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G i A K D i . N i ( S a c . L e o p o l d o ) . / / mese del Sacro cuore 

di Gesù Cristo, ln -24 , V e d i z i o n e , pag. 172. T o 

r i n o , M a r i e t t i , 1942. L . 3. 

Ogr . i g iorno de l mese sacro a l C u o r d i G e s i i 
ha i n questo, vo lumetto t r e b r e v i e o n s i d e ; a z i o i i i 
su p e n s i e r i i s p i r a t i da Gesù a l l ' a n i m a d i S. M a r -
glierita .Vlacoque e da essa r i v e l a t i . Sono (-onsi-
d e r a z i o n i u t i l i s s i m e , p i e e p r a t i c h e . Segue ogni 
g iorno u n e s e m p i o , l a prat ica da eseguirs i e d u n a 
p r e g h i e r a . 

I n A p p e n d i c e a l v o l u m e v'è l a f o r m u l a di C o n 
s a c r a z i o n e a l S . C u o r e e u n T e s o r o d ' i n d u l g e n z e 
per i l r i n g r a z i a m e n t o dopo la S . C o m u n i o n e . 

M A U C O U R A ^ T ( F . P r e t e d e l l a diocesi d i N e v e r s ) . 

prova reliigicfìa sopra riJbhidienza In -16 , V edi 

z i o n e , pag . 196. T o r i n o , M a r i e t t i , 1942. L . 3,50. 

I n queste 30 m e d i t a z i o n i i n t o r n o a l l ' o b b e d i e n 
za , l ' A u t o r e p e r c o r r e tutto i l vasto d o m i n i o di 
questa virtù, n o n solo r a m m e n t a n d o g l i obbl ighi 
che s c a t u r i s c o n o dal precetto e d a l voto di essa, 
ma p r o p o n e n d o sopratulto a i l e t t o r i la l i b e r a 
r i n u n z i a a l l a volontà. E g l i , c o n a r g o m e n t a z i o n i 
s i c u r e , so l leci ta tutte le potenze e gli atti del
l 'essere u m a n o a s p e r i m e n t a r e l a verità di q u e l l e 
paro le de l b u o n M a e s t r o : «Prendete il mio giogo 

sopra di voi... e troverete il riposo delle iinime 

vr.strv. tnipsrocchè il mici giogo è dolce ed il mir, 

peso leggero » . P e r attirare i n questa v i a le anime 
di b u o n a volontà, egl i scopre loro le i n n u m e r e v o l i 
n\eri*orie s o m m i s s i o n i de l le q u a l i la vita ordì-
n - r i a di ogni g iorno può f o r n i r l ' occas ione , e 
r:ello stesso tempo diss ipa le i l l u s i o n i che impe
discono ;i tanti c u o r i di sottomettersi a questo 
giogo salutare . 

Qn' ista p r o v a , cosi completa e prat ica , gioverà 
a ti-ilil <|uelli che se ne s e r v i r a n n o xier r iportare 
••ilio sjìirito di s u p e r b i a e d i orgoglio le glo
r iose vitto! :c p r o m e s s e a l l ' o b b e d i e n z a . 

GiAiìiiiM ( S a c . L e o p o l d o ) . La Seìtimana Snnf.i. D i 

scorsi ai p r e d i c a t o r i ed a i fedel i . O r a Santa 

c o n Gesù agonizzante n e l l ' o r t o ; l a P a s s i o n e di 

Gesù e l ' E u c a r i s t i a ; tre ore di agonia di Gesù 

s u l l a C r o c e ; deposiz ione dal la C r o c e ; V i a C r u 

c i s ; D e s o l a t a . In-8 - J I l e d i z i o n e , pag. 230. To 

r i n o , M a r i e t t i . 1942. L . 7. , . 

1] p i o autore h.ì raccolto in <[uesto volumetto 
quanto può o c c o r r e r e i n ogni genere di predi -
raz ione in u n a sett imana cosi suggestiva. M a la 
sua n o b i l e fatica è adatta a tutti i b u o n i C r i s t i a n i , 
i f|uali possono trovare q u i pascolo a l l a loro 
pietà, m e d i t a n d o i do lor i d i Gesù e di M a r i a . 
0 susci tando n e l loro cuore sentimenti d i amore, 
di p e n t i m e n t o , d i f iducia n e l l a bontà d i v i n a . 

L ' o p e r a si apre con due Ore sanie predicale; 

seguono tre d i s c o r s i suggest ivi , p e r Le tre ore 

di agonia; i q u a t t o r d i c i f e r v o r i n i d e l l a Via Cru

cis; i l d iscorso per l a Desolata, c o m m o v e n t e , r icco 
di e p i s o d i ; e f inalmente i l d iscorso che i n molti 
luoghi s u o l t e n e r s i a l r i t o r n o d e l l a processione 
de l Cristo morto. 

SciiRYVER.s ( G . , C. SS . R.ì. La Madre miai unica 

v e r s i o n e autorizzata d e l l a M a r c h e s a Car lot ta -VI-

bergott i In -16 . V I ediz . 1942, pag. v i i i - U S . ]tla-

r iett i , T o r i i i o . L 4.50. 

L 'operetta s i presenta come u n p icco lo compen
dio di m a r i o l o g i a ad uso dei fedel i . T u t t i i prin- , 
c ip i che statino a l la base de l trattato teologico 
del la B . M . \e vengono sinteticameiìte r i 
pres i , b r e v e m e n t e i l l u s t r a t i e commentat i in ma
niera faci le e c o m p r e n s i b i l e a tut t i . 

I l l i b r o c o m p r e n d e I X capito l i n e i qual i l'ait 
toro, dopo a v e r stabi l i to i l fatto del la maternjìà 
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e c o D C L L e c h i e s e d i r i c o B i z A n c i n o 

L. 

IL PRIMATO DEL PAPA E LE CHIESE DISSIDENTI 
(Continuazione vedi 

Gioverà indagare, e i nos t r i f r a t e l l i 
dissidenti lo facciano con n o i , donde sia 
provenuto i l sentimento e neg l i A p o s t o l i 
d i riconoscere i n Pietro l a suprema au
torità su loro stessi e su t u t t i i f ede l i 
del la nascente Chiesa, e n e l graduato 
estendersi d i questa, nei Vescovi e Pastori 
prepost i a l reggimento delle varie Chiese, 
sia i n Oriente che i n Occidente, l ' i demico 
sentimento d i riconoscere unaniniementa 
nei Successori d i Pietro l'autorità suprema 
su l o ro e su i l o ro greggi , che è quanto 
d i re , l'autorità stessa d i Gestì Cristo sulla 
Chiesa da L u i fondata. 

U n consenso i m m e d i a t o , incontrastato , 
u n a n i m e neg l i A p o s t o l i e ne i discepoli i n 
sottomettersi a P i e t r o , dopo la p a r t i t a d i 
Gesù dal la terra , ed i n riconoscere i n l u i 
l 'autorità, i l magistero stesso del D i v i n 
Maestro Gesù, deve senza meno avere 
avuto una causa efficace e i n t u t t i comune, 
per p r o d u r r e i n t u t t i egualmente l o stesso 
effetto. Nessuna però ne apparisce ne l l ' o r 
dine naturale o che potesse essere .^tata 
suggerita da u n p r i n c i p i o umano. L ' A p o 
stolo P ietro n o n era stato i l p r i m o ad 
esser chiamato da Gesù alla sua sequela. 
La precedenza nel la ch iamata avrebbe 
potuto f o r n i r e u n giusto t i t o l o a r i cono-

a. n. precedenti) 

scere i n l u i quel lo che dovesse rappresen
tare t ra g l i A p o s t o l i e i Discepo l i i l l o ro 
Capo, d ivenuto , per la sua Ascensione al 
cielo, ad essi inv i s ib i l e . I dissidenti però, 
come n o i , conoscono dal Vangelo che i l 
] ) r imo ch iamato n o n f u P i e t r o ; che anzi 
le Chiese o r i e n t a l i , considerando come 
uno speciale p r i v i l e g i o essere stato chia-
i i iato per p r i m o a l l 'Apos to la to , per questo 
t i t o l o appunto festeggiano i n modo par 
t icolare S. A n d r e a , f regiando i l santo A p o 
stolo co l t i t o l o d i 7̂  5 (!) T ó 7v À T 0 c primo 
chiamato : e n o i possiamo aggiungere che 
A n d r e a , come f u i l p r i m o ch iamato a l l ' A 
postolato da Gesù, f u i n qualche modo 
i l p r i m o ad esercitarlo, perchè f u egl i che 
annunziò a Simone suo f ra te l l o ( P i e t r o ! 
d i aver trovato i l Messia, eg l i che lo con
dusse a Gesù: « Trovò primieramente 
(Andrea) il suo fratello Simone e lo portò 
a Gesù » . N o n dunque l 'onore d i essere 
stato ch iamato per p r i m o , nè d i avere per 
p r i m o esercitato l 'Aposto lato può ritenersi 
l a causa de l consenso u n a n i m e degl i A p o 
s to l i e dei discepol i i n riconoscere P ie tro 
rappresentante d i Gesù nella Chiesa, ne l 
sottomettersi a l u i come a Capo e a 
Maestro. 

