famoso suo Typikòn. E ' posteriore all 'amio 1130, poiché nel me-
nologio d i agosto, al giorno 19, nel contesto porta questa prescrizione, che noi t r a 
duciamo dal greco : « 19 agosto - Memoria, oivero dormizione del celebre e beato e 
santissimo padre nostro Bartolomeo. Avvenne la sua dormizione nell'anno (del mondo) 
6638, dell'Incarnazione 1 1 3 0 » . L'ufifìcìatura, prescrìtta per la circostanza, è molto so-
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lenne. con Vangelo al M a t t u t i n o , al pr incipio del quale, cantandosi dal coro i l Theòs 
Kyrios, l 'Egumeno distr ibuiva ai Fra te l l i della Comunità le candele, che restavano 
accese durante la recita del salmo Beati immaculati in via Domini... E ' evidente che 
questa pr ima parte del M a t t u t i n o veniva recitata dinanzi al sepolcro del Santo, che 
custodiva le sue sacre spoglie. Ora , se a Bartolomeo già veniva a t t r ibu i to i l t i to lo d i 
santo, dovevano essere passati alcuni anni dalla sua m o r t e ; qu indi potrebbe fissarsi la 
composizione del Typikòn del Pat i r ion non jìrima della seconda metà del secolo X I I . 
Questo Typikòn che. insieme a quelli d i Grotta ferrata . del SS. Salvatore d i Messina, 
di S. Nicola di Casole, di Santa M a r i a del M i l i . rappresenta la tradizione l i turgica e 
ascetica italo-orientale o studitana, ha una grande analogia con quello d i Grotta ferra
ta, che l'abbate P)iagio I I trascrisse nel 1300. desumendolo, come egli dice nella sua 
breve ])refazione. « dall 'antichissimo Typikòn del nostro P. S. Bartolomeo, i l Giova
ne, i l Rossanese (])er distinguerlo dal l 'a l tro omonimo di Semeri) » . 

f-̂ a parte più artistica della Badia, sin dagli in i z i , dovette essere la chiesa, dove 
aiicora esistono tracce dell'epoca normanna. « Questa — scriveva Pàolo O r s i nella 
monografia citata — ancor oggi ha l ' imponenza di una grande basilica a tre navate, 
orientata da levante a ponente e sopra una lunghezza massima di 27 m e t r i [ìer oltre 
14 d i larghezza interna. 

La navata centrale è divisa dalle laterali da otto ]) i lastri f ormat i d i conci in are
naria, che hanno la base di stile ionico e mancano affatto di capitell i . Ne risultano due 
ord in i di quattro arcate a sesto leggermente acuto, che sorreggono i m u r i in rialzo del 
la navata centrale, dove si aprono due coppie d'anguste finestre. L e navate laterali 
hanno i l tetto spiovente, mentre i l tetto centrale è carenato. L a chiesa termina con tre 
abisidi poco profonde, d i cui piìi prolungata la centrale, che ha g l i spigoli decorati di 
due colonne antiche i n t ravert ino spugnoso e incoronati da due capitelli cor inzi . N e l 
l'abside centrale si apre una finestra strombata. Due cupole accasciate precedono le 
absidette e sono sorrette da ]3ennacchi. Più elevata, ma non pertanto scema quella d i 
centro, che si regge su quattro pennacchi lenti e non i r t i » . 

Una parte molto bella della chiesa del Pat i r i on doveva essere i l pavimento, fa t to 
eseguire dall'abbate Biagio (1152), pochi anni dopo la morte di S. Bartolomeo, come 
si desume da una iscrizione ancora esistente. Sul pavimento a mosaico a grandi lette
re color gr ig io è scr i t to : n Blasiiis l'encrahilis Ahbas — Hoc totiim iiissit fieri n. D i 
sgraziatamente per le ingiur ie del tempo e ])iù per la trascuratezza della manutenzione 
la maggior parte di esso è andato perduto, così che degli antichi bellissimi mosaici 
istoriati con figure di animali , d i centauri , di g r i f o n i , d i cavalli , pantere, ecc. oggi r i m a 
ne ben poco. 

Gl i anni più belli del Pat i r i on durarono dal X I al X I V secolo. A cominciare dal 
secolo X V si iniziò i l periodo di continua decandenza : le deplorabili calamità dei tempi , 
le guerre atroci e la rapacità dei Baron i , specie del Duca di Corigl iano, portarono a 
ciuesta Comunità la desolazione, travagliarono ed afflissero i monaci, l i spogliarono dei 
beni e l i pr ivarono della giurisdizione e dei suddit i . L e usurpazioni furono le pi-ime 
a minare le sorti del magnifico cenobio. D 'a l t ro canto, come per t u t t i g l i a l t r i mona-
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sieri italo-greci d i quell'epoca, la mancanza d i vocazioni derivata dalla scomparsa pro
gressiva dell 'elemento greco e dalla latinizzazione avvenuta d i quasi tutte le sedi epi
scopali, f u come i l colpo di piccone, che ne accelerò i l dissolvimento. 

