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AD ALTERUM FASCICULUM ANNI 1960

PRAEVIA VERBA

Maius quoddam nostrum incoeptum, nempe de « Sacris Mis
sionibus », uti de primario nostri Instituti proposito, saepius in
hoc « Spicilegio » tractandi, hoc fasciculo resumimus (1). Maxi
mam proinde partem fasciculi « Missionibus ad populum» illu
strandis reservavimus.

Cum autem iam a tempore parata esset atque etiam typis
conscripta editio trium antiquissimarum biographiarum S.i Ge
rardi Maiella, quae hucusque in archivis latebant, non iam am
plius cunctandum esse censuimus, et has « vitas », maximi mo
menti pro studio vitae sancti nostri Fratris, primo loco ponimus,
reliquo toto spatio, uti diximus, « Missionibus» adtributo.

Debitum denique defuncto Rectori Maiori emerito, R.mo P.i
Patricio Murray historicum monumentum, cui iam a tempore
adlaboramus, ad proximum primum fasciculum anni 1961 re
mittimus, hac praecipue ratione, quod interea in nostro « Spici
legio » publicandam obtinuimus primam partem maioris biogra
phiae illustris defuncti, a RP.e R. Culhane paratae, ita ut maiore
spatio indigeamus eo quod nobis hoc anno praesto sit.

SOCII REDACTIONIS

(I) Cfr Spie. Hist. 2 (1954) 87-104; 4 (1956) 25-67, 280-339; 8 (1960) 3-39·
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N otizie del nostro Fratello Gerardo Maiella

Manuscriptum PatrisCasparis CAIO~ (doc. I), p. 8; textus noster pp. 193-195.

mensura paginae originalis: 27.6 x 19.7 cm.



GASPAR CAIONE - IOSEPHUS LANDI '

TRIA MANUSCRIPTA CIRCA VITAM
S. GERARDI MAIELLA,

A COAEVIS AUCTORIBUS COMPOSITA,
PRIMUM EDUNTUR

Editionem curavernnt NICOLAUS FERRANTE et ANDREAS SAMPERS,

introductionem scripsit IOSEPHUS L6w

Quatuor adhuc exstant « vitae » S.i Gerardi Maiella, ab auctoribus
coaevis composita; una typis vulgata est, an. 18II, quam exaravit P. Ant.
M. Tannoia (I), aliae in archivo nostro generali servantur, at numquam
plene innotuernnt, quamvis a variis scriptoribus rernm gerardianarum adhi
bitae suntIa). Iam tempus erat, eas dernum aliquando publico dominio red
dere.

Pauca quae ad editionem textuum pressius pertinent, praemittamus. No
tandum imprimis, manuscriptum P.is Caione (I) potius collectionem noti
tiarum undequaque congregatarum esse quam veram « vitam », seu bio
graphiam cornpletam; alia duo manuscripta biographias sat completas con
tinent, quae in magno opere P.is Landi iriveniuntur, quo historiam nostrae
Congregationis describere conatus est. In prima editione seu recensione (II)
vita S.i Gerardi brevissima est, in altera recensione (III) sat longa. Iuvat

(I) Circa tempus editionis biographiae S.i Gerardi a P.e Tannoia conscriptae nunc
omne dubium sublatum est, postquam RP O. GREGORIO in foliis periodicis nostris: San
Gerardo, sub titulo: La prima - biografia di S. Gerardo MaieUa (59, [1959] 36, 65, 145),
quaestionem ex omnibus partibus illustravit. Constat igitur, primam editionem huius bio
graphiae editam fuisse post mortem auctoris (t 1808), ano 18II, cum explicita approbatìone

, Rectoris Maioris P. P. Blasucci, die 14 IX 1810, in qua defuncti scriptoris mentio occurrit.
Manuscriptum vero biographiae, ut ex indicationibus temporis erui potest, completum
fuerat medietate ano 1804, cum quadam additione ano 1805 facta. Attamen, iam ano 1954
(Spie. hist. 133) P. Ferrante demonstravit, opus tannoianum non potuisse in lucem venisse
ante ano 1805.

(2) Archivi nostri generalis praeses, P. Fridericus Kuntz (1832-19°5), ut videtur, ma
nuscriptum P.is Caione (infra n. I) inter chartarum cumulos invenit et in compositione sui
libri de Fr. Gerardo adhibuit (Vie du Vén.. Gérard-Marte Majella; Tournai, Casterman,
18],8; Vita del B. Gerardo MajeUa, Roma, Tip, Vat., 1893; V,ie. du Bienh.,.Gérard MajeUa,
Paris, Delhome, 1894), qui variis editionibus, tacito auctoris nomine, apparuit, Inter fontes
allegatos invenitur' etiam opus P.is Landi. Sequentes biographì de iisdem fontibus hause
runt ; sed ipsi textus hucusque latere pergebant.



vero praemonere, P.emCaione, post notitias illas fragrnentarias (I), re vera
ad scribendam longiorem vitam Gerardi attendisse, quae certo quodammodo
absoluta est, at numquarn typis edita..His ergo positis, sunt qui teneant,

'. brevem vitam Fratris Gerardi in Landi, prima recensione (II), esse opus
Landi proprium, longiorem vero vitam in Landi, altera recensione (III),
esse maiorem vitam P.is Caione, quamLandi in hac altera editione assumpsit;
ita praesertim P. Ferrante in recentioribus investigationibus. Sunt tamen
alii qui .censeant, textum III (Landi, altera recensio) esse opus proprium
P.is Landi, atvero utendo vita secunda,longiore P.is Caione, paratum (3).

Quaestio elegans, acpro diudicando v~lorehistorico trium manuscripto
rum magni ponderis est; hic autem, cum deeditione 'textuurn. tantum aga
tur, seu de mera praesentatione externa manuscriptorum,paruminterest,
utrum textus III opus authenticurn ìpsius P.is Landi sit, an totum aut ex
parte P.i Caionedebeatur; quin etiarn, ex publicatione textuum magis
sperandum est investigationes criticas facilius atque securius perducturas
esse ad solutionem quaestionis definitivam,

Et nunc de singulis manuscriptis vel eorurn auctoribus pauca praeli
bemus.