Nè può pensarsi che u n amore .spe-
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ciale de l D i v i n Maestro v ivente sulla t e r ra 
mostrato a Pietro potesse i n d u r r e g l i A p o 
s to l i , per r i g u a r d o d i que l l o , a riconoscsre 
unan imemente i n l u i i l rappresentante d i 
Gesù Cristo . F u bensì P ie t ro i n alcune 
più solenni circostanze del la v i ta d i Gesù 
Cristo da questo d i s t in to dag l i a l t r i A p o 
sto l i ; ma eg l i non f u i l solo, e questo onore 
f u da l u i diviso con a l t r i . G l i Evangel i s t i 
hanno cura d i n o t a r l o così ne l la salita sul 
Jabcr , a l l o rquando Pietro f u scelto ad es
sere spettatore della g lor ia d i Gesù, come 
ne l l ' o r to del Getsemani , quando lo stesso 
f u chiamato ad esser più da v i c ino testi
mone del la tristezza e del l 'agonia d i l l ' I -
manità santissima de] Redentore D i v i n o . 
INcll 'ui io e n e l l ' a l t r o caso, però, Giacoj i io 
e G i o v a t i n i , de l p a r i prescelt i da Gesti 
su g l i a l t r i , f u r o n o a P ie tro compagni . Che 
anzi si può notare che, da parte del D i v i n 
Maestro , P i e t r o , a preferenza degl i a l t r i , 
si ebbe r i m p r o v e r i e ininaecie, come quan
do Gesù lo respinse da sè dandog l i i l 
t i t o lo d i Satana, e quando, t rovandolo re
n i tente ad u b b i d i r e , g l i minacciò che non 
avrebbe avuto parte con l u i , e quando, 
r i m p r o v e r a n d o g l i la sicurezza che aveva 
d i sè, g l i preannunziò le v i c ine cadule. 
R i su l ta i n o l t r e d a l Vangelo stesso, cha i l 
discepolo p r e d i l e t t o de l Maestro D i v i n o 
vivente non era stato P ie t ro , ma G i o v a n n i . 
N o n può , q u i n d i , per ([uesto t i t o l o sup-
pors i negl i A p o s t o l i l ' u n a n i m e consenso 
ne l riconoscere i n P ie t ro i l l o r o Capo, 
quando ad essi venne meno la presenza 
f i Gesù. 

L e espressioni d i P i e t r o d i grandissi
mo affetto verso i l D i v i n Maestro certo 
furono molte durante la convivenza d i l u i 
con Gesù Cristo ; m a m a l si apporrebbe 
ehi pensasse, che per queste egl i avesse 
p o t u t o riscuotere maggiore st ima e r i 

spetto presso i suoi col leghi nel l 'Aposto
lato , da i n d u r l i concordemente a ricono
scere l u i come Capo, quando essi ben lo 
sapevano colpevole del la stessa infedeltà 
l o ro nel la notte della cattura , fattos i anzi 
reo anche d i u n de l i t to maggiore nella 
t r i p l i c e negazione d i aver seguito e d i pur 
conoscere i l Nazareno, confermata con sa
c r i l e g h i sperg iur i . Come l'essere stato i l 
p r i m o ch iamato avrebbe potuto raccoglie-
ic i n t o r n o ad Andrea g l i Apos to l i , l'essere 
.= lato 11 pred i l e t t o d i Gesù avrebbe potuto 
dare la preferenza a G iovann i , cosi l'es
sersi a l D i v i n Maestro mostrato più fedele 
avrebbe suggerito G iovann i stesso a rap
presentarlo , dopo la morte d i L u i . nel 
Collegio apostolico : G iovanni , che aveva 
seguito Gesù fino a' p i e d i della eroine ed 
avea assistito alle agonie ed alla morte 
l i i L u i : G i o v a n n i , c u i Gesù stesso, moren
do, aveva affidato i n custodia l 'ainatissiuia 
d iv ina sua Vladre. Nessuna prerogativa, 
q u i n d i , sia estrinseca che personale, potè 
i n f l u i r e sugli A p o s t o l i a d ich iarare , con 
la l o ro completa sottomissione, Pietro 
Capo del la Chiesa lasciata da Gesù pr iva 
della presenza sua v i s ib i l e . 

No\ può nemmeno d i r s i che lo spir ito 
d i pr imegg iare fosse estraneo a l l 'animo e 
alle disposiz ioni dei sant i A p o s t o l i ancora 
i m p e r f e t t i e rozzi , d i guisa che essi fossero 
non curant i o i n d i f f e r e n t i d i u n grado più 
alto che l i distinguesse sugli a l t r i . 11 V a n 
gelo ce l i mostra , vivente Gesù, i n gara 
fra loro per avere i p r i m i posti ne l Re
milo, che i l d i v i n Maestro annunziava esser 
venuto a s tabi l i re i n Israele. E" la madre 
l i e i figli d i Zebedeo che chiede per i figli 
che l ' u n o segga a destra, l ' a l t r o a sinistra 
nel Regno d i Gesù, e Giacomo e Giovanni 

d i re t tamente insistono per averne pro
messa da Cr i s to ; mentre in tanto g l i a l t r i 
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dieci p i e n i d i sdegno contro i due . inorino-
ravano, certo per i n v i d i a , mostrando che 
ciascuno aspirava a star sopra g l i a l t r i , 
del la quale ambiz ione l i dovè r i m p r o v e -
lare i l d i v i n Maestro. E ' certo, però, che 
i l r i m p r o v e r o e g l i avver t iment i da t i da 
Gesù ai suoi i n questa occasione non eh. 
hero i l desiderato effetto, e g l i A p o s t o l i 
r imasero con le stesse tendenze. Leggiamo 
i n t a t t i i n S. Luca , che, nel la stessa memo-
la iu la notte in cui i l Signore era per dar 
p r i n c i p i o al la sua dolorosa passione, e 
do]>o che erano stat i n u t r i t i del Corpo e 
del Sangue d i Gesù, e mentre Questi par 
lava l o ro di u n t r a d i t o r e e d i t r a d i m e n t i 
contro la sua Persona, essi, g l i .Apostoli , 
contendevano c h i d i l o ro paresse essere 
i l maggiore, e Gesù dovè r ipetere i suoi 
ammaestrament i sull'umiltà cr ist iana. Co
me du^rque fiti dal [ ) r imo giorno della 
Resvirrczione d i G. C. g l i A p o s t o l i l 'anno 
Pietro l o r o centro , e subito riconoscono 
i n l u i i l Rappresentante del loro d i v i n 
Maestro, e t u t t i unanimemente a l u i sot
tostanno e lo r iguardano i n t u t t o i l Capo 
della congregazione dei fedel i? 

Vii accordo così u n a n i m e , che a l ib iamo 
veduto non poters i a t t r i b u i r e ad alcuna 
causa d i ordine natura le e terrena, deve 
necessariamente fars i r i sa l i re ad u n p r i n 
c ip i o più a l to , ad una causa che proceda 
d ire t tamente da D i o . E questo p r i n c i p i o 
e questa causa n o i r i t r o v i a m o i n f a t t i nel 
S. Vangelo , la sola che possa spiegarci e 
l 'unanimità dei SS. A p o s t o l i ne l r i cono
scere i n P ie t ro i l Rappresentante d i Gesìi 
Cristo , e la costante tradiz ione del la Chie
sa universale, e la concorde d o t t r i n a dei 
P a d r i e dei D o t t o r i d i questa i n r icono
scere n e i successori d i S. P i e t r o la p r e r o 
gativa a l u i data dal lo stesso Ge,«ù, e per 
conseguenza i n venerare ed i n proc lamare 

nei successori d i P i e t r o , i l V i c a r i o d i Gesù 
Cristo , i l Capo v i s ib i l e de l la Chiesa, i l 
Maestro ed i l Moderatore supremo delfa 
slessa, senza restr iz ione d i sorta. 