Peggio ancora: v i si aggiunsero le malversazioni dei Commendatari ! 
I ! Pa t i r i on , al pari degli a l t r i monasteri basil iani, era stato, circa i l 1460, com

mendato da P io I I agli stessi monaci. Sopravvenuti qualche ventennio dopo. i 
Commendatari secolari, vampir i che succhiarono i l sangue delle vetuste e ricche fonda
zioni grecb.e, determinandone la catastrofe, i monaci patiriensi nel 1597, per sottrarsi 
alla soggezione d i ricevere per mano del Commendatario quanto loro bisognava, r i 
corsero a Clemente V i l i , dal quale ottennero la separazione della mensa conventua
le dall'abbaziale. 

E i l Commendatario del tempo D . Giul io Si lvestr i , per g l i att i del Not . G. A . De 
Rosis d i Corigl iano del 4 dicembre detto anno, assegnava al monastero annui ducati 
700 per i l mantenimento d i 14 rehgiosi (50 ducati a testa) : i l necessario cioè, « con 
un bel calcolo chiaro » , e, inoltre , « ]:)iccole quantità d'olio per le lampade (sic) e due. 
25 per cera » . Questo sull 'entrate, che dovevano essere ancor p ingui , se. oltre un se
colo e mezzo dopo, e cioè nel 1760^ ascendevano a ducati 2500. 

Per la soddisfazione della somma i l Conmiendatario cedeva ai monaci diversi i m 
mobil i franchi d'ogni peso : Foresta, parte d i Pol l inara, la Grancia del Patire , la 
Grancia d i Monteleone, ecc. M a sull'assegno sorsero posteriormente v iv i contrasti, per 
cui i monaci si videro costretti a ricorrere più volte all'Autorità regia ed ecclesiastica 
contro i Commendatari . 

Però alcuni dei Commendatari non si comixartarono troppo male, anzi sono degni 
di essere segnalati per i l loro spir ito d i beneficenza. Ricordiamo la somma pietà e bon
tà del Cardinale Barber in i , i l quale nel suo lungo reggimento (i645?-i707) fece a t u 
tela dei beni della Badia redigere la Platea del 1661, disponendo che due alunni a l -
I)anesi d i S. Giorgio venissero mantenuti a spese del monastero nel Collegio greco d i 
S. Benedetto U l lano ; eseguiva alla chiesa restauri terminat i nel 1672 e consacrati 
colla seguente iscrizione posta sulla porta laterale della chiesa: « Eminent iss imi P r i n c i -
pis K a r o l i Card. Barber in i A b b . Comm. pietate ac munificentia — templum hoc f a t i -
scens, atr iumque collapsum instfturatum A n n o D o n i . 1672 » . L a lapide i n muratura è 
sormontata dallo stentina dei Barber in i : corona in alto, t re api in campo. Nè è da ta 
cere che l 'altare maggiore venne restaurato e rivestito d i marmo dal Cardinale RufTo 
(marzo 1707-1715), i l cui nome figurava nella sommità della nicchia. Questo altare 
si t rova attualmente a Rossano, nella Congregazione del SS. Rosario. 

Dallo spoglio dei documenti r isultano i nomi dei seguenti Commendatar i : 1597, 

D . Giul io S i l v e s t r i ; 1640, Mons . Cari l lo ; 1645, Cardinal Tomanaso Rufìfo ; (?) un se
condo R u f f o ; 1760, Card. SpinelH ; 1763-1772. Mons . Ferdinando SpinelH dei M a r 
chesi d i Fuscaldo (nipote del precedente) . 

Dopo i l ricorso dei monaci del 1767 Ferdinando I V ordinò la perizia e i provve
diment i . Sembra però, come risulta dai documenti, che i monaci stessi non dovevano 
curarsi g ran che delle fabbriche : i l Cardinale Spinell i d i f a t t i negli u l t i m i anni d i sua 
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vita aveva erogato due. 250 per restauri , ma i monaci non ne fecero nulla . A ogni mo
do, d i chiunque fosse la colpa, la perizia che i l « matematico » della Ecc. Casa Borghe
se eseguiva nel giugno 1763. stringe i l cuore: « L a gloriosa Badia, precinta già di 
mistica luce dalla leggenda, arricchita dai Pr incp i normanni , splendida d i cultura e d'ar
te in mezzo alla barbara tenebra medievale, è r idotta quasi u n mucchio d i rovine. L e 
fabbriche in genere han bisogno di r ipar i r .rgenti . per evitare la catastrofe che le m i 
naccia. A l chio.stro mancano alcuni archi e m u r i maestri in f e r i o r i , onde la volta di 
ponente è tut ta lesionata, fracassata ed aperta così d i lungo che di tra^-erso... I l 
dormitor io a levante versa in tale stato da ordinare la demolizione. I l muro esterno 
a ponente è tut to aperto e rotto . L ' a t r i o co;^erto dinanzi alla porta maggiore della chie
sa ha una trave spezzata e tutte le tegole infrac id i te . Nel la dìv.ma ed antica chiesa l 'ar 
co sovrapposto all 'altare maggiore ha la colonna sinistra spezzata da capo a basso, on
de minaccia rovina la cupola sovrastante, ecc. » . 