1. GASPAR CAlONE: Notizie della 'Vita. del Fratello laico Gerardo Maiel
i« del SS.mo Redentore.

Agitur de manuscripto autographo, conservato in archivo nostro gene
rali, (Fondo S. G~ranìo). Est fasciculus 20 paginarum, cui agglutinatum
est folium (2I"22) cum notitiis posterioribusadiectis. Mensura paginarum

. haec est: 19,7 x 27,6 cm. Habetur duplex paginarum numeratio,numeris
minusculis (I-20) atramento scriptis sat antiquis, et numeris maioribus
lapide scriptorio coloris caerulei recenter appositisfr-aa). Pagina I exhibet
titulum, superius transcriptum, pagina 2 habet superscriptas litteras :I.M.].;
j)ag. 3: I.M.?; pp. 4-22: I.M.M.]. Paginae 1-I4, flexione per longitudinem
paginarum facta, in duas sectiones dividuntur, in quarum dextera invenitur
textus primitivus seu primae scriptionis, in sectione sinistra habentur innu- .
merae additiones, variae extensionis. In p. II' parva scidula agglutinata
est, utroque latere litteris completa, cum quadam ad textum additione.

(3) Quaestio per longum et latum exposita est a RP Nicolao Ferrante, primuin in
nostro Spicilegio, deinde in forma concisa et magis definita in secunda editione suae ma
gnae atque .laudataebiographiae S.i Gerardi: Spic.hist. CSSR 2 (1954) 125-149 sub titulo:
Le tonti storiche della vita di S. Gerardo Majella; ibidem 2 (1954) 400-420 sub titulo: Il
Padre Caione, autore della vita grande di S. Gerardo nel Landi I cap. 42; Storia meravi
gliosa di S. Gerardo Maiella 2, Roma 1959, pp. 417-419, p. 429 (Notae).

Primi scriptorea qui manuscriptum minus, seu rerum collectionem P.is Caione prae
manibus habuerunt, mox cognoverunt, textum: qui in secunda recensione P.is Landi ha
betur, tanti de magno manuscripto eiusdem P.is Caione (cuius forma originalis non ha
betur) in se includere ut aut copia completa illius textus sit, aut magna ex parte a P.e
Landi excerptus. ~P. Ferrante, in studiis 'supra vmemoratìe, uti certum proponit sen
tentiam, textum secundae recensionis P.is Landi esse, revera et proprie, copiam perfectam
manuscripti Caione. Sunt tamen qui possibile esse censeant dictum textum ipsius Landi
compòsitionem esse, sed cum usuIargissimo, et ad litteram, textus P.is Caione. - Studiosi
cum nunc textus omnes sub oculis habeant, faciìiusatque securius quaestionem ·dirimere
poterunt. .



Scripturafota unius manus est, P.is scil, Caione, sicut ex textu et ex
comparatione ductus litterarum cum epistulis eiusdem Patris facile evin
citur (4). Attamen - et hoc quoque primu intuito percipitur - scriptura
multoties intermissa est; ideoque color atramenti varius est sicutlitterarum
ductusdiversus, et totus aspectus manuscripti inordinatus (5). Est enim,
ut lino verbo exprimatur, collectio progressiva notitiarum hac intentione
uti patet, congregatarum, ut super his aliquando construi possit vera bio
graphia heroìs, Notitiae primitivae dispositae sunt ordine chronologico, et,
uti innuimus, permultis additis aliis notitiis et notitiunculis completatae.

Inde a p. 15 cessat divisio paginarum in duas sectiones aequales; pa
ginae complentur ad duas tertias partes et dedicantur argumento, proprio
titulo praemisso: p. 15: Carità verso Dio, et, p. 19: Carità verso il Prossimo,
dum in praecedentibus paginis quaevis per titulos divisiodesit. Folio ul-·
timo (pp. 21-22), ad instar appendicis seu supplementi adiecto, habentur
narrationes circa notam calumriiam cuius victima fuit S. Gerardus, et circa
facta quae narrantur de eius commoratione in oppidulis Bisaccia et La
cedonia.

Natura huius collectionis notitiarum prohibet, quin tempus conscriptionis
pressius determinetur. Indicium tamen non spernendum ex eo erui potest
quod auctor saepius remittat ad testes rerum narratarum ea sane intentio
ne, illos, data occasione, melius interrogandi. Primi mortui e Nostris, quos
P. Caione ut testes adhuc examinandos adducit, sunt: P. Sebastianus Ric
ciardi t 1762, P. Frane, M. Margotta t 1764 et Fr. Nicolaus de Casoria
t 1765 (nisi agatur de Fr. Nicolao de Sapia t 1787). Non est ergo abso
mimexistimare manuscriptum nostrum absolutum fuisse ante annos 1762
vel 1763 (6).

Utcumque sit, grati esse debemus Providentiae quae nobis hoc manu
scriptum eonservavit, quamvis, post longiorem et completam jbiographiam
ab ipso P.e Caione confectam, superfluum esse videbatur,collectionem
notitiarum primitivam adhuc recondere.

Ad editionern iquod attinet (etiam ad textum sub numero III editum)
haec notentur: textum paravit RP Ferrante, collationem cum originali prae
stitit RP Sampers. Forma scribendi retenta est prouti in manuscripto inveni
tur, his tantum exceptis: j mutatum est in i, litterae quae « consonantes »
vocantur, quae in manuscripto repetuntur, iuxta usum modernum semel
ponuntur (cibbo = cibo etc.): vice versa, litterae nunc repetendae, at tunc
semelpositae, iuxta modernum modum exhibentur (provide = provvide);
item scriptio ii vel ij in fine vocabulorum, simplici i redditur (varii = vari,
esercizij = esercizi); usus quoque « interpunctionum» ad hodiernum mo
dum accomodatus est, sicut etiam usus ponendi litteras maiores aut minores
initio verborum. Verba, ab editore c1aritatis causa aliquando adiecta, uncis

(4) In archivo nostro generali (XXVIII B 22) servantur 25 epistulae P.is Caione ad
P.em Villani.