1 nos tr i f r a t e l l i d iss identi , se non vo
g l iono f a r p r o p r i i sofismi, le contors ioni 
d i senso, la cr i t i ca razional ista e la ma
lafede dei pro tes tant i , debbono convenire 
con n o i .sulla l e t t u r a e sulla serena e na tu 
rale applicazione d i C{uei testi evangelic i , 
che espr imono la jìrecisa volontà del F o n 
datore del la Chiesa sul la costituzione d i 
questa e sul governo del la medesima, 
quale la r iconobbero g l i A p o s t o l i compa
gni nel la v i ta p u b b l i c a d i Gesù e t e s t i m o n i 
delle opere e dei de t t i d i L u i , e quale , f ino 
alla disastrosa scissione, la ha r i t e n u t a 
tut to l 'Or iente . 

N o i non sapremmo megl io r i cordare 
questo fatto storico, che solo può spiegare 
i l consenso unanime degl i A p o s t o l i e del la 
Chiesa imiversale i n riconoscere i n Pie
t r o , e q u i n d i ne i suoi Successori, i ] V i c a 
r i o d i G. C. ed i l Capo v is ib i le ed assoluto 
del Regno suo i n t e r r a , che r i p o r t a n d o i l 
t r a t t o , che ad esso si r i fer isce , della Storia 
Luiversale della Chiesa, scr itta d a l Car
d i n a l Hergenròther. L 'eminent iss imo scrit
tore, al V o i . I , P. I I , Gap. I , si esprime 
così : 

« M a perchè agli A p o s t o l i restasse u n 
centro d i unità, anche dopo la partenza 
del Signore da questa t e r r a , e con c iò i l 
suo regno durasse come E g l i l 'avea stabi 
l i t o e governato. Gesù istituì u n suo visì
b i l e rappresentante ne l la persona d i S i 
mone, e g l i pose nome Cefa (Pietra) ( I o . 
L 42). Simone P i e t r o , po iché ebbe con
fessato apertamente ch« i l suo maestro 
era F i g l i o d i D i o v i v o , ebbe i n premio 
del la sua confessione la promessa che Gesù 
avrebbe edificata su d i l u i , come su p ie t ra 
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i n c r o l l a b i l e , la sua Chiesa e che a l u i 
avrebbe affidato le ch iav i de l regno dei 
c i e l i , cioè la suprema podestà del la Chie
sa. D i p iù eg l i , dopo aver t re vo l te p r o 
testato i l suo amore a Gesù, ne ricevè 
la missione d i pascere g l i agne l l i e le pe
corel le , c ioè t u t t o i l gregge de l Signore, 
come pastore che ne t iene le veci . Per 
l u i , s ingo larmente , quaindo dovea esssre 
tentato da Satana, pregò i l Signore, affin
chè la sua fede n o n venisse m a i meno, 
e a l u i commise l 'uff izio d i confermare i 
f r a t e l l i . Che se p u r nondimeno P i e t r o , per 
umana fragilità e n o n per mancanza d i 
fede i n t e r n a , rinnegò t r e vo l te i l Signore, 
come quest i avea predet to , con ciò non 
recò v e r u n preg iud i z i o al la subl ime sua 
missione, giacché essa n o n dovea c o m i n 
ciare che dopo la m o r t e del Maestro. E g l i 
espiò la sua caduta con l e l a g r i m e della 
penitenza e con u n a nuova protesta d'a
more . Dopo la mor te de l d i v i n o Maestro , 
P i e t r o entrò subito i n possesso dell'eredità 
a l u i assicurata i n modo i n v i o l a b i l e ; c 
però neg l i Evange l i è r iconosc iuto come 
i l p r i m o degl i A p o s t o h , e da t u t t a la c r i 
stiana posterità celebrato come l o r o Co
r i f eo , come i l Capo, i l f ondamento e la 
Pietra angolare del la Chiesa, come i l 
Maestro universale del mondo . 

I n t a l modo f u assicurata a l regno d i 
Cr is to , cioè al la Chiesa, qucìVunità, che 
i n t u t t i i t e m p i doveva essere una prova 
i r re f ragab i l e de l la d i v i n a missione d i 
Gesù Cristo i l o . X V I I , 20 segg.). A con
servare t a l e unità era necessario l 'accordo 
e i l consenso d i t u t t i i f e d e l i con Cristo 
e co i C a p i da L u i s t a b i l i t i , cioè P i e t r o 
e g l i a l t r i A p o s t o l i ; e d i p iù l 'esclusione 
d i t u t t e le d o t t r i n e l o r o contrar ie . . . A p r o 
curar p o i Yuniversalità della Chiesa era 
forza provvedere d i c o n t i n u o a l la p r o p a 

gazione degl ' insegnamenti d i v i n i , e per 
eonssguenza assicurare la successione nel 
minis tero (pastorale) degl i A p o s t o l i fino a 
che fosse compita la missione del la Chiesa 
ne l mondo ( E p h . FV, 11 segg. 1». 

Da questo fat to storico solamente, con
fermato da l la narrazione evangelica, no i 
possiamo dunque spiegarci come g l i Apo 
sto l i , che erano stat i test imoni fede l i delle 
chiare d isposiz ioni date da Gesù, r iguardo 
alla direzione ed a l governo della .sua 
Chiesa, n o n appena i l d i v i n Maestro non 
f u più v i s ib i l e f r a l o ro , si raccolsero i n 
torno a P i e t r o , lo r i conobbero per Ca[)o 
del Col legio apostolico e del la Cristianità 
tut ta . 

N o n f u dunque i n Pietro ambizione d i 
soprastare ag l i a l t r i i l prendere che egli 
fece la direzione della Chiesa nascente, 
ma f u l'esecuzione d i un grave dovere che 
Gesù stesso a l u i avea imposto , dandogl i 
i l mandato ' d i reggere e governare i ] Re
gno suo, d i pascere le sue agnelle e le 
pecore del suo gregge, d i legare e scio
gliere sul la t e r ra , d i apr i re e ch iudere 
le porte del cielo. 

E che questo mandato dovesse passare 
per d i v i n a is t i tuzione e per volontà d i 
Gesù Cristo nei successori d i P i e t ro , men
tre l o suggerisce la retta ragione, lo hanno 
sempre inteso ed insegnato i Padr i e i 
D o t t o r i del la Chiesa universale , ed hanno 
prat i cato t u t t i coloro che hanno inteso ap
partenere a l l 'unica Chiesa d i Gesù Cristo. 
Senza accumulare n u o v i testi d i P a d r i ba
sta a provare questa asserzione quanto già 
a l ib iamo scritto ne i precedeni n u m e r i . 

Ora n o n si saprebbe veramente in ten 
dere su quale fondamento i dissidenti re
sistano all'autorità dei successori d i S. Pie
tro : e la so l lec i tudine d i tpiesti per i l bene 
della Chiesa Universale , l'autorità che essi 
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esercitano i n t u t t o i l mondo per mante
nere i n t a t t a l a d o t t r i n a de l la fede e del la 
mora le cattol ica, la resistenza che essi op
pongono a quanto tenta alterare la costi
tuzione del la Chiesa s tab i l i ta d a l Signor 
IVostro Gesù Cristo , l a v ig i lanza e l ' auto 
rità che essi esercitano su t u t t o quanto i l 
gregge cr ist iano ad essi affidato, e su i 
pastor i d i questo, g l ' i n v i t i che essi r i v o l 
gono ag l i e r r a n t i , g l i s forz i che essi fanno 
l>er raccogliere i dispersi , e r i c o n d u r r e 
t u t t i all'unità de l l ' ov i l e , a l la dipendenza 
de l l 'unico Pastore, si vog l iano a t t r i b u i r e 
ad ambiz ione , a u m a n i disegni d i d o m i 
n io . Ove c iò n o n facessero, i Successori 
di S. P ie t ro , i Pontefici R o m a n i , sareb
bero essi r e i d i u n gravissimo d e l i t t o : 
perchè attenterebbero n u l l a meno che alla 
distruzione del la Chiesa, sovvertirebbero 

i l Regno d i Gesù Cristo i n t e r r a , e verreb
bero meno a l grave mandato l o r o com
messo da C o l u i , che essi rappresentano 
v i s ib i lmente ne l la Chiesa, e che l o r o h a 
affidato i l ponderoso ufficio d i suoi V i c a r i . 

M a perchè l'esecuzione d i questo dovere 
n o n possa venire i n l o r o m a i meno. Gesù 
pregò, e n o i q u i n d i siamo s icur i che, 
quando che sia, la costanza dei Pontef i c i 
R o m a n i i n adempier lo , a costo p u r del 
sacrificio e del dolore , avrà f inalmente i l 
suo effetto, vincerà g l i ostacoli . N o i p iù 
che lasciarci i n t i m i d i r e o scoraggire dal le 
diffiicoltà che oppongono g l i u o m i n i , o 
dagl i e r r o r i che questi possono conunet-
tere, abbiamo fede ne l la forza d i v i n a 
della Chiesa e del Pont i f i cato Romano , 
ne l t r i o n f o i m m a n c a b i l e de l la paro la d i 
Cristo . 