Dopo le reali provvis ioni , i l Commendatari Mons . Spinell i incominciò bensì i re 
stauri , ma l i abbandonò tosto ( luglio i / ó o ) senza punto curarsi delle suppelletti l i , onde 
con nuovi ord in i g l i si faceva intendere che, se egli mancherà, S. M . passerà ad o r d i 
nare i l sequestro degli effetti della Comm.da. ^ l a a f u r i a di « ragg i r i » non se ne fece 
nulla . Cosi la perizia. Onde i l Bat i f f o l , avendo oltre u n secolo dopo visitato i mesti 
ruder i , osservava che, dopo ì restauri del Barber in i , non un muratore era passato per 
i l convento, a giudicare' dai te t t i e dalle volte sventrati e dalle brecce aperte nelle m u 
raglie. 

T r a codesti penosi contrasti tramontava la Badia del Pat i r i on ; la quale, verso la 
fine del secolo X V I I I versava, anche economicamente, i n così t r i s t i condizioni, che la 
consorella di .S. Adr iano cedeva ad essa grano e altre derrate a prezzi r i d o t t i « aven
dosi r iguardo ai bisogni » ( L i b r o d ' intro i to ed esito della Badia dì S. A d r i a n o (1776-

1794), esistente presso i l Collegio omonimo). Soppressa con g l i a l t r i monasteri dopo 
i l 1806, i Ijeni passarono al R. Demanio. M a i l flagello dei Commendatari continuò an
cora: nel 1810, d i f a t t i , t roviamo u n Cavalier Caracciolo, Commendatario della B a 
dia del Pat i r ion . e. oltre un trentennio dopo, Mons . Cloche, che pare fosse l ' u l t imo della 
serie (circa i l 1842). I l dominio uti le dei t e r r i t o r i patiriensi f u p r i m a dei Masci d i S. 
Sofia (1810-1844?) e poi dei Baroni Compagna d i Corigl iano ( i844?-i9i5). 

Sembra che g l i u l t i m i Basil iani lasciassero i l Pat i r i on nel 1838, dopo u n tremuoto, 
ti 'asferendosi a Grot ta ferrata . L'edif icio diventò u n umile ricovero d i contadini e d i pa
stori ; la chiesa abbandonata alla f u r i a inesorabile del tempo e delle intemperie. Dopo 
i l 1891 l 'enfiteuta Barone Compagna la copri e riparò alla nieglio, riaprendola al culto. 

Proprietar io del Pat i r ion è oggi i l R. Governo Ita l iano , per compera fattane V8 set
tembre 1915. L a chiesa f u anche restaurata dalla R. Sopraintendenza dei M o n u m e n t i 
del Mezzogiorno d ' I ta l ia , e nel suo abbandonato e desolato squallore, nelle traccie d i 
sua gloriosa grandezza, dà una malinconica immagine d i quello che f u . E al visitatore 
che v i si reca i n pio pellegrinaggio, ripiena la mente della idea e della visione del 
suo splendido passato, stringe i l cuore d'immensa angoscia quando ai suoi occhi si pre
senta lo spettro delle squallide rovine! . . . . 
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IL MONASTERO BASILIANO 
DI MEZZOIUSO 

Digtessione sul Collegio di S- Basilio in Roma 
iCfr. n. 113), 

Nel l e nostre note storiche sul Monaste
ro d i Mezzojuso, ne l la p u n t a t a de l B o l 
l e t t i n o n . 113, a pag. 82, abìjiamo accen
nato ad una tassa che i Monas ter i Basi 
l i a n i dovevano pagare a l l ' A b b a t e Gene
ra le , i)or i l Col legio B a s i l i a i u d i Roma. 

Per c omprenderne l a ragione r i c o r d i a 
mo brevemente i precedent i d i detto Co l 
legio. 