(5) Vide imaginem luce expressam, unius paginae magis concitatae (p. 8), huic
studio adnexam,

(6) Ad hanc eandem conc1usionem pervenit etiam Ferrante, locis supra allegatia.



quadratis inc1uduntur; uncae rotundae conservantur,prouti in texto haben
tur; .lineis, rectis inc1uduntur quaedam verba quae in textu exstant, at su
perflua sunto
e "Tituli (uncis quadratis notati) nostri sunt, sicut etiam numeri -rnargi
nales currentes, quo facilius argumenta allegari possint. Ad hos numeros
referendae sunt quoque notae ad pedem paginarum positae. Secundum eosdem
numeros confectum est denique (( concordantia » rerum quae pro Appen
dice II huius editionis perutiliter mittitur.

II.IoSEPHUS LANDI: Notizie del nostro Fratello Gèrardo Maiella. - Ex
cerpta ex opere manuscripto : Istoria della Congregazione del S'Scmo Reden
tore, prima recensio, vol. I, cap. 42, pp. 381-387; Supplemento della pri111,a
parte. Alla 'Vita di Fratello Gerardo Maiella al çapo 42, pp. 585-586.

De P.e Iosepho Landi et de eius magno opere historico proxime exspec
tandum est studium completum; itaque hic - quod ad editionem textus
sufficit - paucis verbis contenti esse possumus (7).

Opus P.is Landi tria volumina comprehendere debuit; sed duo tan
tum ad nos pervenerunt, nec constat certo, si unquam tertium volumen
sit compositum (8). Primi voluminis habentur duae recensiones; prima est
ipsius P.is Landi et opus ingenii et manus scriptura; altera maxima ex- par
te ab amanuensi quodam scripta est, sed correctionibus autographis P.is Lan
di instructa, et ordinarie primaeeditioni conformis. Maxima vero atque mi
randa sane differentia habetur in capitulo XLII inter duas recensiones; est
capitulum dedicatum descriptioni vitae S.i Gerardi.

Pro momento sistimus in prima editione primi voluminis.
Est liber manuscriptus, mensurae 19,7 - 20,2 X 27,7 cm, chartaceo

involucro contectum, 590 paginarum cum numeratione autographa, et cum
indice (absque numeris paginarum). Inter narrationem historiae Congre
gationis insertae sunt breviores biographiae defunctorum nostrorum qui me
moriam peculiarem meruerunt (9). Brevis huiusmodi biographia, subcapi
tulo 42, S.o Gerardo dicata est. In quodam supplemento, in fine primi vo
luminis, aliqua miraculasancti Fratris narrationi principali adduntur, Haec
- uti omnes qui legunt, ili co sentiunt, - simplex est, carens peculiarità
tibus, atque prodit, auctorernaut pauca novisse de Gerardo, aut non curasse
ampliorem informationem, si excipias notitias supplementi.

(7) Iosephus LANDI, * 13 VIII 1725 Eboli, regno neapolitanum, dioc. de Salerno; prof.
3 XI 1747 (Cat. I 4V

) ; cfr Spic. hist. 2(1954) 435 n. 8. - Notus est ut Magister S.i Clementis
Hofbauer et P.is Hiibl; inde ab an. enim 1776 in fundationibus Collegiorum in Statibus
pofttificiis degebat, ibique mortuus est (Scifelli) 23 XII r797. In melioribus operibusbio
graphicis de S.o Clemente notitiae circa P.em Landi inveniri possunt.

(8) Landi, in praemissisad primum volumen, propositum totius operis indicans, tri
partitum illud designat, dividendum scii. per «epochas» quas nominat: a fundatione ad
approbationem pontificiam, 1732-1749; ab approbatione ad divisionem propter «Regolamento»,
1749-'780; et deinceps a divisione. Haec ultima pars operis aut non est scripta aut, saltem
ad nos non pervenit.

(9) Notandum est, P.em Landi non semel suo operi inseruisse .breves adumbrationes
biographicas quorundam nostrorum defunctorum ab aliis auctoribus confectas, quin tamen
de hac re lectorem monuisset ; plura in studio peculiari, de quo supra, inveniri poterunt.
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P. Landi scriptionem primi voluminisfinivit, ut in ultima pagina textus
(584)notat, die 24 maii an. 1782, in Collegio nostro de Gubbio, in Statibus
pontificiis. Ponderosum hoc opus scribi non potuit sine longa et laboriosa
praeparatione. Admirationem movere valeret observatoris, P.em Landi de
famoso Frate laico tam parum scripsisse vel scivisse, at infructuosum
esse videtur rationes investigare.. Factum notamus, et - si ita dicere li
cet - in altera recensione invenimus emendationem; sed de hac infra.

Hunc texturn paravit RP Sampers, atque noviter CUlTI originali contulit;
textus exhibetur prouti in manuscripto habetur; tantum interpunctiones,
quas vocant, ad usum rnodernum traetae sunt, atque usus litterarum maio
rum vel minorurn initio verborurn.

III. IOSEPHUS LANDI: Notizie della Vita del Fratello laico Gerardo Maiel
la del 55.mo' Redeniore. - Excerptum ex opere rnanuscripto : Isioria della
Congregazione del 55.mo Redeniore, altera recensio, vol. I, cap. 42, pp.
226-351.

Haec altera primi voluminis Historiae landianae recensio ab amanuensi
scripta est et ab auctore saepius correcta. Cum sit copia 'primae recensionis,
maxirna ex parte cum hac congruit; hoc est ita verum ut in fine ultimae
paginae idem dies pro termino laboris indicata sit: 24 maii 1782. Attamen
(ut in studio iam pluries evocato quod brevi speratur proponi posse) in
textu notatur iam aliquando ano 1783 (IO), ita ut dare eluceat, copiam saltem
anno sequenti adhuc in statu scriptionis constitisse. Sic faciliter explicatur,
quomodo P. Landi interim sibi procurare potuisset notitias adeo amplas
de Fr.e Gerardo, ut capitulum 42 primae recensionis, quod vix septem
paginas complectitur, ad fasciculum plus quam centum paginarum excre
verit (II).