•C'^<!i.e-Ji7lJ5>*®:'<;S>il-irs\ ' 

Parole e Direttive autorevoli circa l'apostolato 
per r Unità. 

Alla fine di ottobre si è tenuto in Roiua il Primo Convegno Jlissiona-
l'io def/li alunni dei Seminari esteri llomani. 

l,a seduta antimeridiana del 3 : , nella quale tennero le reiasioni l'italo-albanese 
Rei'. Emanuele Giordano del Pont. Collegio greco, e il romeno Rcv. Stefano Bantia 
del Pont. Collegio Pio Romeno, fu onorata dall'intervento di Sua Eminenza 
[lev.ma, il Sig. Card. Eugenio Tlsserant, die si eomf^iaceiv /^rendere la pa
rola a eìiiusura della seduta stessa. 

P'Eni.Ilio Segretario della Saera Congegasioiic per la Chiesa Orientale, con quella 
competenza e chiarezza, che nel campo della cultura orientale gli sono proprie, ag-
r/iiinse intercssantis.-iime precisazioni su alcuni punti trattati dai due relatori, special-
ìuentc riguardo all'origine e distinzione dei vari riti. Soggiunse che nello studio del
l'Oriente ha una parte precipua la storia, trovandosi in essa la spiegazione dello 
.^-tato presente e fece a questo riguardo varie pratiche considerazioni. 
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Lo studio profondo dcH'Oriciìtc cristiano, continuò l'Hiniiienfi.'^siììio, confrihuira 
ccrtuiiicntc ad ai'vicimirc i fratelli dissidenti, dissipando molti malintesi clic esistono 
da tempo, contribuendo validamente all'affetto reciproco, cui è preambolo la mutua 
conoscenza. .\'on si può negare che vi sia dell'ignoranza riguardo all'Oriente cri
stiano: conviene, però, ammettere che difetti di conoscenza ce ne sono da una parte 
e dall'altra. Perciò l'impegno diuturno della Chiesa a formare degli apostoli per l'O
riente, forniti della neces.uiria coltura, perrliè siano in grado di e.wrcitare il loro 
iinnisfero con conoscenza dell'ambiente e delle tradizioni culturali. 

.Sua /iminenza rile-2'ò in modo particolare che non con la polemica si otterranno 
fruiti di apostolato, ma sopratulto col buon esempio e che i cristiani separati si senti
ranno attratti alla vera Chiesa sopratulto dal vedere tra i callolici una piii alta ed in-
len.Ka vita religiosa. Recò a tal riguardo l'liminentissimo l'esempio di quanto si i' az'-
i erato nel Mahibar. ove i fratelli, venuti dal Giacobis'mo, raggiungono ormai i 50.000. 

("(,;; tre I escoz'i ed olire 100 sacerdoti. Mar Ivanios. inizialore di tale movimento, venne 
appunto alla Chiesa per aver vissuto già una vita religiosa piii intensa, ispirandosi lui 
e I relii/iosi che lo seguivano alle tradizioni dei più fiorenti Istituti della Cliie.ni Cat
tolica. Onesto, disse l'Pininent'issiino. sarà la più forte attrattiva per i fratelli sepa
rali: la l'Ila crL^tiana intensamente vissuta e il vedere anche l'esempio della mutua 
carità fra i sacerdoti cattolici pur dei l'ari riti. 

I l Cardinale si disse convinto che questo i " convegno missionario dei Seminari 
esteri di Roma ha fatto indubbiamente del bene per una maggior comprensione ed 
un più intimo avvic'inamcnto dei latini con gli orientali. P,gli si augura che altri con
vegni del genere si abbiano a ripetere, sempre più fecondi di bene e che è mento del 
Segretariato ]nternazioncde dell'['nione Missionaria del Clero l'aver contribuito alla 
maggiore reciproca conoscenza tra il Clero Orientale ed Occidentale, accendendo in 
tulli una più valida volontà di cooperare per la tanto auspicala Ciiila. 

N I L O 
11 .sec. X 111 defìriito. e non a torto . « se

colo di f erro » , per i l)arl)ari costumi che 
lo contrassegnarono, per le fazioni c i v i l i 
e religiose che lo insanguinarono. ])er l ' igno
ranza crassa che regnava in basso e in alto, 
e per la corruzione che dilagava come fiume 
di fango a corrom])ere uomini e cose... 

Nessuno dipinse queire]3oca meglio del
l 'autore (Iella biografia di .S. X i l o , i l suo 

discei>olo prediletto S. Bartolomeo Abate : 
w ... Eg l i (S. X i l o ) vedeva che t u t t i g l i uo
m i n i , t u t t i g l i animali , finanche ogni rettile 
che si muove sulla terra, erano in cecità e 
totalmente p r i v i di luce e la terra stessa 
tutta quanta era circondata da una teiiehra 
] !rofoiKla e da una immensa cahgine... ••> 
( V i t a di S. N i l o Abate, pag. 135). 

iShi f ra tanto dilagare e im])erversare ói 
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cattiverie umane i l Signore si degnò di fare 
r isplaidere la sua luce folgorante a fugare 
le tenebre dell 'ignoranza, a rialzare g l i ani 
mi dei)ravati dal fango della colpa, a r ige-
ricrarl i e santificarli con la sua grazia, 
.suscitando nel firmamento delia Chiesa una 
schiera imponente di .Santi, t u t t i , o quasi. 
])rovenienti dai monasteri, allora oasi di san
tità, di sapere e d i ajiostolato in mezzo alla 
nuova soL'ietà. I n essi si r i fugiavano (|uanti 
erano nauseati della corruzione del mondo, 
anelanti a una vita integralmente cristiana 
ed evangelicamente ])erfetta. 

B r i l l a come astro di ]3rinia grandezza San 
Ni l o . fondatt>re della Badia e della città di 
( i ro t ta ferrata . L a sua santità e dottrina 
rieni]) ! i l sec(jlo X ed avrà intlus.so notevole 
nei secoli ])o,steriori. Nato a i-ìossano nel
l 'anno 910. nel 940 si rende monaco nei 
celebri monasteri della regione niercuriense 
(Cas.sano-Castrovillari). allora fiorenti per 
.santità e dottr ina. Per le sue doti moral i 
ed. intellettuali non comuni, supera di gran 
lunga i suoi contemporanei. Dotto nelle 
scienze sacre e i)rofane, versato in molt i 
generi di studi, trasfonde un ])iù ]:)ossente 
influsso intellettuale e morale nel monachi
smo italo-greco, che ben ])resto si iiolarizza 
intorno alla sua ])ers(jna, non ostante la sua 
vita cosi ijenitente ed austera. Padre sp i r i 
tuale di monaci e di generazioni di monaci, 
che seguono le sue orme e tramandano in 
benedizione i l suo nome. ])crpetuando l 'o
liera sua: fondatore di monasteri, rimasti 
celebri tino ai nostri g iorni ; scrittore tachi
gra fo e call igrafo e cr i t tografo di diecine 
di codici dai caratteri chiari e n i t id i : com
positore (li inni sacri e maestro di innografi , 
ri.splende qual faro luminoso nel barbaro e 
rozzo secolo X. 

Pontefici ed Inqieratori , Re di genti c i 
v i l i e barbare. Principi cristiani e mussul
mani . D i g n i t a r i dell 'Oriente e del l 'Ucciden
te, popoli greci e l a t in i , longobardi e sara
ceni fanno a gara per onorarlo, fel ic i di 
un'ambita sua visita, desiderosi di un col-
IcKiuio con L u i . 11 Pai». Gregorio \ l ' i m -
]K-ratore Ottone I t i lo accolgono con sommi 
onori a Roma, mentre si profes.sano .suoi 
figli devotissimi, -baciando la destra d i L u i , 

che non era ne])])ure sacerdote. In mezzo 
a loro lo introducono nel Patriarchio Late -
ranense ])endenti dal suo labbro, paghi di 
] oter adempire, (piasi comando, ogni suo 
desiderio. 

11 Princi])e Pandolfo di Ca])ua e i .X'ohili 
g'i ctTrono i l loro terr i tor i o |)er sua dimora 
e i lor(j serv ig i ; i Duchi di ( iacta sos])iraiio 
una sua udienza. 