I l Papa U r b a n o V i l i n e l suo affetto por 
r O r d i n e Bas i l i ano , con B o l l a de l 17 d i 
cembre 1631 aveva deciso d i creare i n Ro
ma u n Collegio Bas i l i ano , i l quale servisse 
e d i casa general iz ia per comoda d i m o r a 
de i S u p e r i o r i m a g g i o r i d e l l ' O r d i n e e per 
la f o rmaz ione rel igiosa e c u l t u r a l e d i d i cc i 
m o n a c i s tudent i B a s i l i a n i de i monaster i 
d i S i c i l ia e d i Ca labr ia . Esso Cc l l cg io dap
p r i m a f u s tab i l i t o a S. G i o v a n n i i n Merca-
te l l o , a i M o n t i . Questa Chiesa i n una al lo 
stabi le a t t iguo f u ceduta l o r o d a l l ' A r c i -
c c n f r a t e r n i t a dei Catecumeni , per l a som
m a d i scudi 15300. I l contrat to f u confer
mato d a l medesimo Pontefice con a l t ra 
B e l l a de l 17 agosto de l 1634. Q u i i M o n a c i 
SJasiliani a p r i r o n o que l la celebre Accade
m i a d i le t tere greche, f requentata da n u 
merosa c n o b i l e schiera d i i n s i g n i l e t t e r a t i , 
(Iella, quale i l Card ina le Francesco B a r 
b e r i n i gi onorava d i essere i l mecenate. 
V a r i C a r d i n a l i v i appar tennero , t r a c u i i l 
Brancacc i e i l dola Queva. T r a g l i acca
d e m i c i p iù i n s i g n i c i piace r i c o r d a r e 
r A l l a z i o , l ' H c l s t e n i o , i l Teat ino Vincenzo 
R i c c a r d i , Gio . Bat t i s ta C a t u m p s i r i t o Pie
t r o Lagena, Francesco A r c n d i o , Conacchio 
De Rossi, Pantaleone L i g a r i d i o , Giuseppe 
Carpàni, Gio . A n d r e a Staur ino , i l R i n u e -
c ino , e N i c o l a de Tadeis . L a p r i m a Acca

demia f u adunata i l d i 13 d i giugno del 
1635 e l ' u l t i m a i l 13 d i agosto del 1640. 

F u disgrazia però che i 15300 scudi 
c o n t r a t t a t i per l 'acquisto non furono po
t u t i rac imolare dai p o v e r i c tartassati M o 
nasteri B a s i l i a n i , per c u i si addivenne al la 
scissura de l contrat to e i B a s i l i a n i dovet
tero lasciare que l luogo per cercarne u n 
a l t r o che venisse a costare d i meno. E lo 
I r c v a r c n o n e i pressi del palazzo B a r b e r i n i 
per i l prezzo assai m i t e d i scudi 1530, 
ne l l ' a t tua le V i a S. Bas i l i o , ove stabi l i rono 
la sede de l l o ro studentato , i n t i t o l a n d o l o 
« Collegio di S. Basilio » , destinato d i p o i 
dal la D i e t a Generale, tenuta n e l Monaste
ro de l SS. Salvatore d i Messina i l 2 marzo 
del 1669, anche a Sede del la Cur ia Gene
r a l i z i a , mentre fino a l lora essa aveva d i 
m o r a i n que l celebre Monastero. N e l 
t rambusto de l la traslazione l 'Accadem.ia 
venne a disperders i con vivo dolore dei 
l e t t e r a t i . 

Benedetto X I V con sua B o l l a regolò i l 
Monastero d i S. Bas i l io i n Roma, desti 
nandov i u n abbate a reggerlo, e p r i m o ab
bate ne f u eletto i l P. F i l i p p o S p i t a l e r i , 
stato già benemer i to abbate de l nostro 
monastero d i Mezzoiuso n e l 1742; n o t i 
zia che n o i t r o v i a m o registrata nal cosid
detto « Assento » d i tu t te le rendi te del 
monastero, d i c u i abb iamo par la to già d i f 
fusamente. La Chiesa f u restaurata sotto i l 
Pont i f i ca to d i Papa Innocenzo X, dal l 'AJ)-
bate Generale Agresta. 

M a n o n essendo sufficiente la vecchia 
f a b b r i c a alle esigenze m o l t e p l i c i della C u 
ria General iz ia e de l Col legio , l 'Abbate 
Generale M e n n i t i v i fabbricò u n nuovo 
braccio, ampl iandone le celle. Per pagare 
le spese incontrate e per i l manten imento 
del Col legio l 'abbate M e n n i t i si vide co
stretto ad accollare una tassa annuale a 
t u t t i i monaster i d e l l ' O r d i n e . Questa tassa 
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stabi l i ta p e r l a f a b b r i c a d e l n u o v o b r a c 

cio d e l C o l l e g i o d i S . B a s i l i o i n R o m a n o n 

va c o n f u s a c o n l ' a l t r a t a s s a , d a p a g a r s i 

quale c o n t r i b u t o p e r s o n a l e a l G e n e r a l e 

d e l l ' O r d i n e , p e r le spese d e l l a C u r i a G e 

n e r a l i z i a , i n r a g i o n e d i onze 10 a l l ' a n n o , 

p a r i a l i r e i t a l . 127,50. C o m e s i r i l e v a cli i ia-

r a m e n t e d a l l a l e t t e r a s u r r i f e r i t a essa ve 

n i v a p a g a t a n e l l a festa d e l l a P c n t i j o s t j . 