Oritur quaestio: hoc capitulum alterius recensionis, opus omnino no
vum si illud comparaveris cum brevibus notitiis primae recensionis, estne
opus P.is Landi, an alterius auctoris. Hic alter auetor alius non potest
esse nisi P. Caione; id enim e contextu pluries luce clarius apparet. Uti
iam innuimus, P. Ferrante (locis supra notatis) totus in eo est ut compro
batum habeat, capitulum 42 secundae recensionis apud Landi esse integrum
opus P.is Caione, illud scilicet o-pus maius quod Caione cum suis brevibus

(IO) In prima recensione P. Landi, p. III, propria mann adiunxit «1783»; in altera
recensione, hic anni numerus ab amanuensi in textum insertus est, p. 84. Concludere
oportet, alteram recensionem saltem eodem anno 1783 rescriptam esse.

(II) Volumen II Historiae P.is Landi (in quo uihil omninovinvenitur, quod ad
S. Gerardum pertineat) unica copia tantum ad nos pervenit. Primas 29 paginas scripsit
idem amanuensis qui alteram copiam I voluminis transscripserat, sed a p. 85 ceterum volu
minis corpus totum manu auctoris, P.is Landi, scriptum esse apparet. In fine voluminis
apposita est indicatio fìnis scriptionis «Gubbio 15 luglio 1782 ».

Ex rapida scriptione tanti operis hoc sane deducendum est, P.em Landi iam a
multo tempore materiam scribendi historicam sibi comparuisse. P. Ferrante (Storia mera
vigliosa2, p. 419) opinatur factum quod idem amanuensis (uti supponit) vix scriptione primi
voluminis absoluta, immediate secundum scribere (dictitante Landi) incoeperit, pro diu
dicandaquaestione auctoris capituli 42 non sine significatione esse. In hac editione textuum
in subtiliores discussiones intrare non possumus.
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notitiis inde ab obitu Gerardi collectis (nostrum n. I) parare incepit. Restat
tamen, alios non itaconvinctos esse de probationibus quas P. Ferrante ad
ducit, ut pergant affirmare, P.em Landi potuisse etiam ipsum componere
biographiam magis completam, ope sane manuscripti P.is Caione, imo ad
verbum extractis forse longioribus locis eiusdem manuscripti.

Tempus scriptionis huius alterius recensionis quod attinet, nihil cer
tum dici potest; studio exacto de quo locuti sumus, forsitan elementa quae
dam erui poterunt quorum usu variae quaestiones solvi queant, quae adhuc
vel incertaevel disputatae manent.

In editione porro textus easdem secuti sumus normas quas pro primo
manuscripto indicavimus. Textus criticus paratus est a P.e Ferrante, colla
tionem cum originali perfecit P. Sampers.

Introductionem c1audimus optando ut per editionem criticam primae
vorum manuscriptorum vitae S.i Gerardi cognitio et aestimatio nostri Sancti
augeatur et firmetur.



I

NOTIZIE DEL NOSTRO FRATELLO GERARDO MAIELLA

[LA VITA]

[Nascita]

r. - Fratello Gerardo Maiella del Santissimo Redentore nacque nella città
di Muro a dì 23 Aprile 1726, da Domenico Maiella e Benedetta Galella
L'Arciprete fu il Signor Don Felice Coccicone.

[Fanciullezza]

2. - Fin da fanciullo, fu tutto dedito alla divozione. Attestano Brigida
ed Anna Maiella, sue sorelle, che l'unico suo impiego era far sepolcri ed
altarini. Imitava i sacerdoti quando dicono Messa ed esso stesso rispondeva.

3. - Per testimonianza di dette sorelle, si confessava e comunicava ogni
due giorni e più volte il giorno si faceva la disciplina.

4. - Nell'età di 7 anni, stando la casa in molta povertà, se ne usciva
verso, ora di pranzo e se ne, andava in" un luogo fuori della città"chi?-mato
sopra la Raia, e poi se ne tornava col pane alle mani. Domandato dalla ma
dre che gli avesse dato [il] pane, [risponde'Va] che l'avearlcevuto da un
certo fanciullino. E così continuò per molto tempo.

5. - Essendo poi detta Brigida, sua sorella, ita per trovarlo in I1iceto,
quando era della Congregazione, disse il Fratello Gerardo: « Ora conosco
che quel fanciullo che mi dava il pane, era Gesù ed io mi credea ch'era un
fanciullo simile a me n. Gli soggiunse sua sorella: « Se venite in Muro e vi

(I) Per la data di nascita vedi N. FERRANTE, Quando è nato S. Gerardo Maiella:
Spie. Hist. 3 (I955) 449-455; vedi anche ID., La casa natale di S. Gerardo Maiella:
Ibid. 456-457'

(2) Brigida, la principale testimone dell'infanzia, era nata nel I7I2; Anna-Elisabetta,
nel I7I7. All'epoca dei fatti qui narrati (I734- I735), avevano da 22 a 25 anni la prima, da
I7 a 20 anni la seconda. Le due sorelle non devono essere 'sopravvissute a lungo al
loro fratello, se nessuno dei testi ai Processi si rifà alle loro testimonianze.

(4) Sopra la Raia; la località è in riferimento all'abitazione della famiglia Maiella
che, secondo il Catasto del I746 (vol. 5470, fol, 74), si trovava in Raia del Castello 63. 
Vedi Spie. Hist. 3 (I955) 457·

Chi gli avesse dato [il] pane; nel testo orig.: chi glie l'avesse dato pane.
(5) Il Tànnoia (Vita del S.d.D. Gerardo M., Avellino I842, I2), che pure ripete la

testimonianza del Caione, pone la visita di Brigida a Materdomini. - Una svista evidente.
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portate in detto luogo, lotrovarete un'altra volta », ed egli rispose: « Adesso
lo ritrovo in ogni luogo ».

6. - Il suo trattenimento più gradito, fin da quella tenera età, era la
orazione. Procuravasi alcune candelette di cera, le poneva accese avanti ad
alcune immagini e poi vi si metteva genuflesso in orazione.