11 potente l i i i i i r o .Vhoul-lvasem Principe 
(li Palermo lo i m i t a nella sua città per co-
(M'irlo di onori , ( i l i Imperator i di Oriente 
Basilio e Romano I I lo ])regano di recar.si 
a Costantino])oli con la secreta intenzione 
(li innalzarlo a (lucila sede patriarcale. I pò--
];(;li di Rossano, di Cainia e di Gaeta lo 
contendono jier loro vescovo. Patriarchi e 
vescovi del l 'Oriente e dell 'Occidente. Gene
rali d'esercito e Mag is t ra t i , maestri della 
corte (li I f i s a n z i o e di Gerniaiiia, monaci, 
sacerdoti e laici lo consultano e ne ricevono 
consiglio e direzione. L ' A h i i t e .Aligerno d i 
Montecassino con i suoi monaci lo ricevono 
festanti tra le luci dei doppieri e i i^rofumi 
degli incensi nel loro glorioso antico Ceno-
1)io (jiiasi redivivo S. lìenedetto. intenti ar', 
a.scoltare la sua santa e dotta iiarola nella 
l ingua di Cicerone. 

X è manca in (piesto nobile ed universal 
C(ìntorno i l ])iù l)cl i iore che ])U(') .sbocciare 
dalla natura umana : la santità. Intorno a 
.S. X i l o vediamo i n f a t t i una schiera di Santi 
(1,1 lui f ormat i ed elevati alle più alte vette 
(Idia ])erfezione. .Sant'.-Vclalberto, .Arcivesco
vo di Praga, domanda istantemente di es
sere ricevuto come suo disce])olo. S. B a r 
tolomeo. .S. Stefano e San ( i i o rg i o e .Santa 
Teodora di Rossano, .San Proclo di Irìisi-
gnano, S. Fant ino i l taumaturgo, i Santi 
Giovanni e Zaccaria di Alercur io . S. I^eoluca 
(li Aionteleone e San Luca fratello di San 
Fant ino e mol t i a l t r i s(jno i fiori e i f r u t t i 
più belli germogliati e maturat i dai suoi 
santi esempi e d iv ini insegnamenti. 

Dotato da D i o del dono dei miracol i r i n 
nova in mezzo ai j jopoli i ];r()(lig! degli Appo
stoli : l ibera ossessi con la sua (preghiera, 
risana ogni sorta d i infermità corporale e 
spirituale col semplice tocco della sua mano 
o col suono della sua parola : quale redivivo 
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E l i a predice i l f u t u r o . 1-liprende con santa 
libertà i potenti e r icorda loro i g rav i dove
r i del loro stato (celebre i l « Salva animani 
tiiaiii » a l l ' Imperatore Ottone I I I d i Ger
mania) ; di fende i deboli e g l i oppressi a 
costo della sua vita, si fa padre degli o r fan i 
e protettore delle vedove ; la sua carità non 
ha l i m i t i : come l 'Apostolo si fa tut to a t u t t i 
])er guadagnare e portare t u t t i a Gesù 
Cristo. 

F i g l i o devotissimo della Chiesa di Roma 
e dei suoi l'ontefìci, egli, pio romeo, più 
volte dm-ante la sua hmghissima carriera 
iriortale (visse ben 95 anni ! 910-1004) si 
reca a ])iedi, in pio jiellegrinaggio a Roma 
a venerare le gloriose spoglie dei Cor i fe i 
degli Aposto l i e ciò non ostante g l i este
nuanti disagi dei d i f f i c i l i e lunghi i t inerar i 
dalla Calabria a Roma, resi i)iù i^enosi dalla 
pessima viabilità d'allora e dai lìericoli dei 
barbari infestanti le belle contrade italiche 
e dalla età avanzata. N o n dubita, egli no
vantenne, di tornare a Roma per conijiorre 

lo scisma dell ' infelice antipapa Filagato e 
rendere la pace alla travagliata Chiesa di 
Cristo. Morente volle scegliere i l suo sepol
cro non lontano da quella Roma, che tanto 
egli aveva amato e in vista d i quelle sacre 
tomlie apostoliche che avevano esercitato 
un così ijotente centro di attrazione nella 
santa anima sua. 

Caro a Dio e agli uomini per la sua ar
dente carità e per l'esempio luminoso di 
tutte le virtù, onusto d i m e r i t i , chiude la 
sua mortale carriera, quasi centenaria, nel 
n.ionastero greco d i S. Agata, ai piedi del 
glorioso Tuscolo, benedicente al nuovo Ce
nobio, che poco lungi , ispirato dalla Madre 
ni Dio , per la mimificenza del Conte d i T u 
scolo Gregorio I , aveva ordinato si edifi
casse e che i l suo prediletto discepolo San 
P>artolomeo. coadiuvato dai confratell i e figli 
d' ,S. X i l o stava fabbricando nella cosi detta 
« Crypta- ferrata » , ove i l suo spiri lo e l 'o -
]« ra sua sarebbero rimasti immortalat i nei 
secoli. 

I L MONACHISMO I T A L O - G R E C O 
fCoiiti?i!iàzio>!r : cfr. n. IJ4). 

I I Monastero ài S. A d r i a n o 

\'eniamo ora a dare cpialche notizia del non meno insigne monastero di S. A d r i a 
no, che sorgeva a pochissima distanza dall 'attuale paese di S. Demetrio Corone, f on 
dato dai ] i r o fugh i albanesi, a cinque miglia da Bisignano ed a dieci da Rossano. 

(Questo monastero f u fondato i n un p r i m o tempo da S. N i l o d i Rossano in ima 
sua proprietà, ove già sorgeva u n umile oratorio , dedicato ai SS. M a r t i r i Adr iano e 
Natal ia , e ben può d i rs i i l « Protocenohio » di S. X i l o . 

Come ci è dato sapere dalla V i t a stessa del Santo, tanto la chiesa che i l mona
stero edificati da S. X i l o dovevano essere ])en povera cosa. Amante della povertà e 
(kll'umiltà, S. X'ilo era alieno dal costruire i;er i suoi figli monasteri grandiosi e 
comodi. l)en sapendo che le agiatezze delia v i ta male si addicono con lo spirito di 
])overtà. tu t to ]:)roprio dei monaci, e quasi semin'e conducono alla rilassatezza della 
disciplina monastica. D 'altronde b'.gli. dotato di s]Mrito profetico, aveva predetto al l 'a
mico suo. i l i ' a tr iz io Basilio, Stratega del T h e m a di Calabria, che voleva restaurargH a 
sue spese la misera chiesa, la prossima distruzione di questa e del monastero da parte 
dei Saraceni, come poco di poi i n f a t t i avvenne. Per ben 25 anni S., X i l o dimorò in 
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quel sacro recinto con i suoi figli, rendendolo faro luminoso d i una ^•ita eminente
mente ascetica, palestra di studi sacri e p ro fan i , scuola d i ogni virtù. 

Chi potrebbe r id i re quale fosse i l fervore di quei santi asceti, sotto la guida e 
dietro g l i esempi d 'un tanto maestro? Basterà ricordare alcuni nomi di quei santi 
uomini e alcuni f a t t i , per avere una idea d i quanto afi 'ermiamo. 

-S. N i l o , sempre amante dell'umiltà, non volle per sé i l t i to lo di Egumeno, ma in 
quella vece elesse per p r i m o Superiore del monastero i l suo discepolo, i l Beato Proclo 
di Bisignano, che viene detto : « Uomo saniissiino e beatissimo, personaggio fornito 
guanto mai in ogni marnerà di istruzione, ehe aveva fatto della propria mente un'area 
di opere tanto sacre che profane^ ( V i t a di S. N i l o ) . Insieme con l u i r icordiamo an 
che i l Beato Stefano d i Rossano, i l Beato Giorgio della nobile famigl ia .-VmarcUi, pure 
di Rossano, i l Beato Luca, f rate l lo di S. Fant ino , già Egumeno del uKmastero di S. Zac
caria, nella regione mercuriense, l 'Egumeno Paolo, cui di poi S. X i l o affidò i l governo 
della Badia di Grotta f errata, designandolo per suo successore, che viene appellato : 
« Uomo provetto e per giudizio e per età e per ascetica e per istruzione filosofica », 
l 'Egumeno Barnaba, i l celebre calligrafo Neofito, uno dei m i g l i o r i , se non i l migl iore , 
della scuola niliana, scrittore di mo l t i e beUissimi Codici Criptensi , 't>ognosto « i l dot 
tissimo » ecc. 

M o l t i sono i f a t t i meravigliosi che si svolsero in quel sacro cenobio, durante l ; i 
d imora di S. N i l o ; per non essere troppo prolissi, r imandiamo alla V i t a di S. X i l o , 
l imitandoci qui ad esporne i principal i . 