Ciò c i v i e n e c o n f e r m a t o a n c h e d a l l i b r o 

degli I n t r o i t i e d E s i t i « d e g l i a n n i 1695-
1696 d e l m o n a s t e r o , r e d a t t o sotto l ' a b b a t e 

al lò , ove a p a g i n a 110 si t r o v a r e g i s t r a t o 

q u a n t o s e g u e : « Tassa del Riv.mo P. Ge
nerale di Pentecoste onze 10 ». O r a n e g l i 
a n n i 1695-1696, l a f a b b r i c a d e l n u o v o 

b r a c c i o d e l C o l l e g i o d i S . B a s i l i o i n R o m a 

e r a a n c o r a d i là d a v e n i r e , m e n t r e esso 

f u fatto n e l l ' a n n o 1704, d a l l ' A b b a t e \ I e n -

n i t i . 

11 C o l l e g i o durò s i n o a l 1870 q u a n d o 

fu s o p p r e s s o e d i n c a m e r a t o . 11 suo e d i f i c i o 

fu c e d u t o i n p a r t e a l F o n d o C u l t o , i n p a r t e 

a l C o m u n e d i R o m a . A i M o n a c i B a s i l i a n i 

di G r o t t a f e r r a t a , u n i c i s u p e r s t i t i e succes 

s o r i d e l M o n a c h i s m o B a s i l i a n o d ' I t a l i a , f u 

rono a s s e g n a t i i p o c h i l o c a l i d i p e r t i n e n z a 

d e l F o n d o C u l t o , c h e t u t t ' o r a o c c u p a n o . 

L ' i m m o r t a l e P o n t e f i c e P i o X I d i s. m . 

così b e n e v o l o d e l l ' O r i e n t e C r i s t i a n o e m u 

ni f ico P r o t e t t o r e d e l l a B a d i a d i G r o t t a f e r 

r a t a , n e l s u o affetto p e r i l n o s t r o M o n a s t e 

ro v o l l e r i p r i s t i n a t o i l C o l l e g i o d i S . B a 

s i l i o . C o n D e c r e t o d e l l a S . C o n g r e g a z i o n e 

p e r l a C h i e s a O r i e n t a l e , i n d a t a 30 g e n n a 

io 1935, festa d e i S S . G e r a r c h i S . B a s i l i o 

M a g n o , S . G r e g o r i o i l T e o l o g o e S . G i o 

v a n n i C r i s o s t o m o , n e approvò l ' e r e z i o n e 

d a n d o g l i i l t i t o l o « Collegium Missiona-
riuin S. Basila Magni Pro Oriente ». 

C O S E N O S T R E 

1 - ©tdiaajionl 
I l I gennaio hanno ricevuto, con la t o n 

sura chiericale, l 'ordine del Lettorato per le 
M a n i del Rev.mo P. Archimandr i ta -CJrdi -

.nar io i R R . Monaci F . Sergio- Perniciaro, 
F . Gabriele L o Greco, F . Marco Retta. 

'che entrano così a far parte del Catalogo del 
Clercf. Congratulazioni. 

Con carattere d i completa intimità, la 
famigl ia monastica ha celebrato i l 4 febbraio, 
festa di S. Is idoro, l 'onomastico del Padre 
e Pastore del Monastero e della nostra Con
gregazione Basiliana. A l l a D i v i n a L i t u r g i a 
i l Rev.mo P. Arch imandr i ta aveva intorno 
a se l ' intera Comunità, concelelirando con 
Luì alcuni dei Jeromonacì. Dopo i l Vangelo 
i l P. Germano, venuto 'qualche giorno p r i m a 
(b. r-'ezzoiuso per a f far i , ha voluto i m p r o v -
v i - f e r v i d e parole di circostanza sulla pa
ternità spirituale del Superiore. Così l 'un io 
ne dei cuori sì è intesa più stretta. 

Con le offerte sp ir i tual i , si è voluto 
imi re anche u n attestato visibile di amore 
(la i;arte della Comunità, che ha presentato 
in d'r.K) un bel quadro della Vergine , pre-
ocvuìc opera del nostro Prof . J'Jondini. fa t 
ta acl imitazione di una tavola cretese del 
Oi-attrocerito. 