7. - Una volta specialmente, essendosi rinchiuso dentro la sua stanza,
fu osservato da maestro Alessandro Piccolini, orefice di Muro, per il buco
della chiave, che, avendo. accese alcune candele innanzi a molte figurine,
in mezzo delle quali ci aveva posto quella di S. Michele,· passava e ripassava
moltissime volte avanti di quelle, sempre inchinandosi e, dopo di questi in
chini e riverenze, ponendosi con ambe le ginocchia a terra, si pose per fare
avanti dell'immagini lunga orazione;

8. - Attesta il medesimo maestro Alessandro, come Gerardo, essendo dei
nostri, ed incontrandosi con lui nelle parti di Puglie, gli disse che sin dall'età
di 7 anni fu comunicato per mano di S. Michele.

9. - Si sa parimente da donna Catarina di Dionisio Zaccardi di Muro,
di età di anni [numero illeggibile], come, essendo Gerardo di anni 8, ed
accostatosi all'altare a comunicarsi [alcune parole illeggibili; il senso deve
essere: fu rigettato]. La notte fu comunicato da S. Michele.

11211 [GiovinezzaJ

IO. - Fatto più grande, cominciò ad applicarsi alla professione di sartore
in cui vi riuscì, e perché la sua bontà di vita e simplicità veniva interpretata
per fatuità, perciò tutti lo burlavano, schernivano e bastonavano.

II. - Anzi, alle volte, mentre lo strascinavano per terra per lungo tratto
eli via, la sua risposta era: « Oh Dio! E che v'aggio fatto io? ».

12. - E questo era di continuo nel suo paese ed in Castelgrandine e in
S. Fele specialmente.

13. - Attesta un maestro di scuola di S. Fele che, trovandosi detto Ge
rardo in sua casa a cucire, che fu per più d'un mese, mai commise un atto
d'impazienza o d'alterazione, ma fu visto sempre allegro e paziente. Anzi,
battuto da scolari aspramente con uno staffile, in assenza del maestro, nem
meno dava segno di collera o di disgusto. Una delle volte, fu battuto mentre

(7) Alessandro Piccolini, più avanti del Piccolo, come sempre nel IIIo manoscritto.
Nel Catasto è chiamato Piccolo (val. 5497, fol. 1556). - Era nato nel 17II ed era amicissimo
di Gerardo e dei Padri di Materdomini.

(9) Catarina di Dionisio Zaccardi era sposa del bracciante Vincenzo di Napoli ed
abitava in Vico Celso (Catasto vol. 5496, fol. II08) , Parrocchia di S. Marco. Morì nel 1777. 
Non sappiamo l'anno di nascita; sappiamo solo che suo marito era nato nel 1706. Lei avrà
avuto, molto probabilmente, qualche anno di meno. Era soprarinominata « Bardia »,

(lo) Tutti; nel testo orig.: tutto.
(II) Che v'aggio: che vi ho.
(13) Finitela mo'; mo' (cfr mox latino) equivale ad ora, adesso.
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si era già coricato a letto e battuto con grandissimo suo dolore ed egli, senza
punto difendersi o impazientarsi, non dicea altro che: « Finitela mo'! »,

14. - Altre volte l'istesso maestro, dopo terminato la scuola, per suo dio.
vertimento, si spassava a battere detto povero Fratello con uno staffile e lui
sofferentissimo anzi allegro (san parole del maestro di scuola) sopportava ·le
battiture.

IS. ~ Si racconta di lui come cosa singolare l'essere durato al servizio d'un
Prelato sino alla morte del medesimo, quando tutti gli altri servidori non si
fidavanò durarci che per poco tempo; e, quel che è più ammirabile, non si
lagnò mai di detto suo Prelato, ma ne dicea bene con tutti, come attesta
il Signor Don Cesare Pelosi, agente del Signor Card. Orsini, prima in Muro
ed ora in Gravina. .

16. - Comparve in lui fin da che era giovanetto quello spirito di mortifi
cazione e di penitenza che poi, cresciuto in età, poté chiamarsi il suo proprio
distintivo.

17. - Raccontava il quondarn Felice Farenca come il Fratello Gerardo
si fece molte volte ligare da lui e poi aspramente battere con una fune ba
gnata, a discrezione del battente, e ciò per amor di Gesù Cristo.

IS. - Altre volte si facea appendere dal medesimo col capo in giù nella
ciminiera e poi lo pregava e facea ardere capizzi bagnati da sotto, e questo
lo cercava per carità. - Di questo n'è testatore anche Francesco Mollica.

19. - Riferisce il Signor Domenico .Lamorte, chirurgo della città di Muro
che mentre il Fratello Gerardo stava al servizio del reverito Prelato (Mònsi
gnor Albini), lo vide un giorno tutto macilento e giallo e, domandatogli che
cosa avesse, rispose che non avea niente, ma afferratolo il 11311 chirurgo e
scovertolo, vide che teneva sotto un asprissimo cilizio.

20. - Poco o niente mangiava sin dalla sua prima età, e, quante volte
era invitato a mangiare, rispondeva ch'era sazio sino alla gola, e ricusava ogni
cibò. E, se era forzato ad accettarlo, subito diviso ecc., lo dava o ai fi
glioli, o ai primi poveri che incontrava.

21. - Una volta erano tre giorni che non avea preso cibo, per testimo
nianza di sua madre. Eugenia Pascale, seconda moglie di maestro Alessandro

(r5) Non si fidavano: non se la sentivano, non potevano.
Cardinale Domenico Orsini: del ramo dei Gravina, nominato Cardinale nel r743 da

Benedetto XIII, morto nel r789. .
(r7) Felice Parenca (o Farenga, come nel IlIo ms, n. r7) era nato nel r7r9, ed abitava

al n. 65 di Raia del Castello.
(r8) Capizzi: capecchio, stoppa.
(r9) Mons. Claudio Albini, nacque a Muro nel r679, eletto Vescovo di Lacedonia nel

1736, morì a S. Andrea di Conza nel r744. - Vedi MARTUSCELLI, Numistrone e Muro Lucano,
Napoli r8g6, 42r ss.; R. RITZLER - P. SEFRIN, Hierarchia cathottca medii et recentioris àeui
VI (r730-r799), Padua r958, 252.