Q u i verso l 'anno 965, i l Santo scrisse parecchi dei suoi codici, t ra cui i Criptensi 
B. a. X I X , B. a. X X , B. B. I , che da pr inc ip io formavano u n solo codice (l 'Abbate 
Cozza-Luzzi l i fece dividere e rilegare come sono attualmente). Essi costituiscono l ' u 
nica reliquia che si possiede del Santo, dopo che i l suo corpo rimase nascosto ; gl i 
unic i superstiti delle diecine di l i b r i , che compose. Essi sono lì a testimoniare la sua 
grande perizia nell 'arte calligrafica e criplografica. d i cui f u fondatore ed impareggia
bile maestro nella Magna Grecia. 

Nel Codice Criptense B. a. X X , a l l ' u l t imo discorso d i S. Doroteo. di cui E g l i 
ne trascrive mol t i , i l Santo aggiunse d i suo pugno una preziosa notizia, arr ivatagl i , 
forse, fresca, fresca, mentre scriveva i l l ibro . « Nell'anno del mondo 6473 {9^S) 
una sconfitta del suo esercito Manuele (figlio) di Patrizio a Rametta {Messina) e la 
stessa Rametta fu presa e avvenne una strage assai grande. E per mano di Nilo nio-
naca fu scritto il libro di S. Doroteo ». 

I n questo monastero pure avvenne la beata morte del Beato Giorgio .\marel l i e 
del Beato Proclo, suo pr imo abbate, i quali , r ip ien i d i ogni virtù e di copiosi m e r i t i , 
assistiti dallo stesso santo Padre N i l o , si addormentarono santamente nel Sginore e 
vennero sepolti i n quel vetierabile oratorio. 

Nel la chiesa d i S. A d r i a n o accadde anche i l celebre miracolo della liberazione 
dell'ossesso, operata da S. N i l o , i n persona del figlio d i Polieuto, capitano delle m i l i 
zie bizantine i n Calabria, miracolo, che f u poi immorta lato dal pennello del Domeni -
chino a Grottaferrata . Q u i i l Santo s'involò ai suoi concittadini Rossanesi, i quali , 



I L B O L L L T T I J N O 

nìorto i l loro arcivescovo, volevano innalzare L u i a tale dignità, fuggendo con uno 
dei f ra te l l i , e nascondendosi nel fo lto della boscaglia. M a uno dei fa t t i più signif i 
cativi f u senza dubbio quello del taglio delle v i t i : fa t to che decise dell 'avvenire e 
della stabilità della Congregazione Xi l iana . .S. .Vilo era incerto, .se ])ro.seguire a d i r i 
gere i l nuf)vo cenoliio, praticando la vita conunie con i suoi di.scepoli, ovvero ritornare 
alla sua tanto sosjiirata solitudine, menando v i ta solitaria. 

l'enflendo in cpiesto dubbio ansioso « s t imò bene di mettere a ])rova i suoi per 
mezzo di una strana id)bidienza, con questo fine, che se a ciò (|uelli si sottomettessero 
con semplicità e senza discussione, egli dovesse ])referire di vivere con loro, come 
duelli che in tal caso potrebbero salvarsi, ed egli mantenere la sua propria regola; se 
la cosa poi accadesse al contrario , egli si darebbe alla vita anacoretica. Pertanto avendo 
così deciso, un bel giorno, finito i l mattut ino , riuniti intorno a sè i f rate l l i , dice l o r o : 
« Padri , noi abbiamo ])iantato molte vigne, e ciò ci si attribuisce ad avarizia, ])erchè 
])ossediamo più del l)isogno. ( )rsù sradicìiiamone una parte, e non la.sciamone se non 
(luel tanto che è sufficiente». Ciò detto, vedendo che essi v i consentivano, presa una 
scure .sopra le .simile, procede loro innanzi verso la più bella e più rigogliosa parte della 
vigna. A d ugual passo anch'essi t u t t i insieme gl i tennero dietro, senza emettere nep-
]i i ire una i)arola, nonché d i r e : «Costui è impazzito, non sa (pici che si f a : tal cosa 
non si è veduta né udita mai » . Ala per ro])])osto. cominciata la i)re,ghiera, si dettero 
a tagliare v i t i dal matt ino sino all 'ora d i terza (dalle sei circa sino alle nove). .Allora, 
conosciuto i l Padre, che l 'ubbidienza dei suoi figli rivaleggiava con C(uelle che si nar
rano nelle storie dei Santi , promise a Dio di nulla mai ]5referire alla loro assistenza 
Sino all 'estremo respiro. U n tal fatto si divulgò al Monte .Athos... ed in Sicilia » . 

tv i fer iremo da u l t imo la predizione, che S. .Xilo fece allo Stratega Pjasilio, suo ami 
co, più su da noi accennata. U n giorno costui era venuto a trovare i l Santo a S. .Adria-
]io. « (Jviell'uomo (cosi la A i t a ) tanto prudente e di fine intelligenza, che era Basilio Stra
tega, e che tanta fiducia ed amore nutr iva verso i l beato Padre, quanta al Salvatore ne 
]irofessava i l Centurione, gl i ofl'rì cinquecento monete d'oro, assicm-andolo con d i r e : 
« Xon le ho acquistate con mezzi inic[ui. ma con la mia spada. Poiché, quando i irendem-
mo Creta con Xiceforo . di beata memoria, a (pici t em]» non per anco imperatore, t r o 
vammo in casa di u n tal sacerdote i l vero cilicio del Precursore (S. Gio. Battista) , fatto 
con i jìeli di camello e intorno al collo tut to insanguinato, b'gli ritenne per sé questo, a 
me rilasciò tut to l 'oro del bottino. Pertanto i^rendi (piesto denaro per amore di D i o 
e prega per me » . M a X i l o . vero sprezzatore delle cose terrene, non degnatele nep-
])ure di uno sguardo, facendo vista quasi d i temere che ghene dovesse incogliere la 
morte . (( Vorres t i t u , disse, mio caro, che ([ualcuno per codeste sozzure, assalendomi 
m i uccidesse, e desse morte al tuo amico » ? l ' I colui : « Permett imi allora di ]M-ovve-
dere con esse i l vostro altare d i arredi preziosi» . I^isposegli i l ( j rande : « \''a e dàlie 
alla Cattedrale della città, perché qu iv i stiano custodite, dove nessuno le ruberà » . E 
Jiasilio d i nuovo : « Lasciami almeno, replicò, che t i edifichi un grande e magnifico 
tempio, che non mi dà cuore vedere cotesto costruito di f a n g o » . E i U P a d r e ; « O h 
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allora, disse, non potresti vedere neppure me, che sono impastato d i fango! Quanto 
]X)i al l 'oratorio non t i dar pensiero, poiché verrà d is trutto dagli empi Saraceni; e 
tutta la Calabria sarà lasciata in loro balìa » . 

L a ])rofezia del Santo si avverò a p u n t i n o ; egli se ne dovette andare via di là 
con i suoi figli ner salvare la v i ta e la fede, e i Saraceni, in una delle loro incursioni, 
arr ivat i sin là, distrussero ogni cosa. 

Correva circa l 'anno 974, sessantaquattresimo della sua vita. 
Sugli avanzi della fondazione di X i l o , costruì (?) poi l 'a l tro grande Basibano 

S. V'itale da Castronuovo circa i l 980. 1'̂  i l r innovato Cenobio salì tosto a così grande 
fama che l ' E m i r o di l 'a lernio si affrettava a rimettere ad esso la .sua « c i fera » ( i n 
segna), allo scopo d i evitare ogni ulteriore insulto da parte degli infedel i . Da allora 
le sorti d i Sant 'Adr iano , per generosa pietà di r icchi signori e per aspirazione d i anime 
anelanti a v i ta intensamente evangelica, pros]3erarono con prodigiosa ra])idità. tanto che 
un secolo dopo, e ]:>ropriamente nel 1088. lo t rov iamo già ricco e fiorente. 