L a giornata, cui partecipavano in ìspi-
r i t o anche le Case filiali, trascorsa i n sere
no gaudio, sì è chiusa con una serata r i 
creativa fra canti , recite e j iroiezioni . 

3 - <Dono 
I ! noto pi t tore Conte Francesco M a 

scherino, che da alcuni decenni risiede nella 
pro j i r ia v i l la a Grot ta ferrata , ha donato alia 
Badia una sua magnifica tela, in cui ha fis
sato, con la rara e sicura arte che g l i è 
propr ia , u n passaggio della Processione sot
to l 'arco del Castello abhaziale, t ra ì verdi 
platani che g l i fanno corona. Grazie a l l ' i l 
lustre donatore, col ciuale ci ral legriamo cor-
dialm.ente e g l i auguriamo m o l t i floridi anni 
ancora di v i ta felice e feconda d'ogni bene, 
m i t a m e n t e alla sua ott ima Signora. 



La mùìic dei ^ VUU "Bùhqia 

L'ultima fotografia del r.oiiro "P. tj^ilo 

M e n t r e i l B o l l e t t i n o e r a sotto s tampa, è pas
sato a g l i e t e r n i r i p o s i i l nostro caro P . N i l o . 
S e n t i a m o perciò i l d o v e r e d i a n t i c i p a r n e i l b r e v e 
n e c r o l o g i o , p e r n o n r i m a n d a r l o f ra due m e s i a l 
p r o s s i m o n u m e r o . 

I l caro P a d r e s i è spento n e l l e n r ' - ^ " ore d e l 
3 m a r z o , dopo a l c u n e sett imane d i r i a c u t i z z a z i o n e 
d e l l a m a l a t t i a d i c u i soffriva da a n n i , d e l l a qua
l e l a sua forte t e m p r a d i carattere n o n faceva 
a p p a r i r e s e m p r e l ' es is tenza . 

E d è stata p r o p r i o l a fortezza d i volontà, u n i 
ta a p r o n t a i n t e l l i g e n z a e s p e c i a l m e n t e a f e r v i d i 
s p i r i t o , che h a guidato l a sua v i t a , tutta v issuta 
p e r L i B a d i a e p e r le sue finalità. 

N a t o a P i a n a d e g l i A l b a n e s i i l 1 m a r z o 1870, 
eElrò i n m o n a s t e r o n e l 1883. e, sotto l a d i r e 
z i o n e d i u n santo M a e s t r o q u a l e fu i l P . T e o 
doro M e r l u z z i r o m a n o , s i formò p r c f o n d a m e n l e 
a l l ' a s c e t i c a m o n a s t i c a e a l l ' a m o r e d i tutto ciò 
che è p r o p r i o de l - m o n a c h i s m o b a s i l i a n o : p r e 
g h i e r a l i t u r g i c a , s t u d i t r a d i z i o n a l i s u l l ' O r i e n t e c r i 
st iano e apostolato p e r le chiese b i z a n t i n e separate. 

E m e s s a l a profess ione m o n a s t i c a n e l 1889, do
p o c o m p i u t i gli s t u d i e c c l e s i a s t i c i , de i q u a l i ebbe 
a d o t t i m i m a e s t r i M o n s i g n o r F r a t o c c h i — p o i 
V e s c o v o d ' O r v i e t o — e M o n s . P i n z e c h e r , f u or
dinato sacerdote n e l 1894. I n Comunità ebbe i 
più d'elicati uf f ic i d i Maestro d e i n o v i z i p r i m a e 
p o i d i P r i o r e , m e n t r e attendeva a i suoi p r e f e r i t i 
s tudi l i t u r g i c i , s u i m a n o s c r i t t i s p e c i a l m e n t e . 

E p r o p r i o d e i m a n o s c r i t t i d i v e n n e i n b r e v e u n 
v e r o c u l t o r e . N o m i n a t o b i b l i o t e c a r i o d e l l a B a d i a , 
procurò i n ogni m o d o d i dare i n c r e m e n t o a l 
p a t r i m o n i o b i b l i o g r a f i c o d i essa, che cercò r i o r 
d i n a r e , ampliò e migliorò scaffalature p e r far 
posto a n u o v e opere , ottenendo a g e v o l a z i o n i d a l 
l a B i b l i o t e c a A p o s t o l i c a V a t i c a n a , e d a l M i n i 
stero d e l l ' E d u c a z i o n e N a z i o n a l e , D i r e z i o n e gene

r a l e d e l l e A c c a d e m i e e B i b l i o t e c h e , presso l a qua
le s i acquistò le più l a r g h e simp.it ie , d i c u i 
seppe s e r v i r s i p e r lo svilv.ppo d e l l a B i b l i o t e c a 
C r i p t e n s e . D a l M i n i s t e r o stesso fu nominato Ispet 
tore o n o r a r i o b ib l iograf ico \zr i C a s t e l l i R o m a 
n i . L ' a m o r e de i m a n o s c r i t t i fece naoccre i n l u i 
l ' i d e a d e l i a i s t i tuz ione n e l l J B a d i a de l L a b o r a 
torio d i re.-tauro d e l l i b r o ant ico , che tante bene
m e r e n z e s i è già acquistate p e r l a c o n s e r v a z i o n e 
d e i t e s o r i b i b l i o g r a f i c i i t a l i a n i . 