(20) Ai figlioli: ai ragazzi.
(2r) Eugenia Pascate (o Pasquale, come nel IlIo ms. n. r8) solo dopo ilr752 sarà

sposa dell'orefice, ma il P. Caione anticipa eventi futuri.
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del Piccolo di Palermo, orefice in Muro, gli offerì da mangiare; egli al solito
lodfi~tò, dicendo : (c$04!;pieno sino in canna». Allo:J;a questavgli posè le
màni.insaeca, per vedere se conteneva-cosa da mangiare e ci trovò una radice
di erbe e domandatolo a che?, rìspose: (C Questa si mangia »,

22. - Fra questo tempo, cominciò a frequentare una chiesa fuori del
l'abitato, nella quale si trattenea quasi tutta la giornata, impiegando la mat
tina ad ascoltare o servire tutte le Messe. che ivi in gran numero si celebra
vano, il giorno poi in orazione ed in altre opere di pietà.

23. - Altre volte si portava di casa poco pane ed un fiaschetto di vino,
si tratteneva per tre o quattro giorni interi, di notte e di giorno, nella me
desima chiesa e, toltone quel poco di tempo 'che dava al. sonno sopra la nuda
terra, tutto il rimanente del tempo l'impiegava in continue orazioni.

24. - Meraviglioso fu il suo distacco dalle cose di questa terra e la carità,
se pur non vogliamo chiamarla eccessiva liberalità verso dei poverì nel me
desimo-tempo, Egli era poverissimo nei beni' di fortuna e poverissimo tanto,
che' gli convenne una volta' fuggirsene dal suo paese per non avere affatto
modo di pagare i dazi ecc. Eppure raccontano di .lui persone degne di fede,
[che] quanto vi buscava la sera colla professione di sartore, in cui era
riuscito molto capace, tutto il giorno della 'Domenica lo dispendeva ai po
veri, senza riserbarsi per sé, neppure un quadrino.

25. - Grande il suo amore e compassione verso dei poveri e, dovunque
ne vedea, dava loro quanto poteva.

26. - Un giorno da suo zio materno, Padre graduato tra Cappuccini, gli fu
data una giamberga quasi nuova. Egli appena partito dallo zio, si imbatté
in un povero uomo ignudo, e, mosso a pietà, si levò immediatamente la
giamberga e gliela diede per carità. Ed accusato di ciò allo zio, si pose a
ridere, dicendo che l'avea dato 'ad uno più bisognoso di lui.

27. - Quando non trovava poveri, di ciò che si guadagnava, ne faceva
celebrar Messe; come attesta maestro Alessandro del Piccolo, che un giorno
se ne andò in casa sua con 8 tarì e ne fece celebrar Messe dal R. Don Giu
seppe Racano.

[Vocazione ]

2/). - Frattanto, attediato di vivere più nel mondo e non essendogli riu
scito di esser ammesso fra Cappuccini, come ardentemente desiderava, risol
vette di andarsene in un deserto a menare vita eremitica insieme con un

(24) Buscava: guadagnava.
Q'I{adrino :. ,quattrino, danaro.
(26) Padre graduato; apparteneva, cioè, alla gerarchia interna dell'Ordine. Secondo

il Martuscelli (o.. c. 392) egli fu Provinciale, dal 1752 Segretario generale, poi Postulatore
generale e teologo del Card. Orsini. Era il P. Bonaventura da Muro (IIIo ms. n. II).

Giamberga (nel testo: ciamberga): soprabito lungo fino al ginocchio.
(27) Otto tarì; il tarìcorrispondeva a due carlini, il carlino a 'un decimo di ducato. il

ducato a L. 4,25 oro.
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altro suo compagno, giovine anche questo di ottimi costumi e di buonissì
ma'vintenzione

29. - Prima però si vollero stendete il piano della vita che doveanorne
nare, il quale consistea tutto in esercizi di mortificazioni rigorosissime. E
per vedere se la natura avesse potuto reggere a quei rigori, per otto o dieci
giorni, faceano il saggio di ogni punto delle regole stabilite.

30. - Fra le altre cose, vi era questa (e ciò lo raccontò il medesimo Ge
rardo a me, P. Caione, pochi mesi prima della sua morte), cioè di non man
giare altro che erba: e cominciarono a farne il saggio per tre o quattro giorni
col referito compagno. E l'avrebbero tirato più a lungo, se non fossero sta
ti scoverti dalle loro medesime labbra, le quali erano diventate tutte verdi, e
perciò molti se ne accorsero e furono costretti ad interrompere.

31. - 1/4/1 Frattanto, avuto cognizione della Congregazione del SS.mo Re-
dentore, pensò ritirarsi in questa. L'affare andò così:

32. - Nel mese di Agosto 1748, -portatosi il P. Garzillo col Fratello Ono
fno in Muro a far la questua, colla lettera circolare di Monsignor Nicolai,
subito si accostò ai Padri e cercò informarsi delle Regole, Istituto ecc. Fratel
lo Onofrio gli disse: « Non fa per te la Congregazione, perché tra di noi si
mangia poco, si dorme ecc., si 'osserva silenzio, si fanno continue mortifì
cazioni ». Ed egli rispose allegramente: « Oh Fratello mio! E questo appun
te è quello che vado cercando io ».

33. - Intanto, nel seguente anno 1749, dopo Pasqua, si portò la Missione
dei nostri Padri in Muro e con questa occasione Gerardo finì di affezionarsi
alla nostra Congregazione. E fu tanto l'ardore di ritirarsi, che se n'andò in
sieme coi Padri in Rionero, ove quelli si portarono colla S. Missione. Ed il
Signore gli fece finalmente la grazia desiderata, mentre in detta terra fu ri
cevuto qual Fratello dal nostro P. Don Paolo, superiore della missione.

34. - In Rionero non fu subito accettato, perché lo tenevan per un uomo
stupido, stante che si vedeva quasi sempre alienato dai sensi. Egli si trat
tenne ostinatamente in Rionero. Ivi rattoppò i panni dei Ptldri,. e, visto la
sua costanza, finalmente fu mandato alla pruova in I1iceto.