T̂ a Badia di .S. Adr iano ebbe a subire avvenimenti , or t r i s t i , or l iet i , come tutte 
le altre badie del tenqxi. Xel la guerra f r a i due figli d i Roberto Guiscardo. Boe-
mondo e Ivug.gero l^)orsa, tpie.sti, con l 'aiuto dello zio Ruggero I , Gran Conte d i Sici 
lia, presa la città di Rossano, che era in possesso di Boemondo, la diede alle fiamme 
e jier idteriore vendetta cedette i l celebre monastero di S. A d r i a n o alla Badia di Cave, 
presso .Salerno, nell'anno 1088: « semper sit in potestate Abbatis Cavensis » come si 
es])rime i l documento della donazione, che ind i f u confermata dai l^ontefici L rba-
110 I I . nel 1089. e da Pas(|uale I I nel 1100. 

l .a ])olitica istaurata dai Pr inc ip i N o r m a n n i nelle terre di Calabria e di .Sicilia e 
delle Puglie, da essi con(|uistate, specie dopo i l Concilio di M e l f i (1059), i n cui i l 
Papa Xic(jlò I I investi i l Guiscardo del Ducato di l ' u g l i a e d i Calabria, si f u quella 
(li r i s tab i l i rv i , insieme alla giurisdizione pontificia, cui dal l ' Isaurico erano state sot
tratte , anche i l r i t o latino, rivendicando alla Sede Ajjostolica i l cospicuo patr imonio 
toltole, senza tuttavia i r r i tare l 'elemento greco, ancora preponderante e forte , specie i 
miniaci. Che anzi, da abili pol i t ic i , per attrarre a sé questo fattore potente e scelto, 
non r isparmiarono verso dei monaci favor i e ] i r iv i leg i , giungendo sino ad edificare per 
loro grandiosi monasteri, come si è visto, dotandoli con ricche e generose donazioni 
e con esenzioni dal fisco. 1'?' noto i n f a t t i che pr ima del loro avvento ne l l ' I ta l ia M e r i 
dionale, i l monachismo greco, quantunijuc fiorentissimo e nel suo pieno e fecondo sv i -
lupiio, era tuttavi ; i , fatte le poche eccezioni, nel periodo degli eremitaggi e delle laure, 
sparse u n j io ' da per tut to . I monasteri propriamente dett i , g l i archimandri tat i , sor
sero s(jtto i Pr inc ip i X o r m a n n i , alcuni dei quali , come Ruggero I e I I , furono dei 
benemeriti mecenati a prò' d i essi. Abbiamogià veduto più avanti le due fiorenti fede
razioni monastiche di IVIessina e di S. E l ia di Carbone, da loro ist ituite . Però, mentre 
sembrav;i che in ta l modo favorissero l'elemento ellenista, l'azione loro sistematica era 
diretta alla latinizzazione dei loro ducati e si esplicò con sagace perseveranza, con l'as-
so,ggcttare a R(3ma dapprima, quei vescovadi, dove l'elemento latino-normanno pre
dominava, ])oscia con l ' i s t i tuirne dei nuovi , col costruire chiese e monasteri alle dipen-
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flenze dirette da Roma, per sottrar l i ai Vescovi greci , con l ' introdurre nuovi O r d i n i 
Monastic i L a t i n i — i l Florense nella Calabria del N o r d ed i Certosini in quella del 
Sud — . con l'estendere infine la giurisdizione delle Badie latine su alcuni monasteri 
greci della propr ia regione, come f u per i l nostro monastero di S. Adr iano . 

( Continua) 

COSE NOSTRE 
t« - J ^ d u a a i v j e posf-siaoclall dette €)-

patcfvie i ' O t a l l a . 

N e i g i o r n i 11-12-13 del mese d i set-
t "mbre l a B a d i a ha avuto l 'onore d i ospi-
f;ìre f r a le .sue m u r a Sua Eminenza R.ma 
i l Sig. Card ina le L u i g i L a v i t r a n o , A r c i 
vescovo d i Pa lermo e Prelato O r d i n a r i o 
d e l l ' E p a r c h i a d i Piana deg l i A lbanes i , 
S. E. R.ma Mons. G i o v a n n i Mele d e l l ' E 
parch ia d i L u n g r o e S. E . R .ma Mons . G i u 
seppe P e r n i c i a r o , Vescovo Aus i l ia re d i 
P iana degl i Albanesi . 

Come è noto a i n o s t r i l e t t o r i , ne l l ' o t to 
bre de l 1940 f u celebrato a Gro t ta fer ra ta 
i l p r i m o Sinodo delle Eparch ie d ' I t a l i a , 
cioè dei t re C e n t r i o r i e n t a l i , che sono r a p 
presentati dal Monastero esarchico d i 
G r o t t a f e r r a t a , d i c u i i l R.mo P. A r c h i 
m a n d r i t a I s idoro Croce è Eparca , dal la 
E p a r c h i a d i L u n g r o e da quel la d i P iana 
degl i Albanesi . 

L a di lazione d i due anni è servita a 
ciascuna E p a r c h i a per meglio vagl iare a l 
c u n i p u n t i delle cost i tuz ioni s inodal i , p r i 
m a che queste ricevano i l benestare del la 
Suprema Autorità Ecclesiastica. E le adu
nanze post-.sinoda]i, tenute nei suddett i 
g i o r n i dag l i Ecc .mi O r d i n a r i , hanno avuto 
precisamente l o scopo d i p ronunc iars i i n 
m e r i t o ad alcune questioni che avevano 
r ichiesto u l t e r i o r e esame. 

2* - ^ e s f a di c5. (iJllto, '^onialota e 

•battono d i (^tolla^attata. 

Come neg l i a n n i precedenti , la festa 
d i S. N i l o , del 26 settembre, è stata pre-
otHluta da tur t r i d u o soleame, reso p i i i 
attraente e prat i camente più f ruttuoso 
da l la predicazione del R . m o P. Ireneo da 

M i c i g l i a n o Cappuccino. Con j iaro la facile 
e suasiva e prendendo sempre lo spunto 
da i v a r i episodi b iogra f i c i del Santo, l'o-
1 atore ha f a t t o r i v i vere ne l la mente del 
f o l to u d i t o r i o la gigantesca figura del no
nagenario Asceta del M i l l e , la cu i santità 
e i l c u i pro fondo amore per i l prossimo, 
u n i t o alle g r a n d i e luminose virtìi, l o re-
.sero faro splendente d i scienza e d i asce
t ismo i n u n secolo rude detto d i ferro . 

I l g iorno 26, alle ore 10, i l R.mo P. A r 
c h i m a n d r i t a I s idoro Croce, Eparca della 
B a d i a , ha solennemente pont i f i cato la D i 
v ina L i t u r g i a , a l t e rmine della quale 
l ' I cone de l Santo f u portata i n t r i o n f o per 
i l Corso del paese f r a u n concerto d i canti 
o r i e n t a l i e d i i n n i p o p o l a r i . 

V i prendevano parte att iva , con la Co
munità monastica e sue I s t i t u z i o n i , oltre 
la consueta f o l l a del devoto popolo , i 
RR . Parroc i di Grot ta ferrata e Poggio 
l ' u U i a n o , i l Pont . Collegio Ucra ino e i l 
Collegio dei « P i c c o l i A m i c i » . Seguivano 
le Autorità c i t tadine . 

I l Concerto del Dopolavoro d i Frascati 
al l ietava con suoni e i n n i sacri la devota 
]»rocessione, che dava al paesetto una nota 
gaia e caratteristica d i f o l k l o r e spiccata
mente or ientale . 

3a - g.enetoso dono. 

1 coniugi Bernard ino e Bernardina 
Consalvi , seguendo una tradiz ione cara 
alle anime p ie , hanno offerto u n grande 
f magnif ico tappeto al la Basil ica della Ba
d ia , per le feste solenni. 

L a Madonna SS.ma delle Grazie, d i cui 
sappiamo che sono mo l t o devoti i p i i -
, b l a t e r i , renda loco centuplicato e q u i e 
n e l cielo l ' a t to generoso della loro devo
zione figliale. 

R ingraz iamo vivamente per questo gesto 
d i sentita pietà cristiana, e preghiamo 
da l l ' a l t o copiose le celesti benedizioni. 



.^rg-fi/'/'i de/la scctutda /ul^ijul di ('np,'i timi 

- l i i r i l u a l e di M a r i a « M a r i a è m i a M a d r e » le . I l , 

passa ed e s a m i n a r e q u a n d o l a N 'ergine sia diven

tata nostra M a d r e (c . I I ) ; ( juel lo che M a r i a è 

slata ed e p e r noi (e. I I I - I V l ; la necessità d e l l ' u 

nione del le nostre a n i m e a M a r i a (e. V i ; g l i 

effetti di questa u n i o n e , c o m e oioè l ' a n i m a cresca 

in M a r i a (c. V I ) ; l'attività di M a r i a a nostro 

riguardo « M a r i a v u o l a m a r e Gesù per m e z z o 

nostro » ( e. V I I ) ; « M a r i a v u o l r i v i v e r e nei suoi 

figli» (e. V i l l i ; l e r e l a z i o n i c h e passeranno tra 

noi e la V e r g i n e i n P a r a d i s o « come in P a r a d i s o 

noi v i v r e m o i n essa» le . I X ) . 