M a l a parte tecnica d e l l ' o p e r a svolta d a l P . 
N i l o c o m e b i b l i o t e c a r i o , a l l a q u a l e bisogna ag
giungere p u r e l ' i m p u l s o dato a l l a scuola d i p a 
leografia teor ica e p r a t i c a n e l l a B a d i a , scuola t h e 
ha cont inuato e c o n t i n u a q u e l l a fondata già da 
S. N i l o , è superata senza paragone dall'attività 
s c i e n t i f i c a d i l u i , sopralutt . ) n e l c a m p o degl i 
s tudi b i z a n t i n i , l i t u r g i c i e s tor ic i . L e sue p u b b l i 
c a z i o n i i n proposi to sono assai n u m e r o s e e uttc 
r i c e r c a t e d a i b i z a n t i n o l o g i p e r l a originalità del 
le sue d e d u z i o n i . B a s t a dare u n ' o c c h i a t a a l cata
logo d e l l e p u b b l i c a z i o n i d e l l a B a d i a , p e r v e d e r e 
la parte p r e p o n d e r a n t e che di esse spetta a l P a 
d r e N i l o . 

A r i c o n o s c i m e n t o de l le b e n e m e r e n z e dovute a 
tale m u l t i f o r m e attività, S . M . i l R e e I m p e r a -
tore c o n suo Molai proprio lo aveva r e c e n t e m e n . 
te ins igni to d e l l a C c n m i e n d a d e l l a C o r o n a d ' I t a l i a . 

I l P a d r e N i l ^ e r a a n c h e m e m b r o de l l ' I s t i tuto 
s u p e r i o r e d i s tudi a l b a n e s i d i T i r a n a . E p e r l ' A I -
b r n i a egl i l a v o r a v a d a d i e c i n e d i a n n i , s ia con 
gl i stuldi c h e c o n l ' a z i o n e : p e r i p r i m i basti c i 
tare l a sua opera s u I Monaci Basiliani in Alba

nia — Appunti di storia dei secoli X V I - X V I I I , i l 
c u i secondo v o l u m e è p r o p r i o o r a i n is tampa a 
c u r a d e l l a R e a l e A c c a d e m i a d ' I t a l i a ; p e r l 'azio
ne d o b b i a m o r i c o r d a r e l a f o n d a z i o n e de l l ' I s t i tuto 
d e l l e S u o r e B a s i l i a n e F i g l i e d i S. M a c r i n a , che 
tante b e n e m e r e n z e h a già acquistate nel le colo
nie i ta lo -a lbanes i e n e l l ' A l b a n i a . 

O r a i l P a d r e N i l o è andato a r i c e v e r e i l pre 
m i o d e l l e sue b u o n e opere e d e l l e sue virtù mo
n a s t i c h e , poiché a n c h e idi queste è stato u n esem
pio , p u r n e l l ' u l t i m o p e r i o d o d e l l a sua v i t a , quan
do l a sua fibra l o g o r a d a l l a v o r o a v e v a attenuato 
la sua s t r a o r d i n a r i a attività. A n c h e l a serenità del 
suo trapasso e d e l suo aspetto dopo d i esso h a 
tatto p r e s e n t i r e a i suoi c o n f r a t e l l i l ' accogl ienza 
d a l S i g n o r e fatta i n c ie lo a l suo « servo buono 
e fedele » . 

A£a)via aou iiy^f-rj àStonaxipiots x a l (3:si[iv>)a-
Ts àSsXiys •ijiJ.ròv. 



Seguito della 2 pag. della copertina. . 

H a r a p i ; L a z e r S h a n t o j a ; K a r l G u r a k u q i ; L a s g u s l i 

P o r a d e c i ; V a n g j e l K o g a ; E t k e m H a x h i a d e m i ; E r 

nest K o U q i ; Diniitèr P a s h k o ; Et£rem ; 

N " m i k R e s s u l i ; Iitiet T o t o ; M i l l o s h N i k o l l a . 

Scrittori italo-albanesi. 

A n d o n A r g o n d i z z a ; B e r n a r d B i l o t t a ; F r a n o 

K r i s p i G l a v i a n o ; K r i s t i n a G e n t i l e M a n d a l a ; Z e f 

S k i r o i ; P a i Skirò; A g o s t i n R i b e c c o ; K o s m o Se

r e m b e ; G a e t a n P e t r o t t a ; S a l v a t o r B r a i l e ; R o s o -

! i n Petrotta . 