35. - Qui però è da notarsi, come prima di andare in Rionero, accorti
si 11511 i suoi parenti della sua risoluzione di lasciare il mondo, lo posero
carcerato dentro una stanza. Ed egli, scritto prima un biglietto in cui av
visava i suoi parenti del luogo ove andava, unì le lenzuole del letto, ed at-

,
(30) Si trattò, dunque, di una prova, praticata nelle loro case e non di Un ritiro

effettivo nella solitudine.
(32) P. Francesco Garzilli; vedi Spie. Rist. 5 (1957) 279 n. 18.
Mons, Giuseppe de Nicolui, nacque ad Altamura nel 1695, eletto Arcivescovo di

Conza nel 1731, mori nel 1758. - Vedi Rierarchia caih, VI 176; M. LUPOLI, Sinodus Com.psana
et Campaniensis, Napoli 1827, 326.

(33) P. Paolo Cataro; vedi Spie. Hist, 2 (1954) 240 n. 19.
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taccatele alla finestra, per la medesima se ne calò e se ne andò in Rionero.
Donde poi passò al Noviziato d'Iliceto.

[A Deliceto]

36. - Ammesso tra nostri, come si portò, lo sa ognuno: umile, paziente,
mortificato, raccolto, dedito all'orazione ecc.; divenne l'esempio e l'ammi
razione di tutti.

37. - Occorse, fra questo tempo, portare un nOVIZIO all'esame in Ciorani
(questo fu il P. Ricciardi). Ed arrivati che furono alla taverna della Ponta
rola, dispose il demonio che la figlia dell'oste si fosse invaghita di Fratello
Gerardo, fino a dichiarargli con parole che lo volea per isposo, ma egli con
garbo mirabile si schermì dicendo che già si avea scelta un'altra bellissima
sposa e questa era Maria.

38. - 116! 1 Nei principi che si ritirò, e poi sempre, era il primo alla fa
tica, e l'ultimo al riposo. Quando in casa non vi era che fare, si metteva a
sfabbricare certe mura e certe fabbriche vecchie ed ammanniva il materiale
alle fabbriche nuove. - Testimonio Fratello Nicola.

39. - Quando si doveva fare il pane per la comunità, faceva dare tutti
addietro e faticava per cento, ammassando il pane e facendo tutti gli altri
uffici più faticosi.

40. - Fatto del forno. In Iliceto attaccò fuoco alle legne, ed esso, da die
tro alla catasta delle legna, domandato perché?, [rispose: ] « Per patire un
poco per Dio ». E ci volle l'ubbidienza del P. Don Paolo per farlo uscire. 
Testimonio Fratello Nicola.

41. - Quante volte usciva di casa e stava qualche pezzo lontano, al rr
torno non cercava mai stanza, ma dipendeva dall'arbitrio e discrezione dei
Fratelli. Occorse due o tre volte, 11711 che, ritiratosi in casa defaticato e
bagnato di acque e di nevi da capo a piedi, per non aver cercato stanza, la:
notte se ne stiede al freddo, in mezzo ai corridori, gelato ed inzuppato di
acqua. - Testimonio il P. Petrella, Giovenale ecc. ecc.

('37) P. Sebastiano Ricciardi, nato il l° III '73' a S. Marco la Catola (dioc, di Voltu
rara), prof, il '7 VII '75' a Ciorani, morto il 3 XII 1762 a Muro (durante la Missione). 
Vedi Catalogo I IOv ; Arch. gen. XXXIII B 22 d; AG XXXIX 140; LANDI II 522-525, 12

446-448; KUNTZ IV 76-78 e '34, VI 434.
(38) Fratello Nicola viene nominato tre volte; qui, per il fatto del forno, e per

l'ultima questua. Dal IlIO ms, n. 106, invece, sappiamo che, per la questua, Francesco Fiore
fu compagno del Santo. Potrebbe essere Nicola di Sapia che faceva parte della comunità
di Materdomini alla morte del Santo.

(41) P. Pietro Paolo Petrella, nato il 29 VI 1726 a Trivico, prof. il 2 c VII 1748 a Ciorani
morto il '5 III InI a Deliceto. - Vedi Cat. I 6; AG XXXIX 129; LANDI II 348-352. 12

232-234; KUNTZ VIII 2.28-244; DE RISIO, Croniche 326-328.
P. Francesco Giovenale, nato il 6 II '7W a Lacedonia, prof. il '9 X 1748 a Ciorani

morto il 16 VI 1782 a S. Angelo a Cupolo. - Vedi Cat. I 6v ; Cat. VIII 27; AG XXXIX 63;
LANDI II 160-189 (copia '39-'72); KUNTZ III '79.
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42. - Fu mirabile in lui l'astinenza della gola; mangiava poco, anzi po
chissimo e questo amareggiato dalle erbe le più amare: assenzio, aloe e co
loquiasia, tanto in casa, quanto fuori di essa, portandosi sempre la provvi
sta in sacca.

43. - Fatto accaduto in Melfi. col P. Liguori in casa della madre dd
I'olim P. Morante. Il P. Liguori volle assaggiare uno dei suoi maccheroni,
e n'ebbe a morire per l'amaritudine.

44. - Soleva farsi una cert'acquaamarissima; nell'acqua ci entravano va
ri capi di erbe ed altre cose amarissime e' di quella soleva bere. - Testimonio
il P. Giovenale.

45. - Quasi ogni sera faceva colazione. Mangiava estatico e tante volte
restava col boccone, o colla forchetta in mano e cogli occhi rivolti al cielo. 
Osservato da me in Caposele. - E da Fratello Gennaro fu veduto piangere,
mangiando.

46. - Chiese a Dio per 3 anni e l'ottenne la grazia di perdere il senso ad
ogni vivanda, onde qualunque cosa mangiava, era tutto di un sapore ecc. 
Testimonio il Signor Santorelli.

47. - Mirabilissima la mortificazione nel dormire. Il giorno non dormiva
mai, e ne teneva licenza dal Rettore Maggiore, ma quell'ora la spendeva sem
pre o in orazioni, o in letture di libri santi, ed io una volta lo trovai che si
stava esercitando in atti fervorosissimi di amore e di contrizione.