C o l l e sue o r i g i n a l i doti di <'hiarezza e sem

plicità questo l ibretto continuerà a far gran h e n e 

fra i suoi i n n u m e r e v o l i lettori e servirà a v a l i 

damente a l i m e n t a r e u n a piri ragionata e perciò 

più sentita devozi<nie a l l a V e r g i n e . 

S c H R V V K i t s ( G . , C . SS . R . l . Anime lidenli! U n i c a 

v e r s i o n e autorizzata de l la M a r c h . C a r l o t t a A l -

h e r g o i t i . I n - l O , I I I e d i z i o n e , 1942, pag. xvi-.30,i. 

Mar iet t i . T o r i n o . L . 8. 

."V q u e l l a m o l t i t u d i n e di a n i m e che l ' i n q u i e t u 

dine de i p i c c o l i e grandi r i m o r s i , che u n oscuro 

presentimento sul la sorte d e l l o r o a v v e n i r e inte

r iore fa v i v e r e fra l ' incertezza c l a diffidenza n e l l e 

p r o p r i e forze , è r ivol to questo sereno l i b r o del 

P. S c h r y v e r s . Nes.^uno megl io del dotto e pio 

R e d e n t o r i s t a sa r i n v i g o r i r e (|uei d e s i d e r i senza 

.slancio, frutto più di t imore ehe d ' a m o r e , sempre 

sostenuto da u n a soda dottrina ascetica , s e m p r e 

espresso c o n q u e l suo r a g i o n a m e n t o , stile p ieno 

di ca lda p e r s u a s i o n e , d i dolce serenità e v a n g e l i c a . 

E g l i infatti , coinè avverte n e l l a p r e f a z i o n e , per 

raggiungere i l suo scopo, illumina i l lettore so

pra g l ' i n c o m p r e s i tesori d e l l a bontà d i v i n a , lo 

stimola con la p r e g h i e r a , lo 7«em(Hirsce contro 

le dannose i l l u s i o n i , e infine lo avvia s i c u r o s u l l a 

via d i una fiduciosa u n i o n e co l D i v i n o Maestro . 

Perciò se questo vo lumetto è un'efficace guida 

per g l i sp ir i t i tormenta l i d a l l a s f iducia , sarà an

cor più u n prez ioso aiuto p e r i d i r e t t o r i d i 

coscienze ad efficacemente combattere n e l l e ' airi-

me, che loro s'affidano, l a pivi f requente e p e r i 

colosa tentazione i n t e r i o r e , r a p p r e s e n t a t a , secondo 

S. F r a n c e s c o di Sales, dal lo scoraiigiamenlo. 

S c i i i t v v K R . s ( G . , C . S S . R . ) . yl Gesù per Maria. 

R i f l e s s i o n i e p e n s i e r i p e r i l mese di Maggio , 

e s t r a n i dal le o p e r e d e l l o stesso A n t o r e per 

c u r a di u n a C a r n i e l i l a n a . I11-I6. I l ed iz . 1942, 

pag . 70. M a r i e t t i , T o r i n o . L . 1,25. 

I n 30 b r e v i s s i m e c o n s i d e r a z i o n i , che sono a l 

trettanti passi tratti d a l l e note opere del P a d r e 

S c h r y v e r s . l a c o m p i l a t r i c e offre al lettore ^oggetti 

.li m e d i t a z i o n e u l i l i s s i m i per i l m e s e di .Maggio. 

O g n u n a del le m e d i t a z i o n i tende ad ecci tare u n 

l iducioso a m o r e verso M a r i a ed a g iungere p e r 

essa, quasi miotica s c a l a , a l suo d i v i n figlio Gesù. 

L ' c q i u s c o l o . frutto non già d e l solito v a c u o pie

t i smo , ma (ii u n a soda dottr ina s p i r i t u a l e , li.i 

l ' i m p r o n t a d e l l a s a n a ascetica d e l l e opere d e l 

P S c h r y v e r s e si fa leggere c o n di lettevole p r o 

fitto. 

Pi.NY ( P . , \ l e s s a n d r o , O . P . ) . Il l)iù perfetto, ossia 

tra le vie interiori la più glorificante per Dio 

e la più .•ramificante per l'anima. T r a d u z i o n e 

d e l P . S. G . N i v o l i , O . P . , s u l l a nuova e d i z i o n e 

francese a c u r a d e l P. E . P i e t r o N o e l , O . P . 

In-16. I l ediz . 1942. M a r i e t t i . T o r i n o . L . 5. 

Secondo l ' e s e m p i o e r i n s e g n a m e n t o d i G . C 

Maestro p e r e c c e l l e n z a d e l l a vita s p i r i t u a l e , la 

più perfetta d e l l e v i e i n t e r i o r i è l a più glorif i 

cante p e r D i o e l a più santificante p e r l ' a n i m a , 

avendo E g l i cercato s e m p r e l a g lor ia d e l P a d r e 

suo ed essendo venuto s u l l a terra p e r l a sanl i f i -

l a z i o n e degl i u o m i n i . L ' A . c ' insegna che questa 

via è q u e l l a d ' u n a b b a n d o n o perfetto a l l a volontà 

di D i o , di u n a n n i e n t a m e n t o d e l l a nostra volontà 

setto gli o r d i n i d i questa volontà a d o r a b i l e , p e r 

esserne - - f o r t u n a l e v i t t i m e , come G. C . fu l a 

vittima la volontà d e l P a d r e suo. d a l l a sua 

I n c a r n a fino a l l a sna P a s s i o n e . Q u e s t a ma

niera d- , lare a D i o è trattala a fondo d a l dotto 

A u t o r i ' n una i i e n e t r a z i o n e e u n a l i m p i d e z z a 

veram s i n g o l a r i tanto che cpiesta via d i ])er-

fezior ' i a n a aj ipare non solo r e a l i z z a b i l e da 

(|uelle d i v i ta i n t c r i o r e perfetta, m a a n c h e 

e sop i p r i n c i p i a n t i , ai q u a l i essa si p r e 

sente! 1 sent iero s e m p l i c e e suscett ibi le 

di u a generosa at tuazione . 

•nonaco, Direttore Respon. 

j-Orientale 

Con approvazione Ecclesiastica. — P . L O R E N Z O 

G R O T T A F E R R A T A — S c u o l a T i p e 



M O W I T A » 

Y I T A D I t . D A U T O L O M E O IL C l O Y A N f 
I V A B B A T E D I G R O T T A F E R R A T A 

PresenlianiD e raccomantìiamo vivamente ai nostri lettori nuesta Biogratia [lei Santo Fon-
[Jslore della Basilica di Grottalerrata, discepolo prediletto del yraode S. ilio di Bossano, di coi 
[sii con anioro tigliale cnnipletn l'npera, già iniziata, della looda/ione della Badìa e della le-
gisla/ione ascetico-liturgica della Comonità ioastica liliaoa. 

fn scritta in greco dalllbate S. teca, soo discepolo, oella seconda oietà del sec. lì. 
Ora vede la loco la trado/iooe ledete in lingua italiana del testn originale greco, cootenuto nel 
Codice ms. criptense >. III. M2. Precede una breve prela/iene. 

Glliiìui la t'c'ilo tipcg'ialica. ope'ia della nahha ifci'ola Jlalo-Oìiontale 
'/. Ililc : k'n ca'iala e nitida f edizione, eoì'iedala di Selle illajt'ia?.ioni. 
C]'ia?.ie al noid'iv pdfo'ie [j'iol. lìoiidini in è potala 'lipìodaììe {edelinmte 
nella eope'/lina e nel l'ionk>,')pi?.io la più antica inaiiaqine che poitlìcdiamo 
del nolif'ìo 'J. Pad'w Ija'ìtolonieo. haccìata a penna dallo lìcìido'ie del Co
dice ni,'), c'n'plenje :Vi7 del òoc. Xll. contenenle la l'ita di J/. lUlo. 
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Questo ufficio le 
informandovene solle-, 
t i v i . Chiedete i l l ist i i 
visita. 

U ECO DELLA 
Io scopo d i i n f o r m a 
si s t a m p a in I t a l i a 
g i o r n a l e , una i n t e r 
d i t i , v o i saprete i> 
m a i . C h i e d e t e le 
Stampa - Milano 

per voi tu t t i i giornali e le riviste, 
lente ed inviandovene i ritagli rela-
i prezzi con semplice biglietto da 

TPA è una i s t i tuz i one che ha i l so-
i a b b o n a t i d i ciò che i n t o r n o a d essi 

U n a p a r o l a , un r i g o , un intero 
':he v i r i g u a r d i , v i son sub i to spe
lò che d iversamente non conoscerete 

d i a b b o n a m e n t o a U Eco della 
Giuseppe Compagnoni, 28, 

In 