Hanno inviato la loro of ferta: 
Sig. Enzo Ugo l in i , Papàs Marco iMan-

dalà, Sig.ra Teresa T a m b u r i . Papàs Pie
t r o Monaco, Ecc. Alons. Basilio Cattan, 
Rev.do j\Iario Mazzett i , Sig.na Mar ia -P ia 
F o r t i n i , Sig.ra Rosa T i b e r i . Sig. Aloisì AIo -

sè. Sig. L l i p a Giorgio , Papàs Anton io .Gule-
mì, Rev.do Rinaldo P i l k i n g t o n , Pontif ic io 
Collegio Rumeno, Rev.do A n t o n i o L o d i , 
Alons. Giuseppe Guerra. Sig. Cesare Gio -
vanelli , Mons . Zolachides Aristodemo, 
Rev.de Suore Basiliane, Sig. Ghermandi 
Carlo, Rev.do L iac i Vincenzo, Papàs Gio 
vanni M o l l o , D o t t . Giuseppe M a r i n e t t i , 
Soett. I s t i tu to Cattolico per « L a Stampa » , 
Rev.do Eudov i co Salamina, P r o f . Marco 
L a Piana, Sig.ra E l v i r a L i s i -Cont i e r i , Rev.do 
L u i g i Carcamo. Sig.ra A n n a Ruotolo . P. 
Felice Castagnaro, Papàs Guglielmo Baffa, 
Dot t . Rosolino Petrotta, N o b i l Donna M a r -
cliesa Ferrerò, Rev.do U m b e r t o Attanasio , 
Sig. Sirchia Giovanni , Sig. Scura Gennaro, 
SÌP-. Conte A l d r i g h e t t o di Castelbarco A l 
bani. Mons . Salvatore Fiore , Rev.do Deme
t r i o Dolzani . Sig. Pietro Croce, (segue) 

Con approvazione Ecclesiastica. — P . L O R E N Z O T A R D O Jeromonaco , Direttore Respon. 

G R O T T A F E R R A T A — S c u o l a T i p o g r a f i c a I t a l o - O r i e n t a l e 



imi UENDIPILI PRESSO L'fìmiNlSTRfìZlONE- DEL ^OLL&TTINO 
(Conto corrente n. 1 24542) 

B O R G I A P . N I L O = I l Commentario liturgico di S. Germano Patriarca 
Costantinopolitano e la versione latina di Anastasio biblioteca
rio - Grottaferrata, 1912 L. 8,00 

— Se allo Spirito Santo convenga i l nome Eìzwv (Imago). Illustra
zione di un testo inedito - Grottaferrata, 1915 . . . . . . . . . 3,00 

— La disciplina della Liturgia nella Chiesa greca e latina. Confe
renza - Grottaferrata, 1916 „ 3,00 

— La Badia greca di Grottaferrata nel diritto ecclesiastico bizanti
no - Grottaferrata, 1918 . . . „ 3,00 

— 'QoGÀóytov „Diurno" delle Chiese di rito bizantino. Note critiche 
- G r o t t a f e r r a t a , 1929 - , • • » ^5,00 

— Pericope evangelica in lingua albanese del sec. X I V . Da un ma
noscritto delVAmbrosiana - Grottaferata, 1930 8,00 

— Frammenti eucaristici antichissimi. Saggio di poesia sacra popo
lare bizantina - Grottaferrata, 1932 . „ 8,00 

— Origine della Liturgia bizantina. Conferenza - Grottaferrata, 1933 . „ 3,00 

— Gesir nella vita Eucaristica. Considerazioni - Grottaferrata, 1917 . „ 5,00 

— Gemme Eucaristiche della primavera della Chiesa. Versione dal 
greco. — Serie prima - Torino, 1928 „ 2,'00 

Serie seconda - Torino, 1929 . . . . ' „ 4,00 

\o d e l l a S t a m p a 
V I A . G I U S E P P E C O M P A G N O N I , 2 8 - M I L A N O 
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I Questo ufficio legge per voi tutti i giornali e le riviste, fjj 
informandovene sollecitamente ed inviandovene i ritagli rela- jj 
tivi. Chiedete i l listino dei prezzi con semplice biglietto da m 
visita. n 

Ifl 
L ' 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

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 , u n r i g o , u n in tero U 
g i o r n a l e , u n a i n t e r a r i v i s t a che v i r i g u a r d i , v i son sub i to spe- fi 
d i t i , v o i saprete i n breve , c iò che d iversamente n o n conoscerete U 
m a i . C h i e d e t e 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 H 
Stampa - Milano (4/36) V i a Giuseppe Compagnoni, 2 8 . li 