4S. - Ognuno sa la stanza ed il letto in cui per lungo tempo dormi nella
casa d'Iliceto; circondava da 14 o 15 'teschi di morte la stanza dentro di cui
riposava. Il camerino il più angusto, oscuro, e nel luogo più rimoto della casa
dove nemmeno poteva starei in piedi, ma era costretto a starei sempre cur
vo. Sopra quella tavola alle volte metteva pietruzze ineguali ed una più
grossa nel mezzo e sopra di esse dormiva. Altre volte un panno pieno di ca
tenelle ecc., ed un'altra in fronte. Il cuscino anche era una pietra. - Te
stimonio il P. Giovenale.

49. - 'IISII Carità in casa. - Egli s'avea sempre il peggio per sé, e tante
volte restava senza mutande per dar le sue agli altri. Tante altre' volte si
levò da sotto il giamberghino ed egli andava in sottana sola, intirizzito di
freddo, nel cuor d'inverno. Questo anche in Caposele.

(42) Coìoqulasia : colocasia, erba di luoghi umidi e palustri. - L'interpretazione del
testo è alquanto difficile.

(43) P. Stefano Liguori ; vedi Spie. Hist. 2 (1954) 256 n. 86.
P. Mauro Murante, nato il 6 V 1735 a Melfi, prof, il 24 XII 1754 a Ciorani, uscito

dall'Istituto il 12 I 1760 a Deliceto, morto l'n VII 1763. - Vedi Cat. I 14"; AG XXXIX 112;
KUNTZ IV 49-50, V 182-183, VI 173-174; Lettere di S. ALFONSO III 678. - Sua madre, Vittoria
Buono, era devotissima del Santo, e questi, dal canto suo, la chiama in una lettera
• Mamma Vittoria D.

(45) Fratello Gennaro Cerreia che faceva parte della comunità di Materdomini alla
morte del Santo; vedi il IlIo ms. n. 241.

(49) Giamberghino (nel testo: ciamberghino): una specie di panciotto, o corpetto.
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50. - Carità che usava nell'uscire. - Fatto di S. Agata: quale porsi il
caldaio in capo per mezzo la piazza della terra.

51. - Indifferenza in niente cercare, uscendo di casa. Una volta gli fu
data la cavalcatura e andò a piedi, perché non gli fu detto: « Cavalca », ma
solo: « Prendi la cavalcatura ».

52. - Tornando da Foggia e passando alla Castelluccia, quando fu bat-
tutoin mezzo alle pezze del grano e poi convertì il guardiano.

53. - A Melfi, fatto del Padre Maestro Martini colla sua penitente a cui
scoprì i sacrilegi ecc., o 7 o 8 anni.

54." A Monte S. Angelo, e prodigi occorsi. Mandar lettera a P. Ci-
mino.

55.- Da Melfi a Corato, senza domandar, il cavallo da sé lo portò in ca-
sa del Signor Papaleo.

56. - In Cedogna converte ecc.

57. - In Monte S. Angelo cogli studenti, viaggio prodigioso. Fatto delle
mule nell'osteria ecc., pane regalato ecc., incensiere ecc.

58. - In Corato: Nell'arrivare in Corato, prima di entrare nel paese, ri
trovò un poveraccio, mezzo disperato, in mezzo ad un territorio, per la gran
quantità dei sorci che desolavano la pezza del grano; allora Gerardo, com
passionando l'afflizione di quel poverello, alzò una mazza che tenea .e fece
un gran segno di croce sopra del territorio, Appena fatto ciò, si partì. Ed
ecco tutto il-territorio seminato di sorci morti; allora il campagnuolo si pose
a correre dietro a Gerardo, gridando: « Miracolo, miracolo; il Santo, il
Santo », e perché 'Gerardo era avanzato molto avanti, il campagnuolo entrò
nella terra dicendo: « Un gran Santo è entrato oggi nel nostro paese », e
raccontava quanto era accaduto. Testimoni ecc.

59. - Corato si scornmosse al suo arrivo.

60. - Qui si deve inserire tutta la lettera del Signor Scoppo.

61. - In Foggia ci stiede nel mese di Maggio 1753. Praticava egli in
Foggia ed era venerato da tutti; ma ecc. Impostura e calunnia dileguata
colla palinodia del prete impostore, scritta al Rettore Maggiore.

62. - Sua chiamata a Pagani dal Rettor Maggiore; sua uniformità, in
fermità, e prodigi ivi occorsi; veduto da me alienato dai sensi nella me
ditazione di Dio; andò avanti al Rettore Maggiore collo solo lenzuolo per
.un precetto interno.

(50) Terra, nei manoscritti, ha significato di paese.
(54) P. Fabrizio Cimino; vedi Spie. Hist, 2 (1954) 241 n. 24.
(59) Si scommosse: si sconvolse.
(60) E' il sac, Don Saverio Scoppo (o ScopPi) di Melfi, originario di Corato. -Vedi

R. C1ASCA, Legami di santità fra Irpinia e Lucania, Materdomini 1956, 23.
(61) I fatti, qui molto confusi, sono poi precisati al n. 191 ss.
(62) Nel 111° ms. n. 130 il fatto è narrato con riserve.
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[A Caposele]

63. - Vien mandato a Caposele di stanza; qui si dice ecc., si pone il fat-
to di maestro Alessandro Piccolini.

64. - Suoi viaggi in Napoli col P. Margotta e cose maravigliose: barca,
donna tramortita, puzza intesa nei luoghi pubblici.

65. - Viene in Caposele: profetizza in Calitri la morte a Don Nicola Sa
verio Berilli.

66; - Nella venuta dell'Arcivescovo scopre i peccati al Segretario.

67. - Fa piangere l'Arcivescovo istesso nel mese di Giugno 1755.

68. - 11911 Nel mese di Luglio 1755, un giorno disse al Signor Santo
relli: « Medico, sai?, in burlando burlando me ne moro, e me ne moro eti
co? n. Così fu. Morì a 15 Ottobre;

69. - Il G~ardiano che battè Cerardo.: per iusia Dei iudicia,fu tacca
riato, da un certo Religioso, chiamato F. Giuseppe degli Osservanti d'Ili
ceto, e finalmente morì ucciso.

70. Ed un'altra sera mentre sedeva in casa di una Gentildonna.

71. - Egli stava quasi sempre infermo, con dolore di petto; sputava san
gue continuamente, avea vomiti.

72. 
va ecc.

Fatto della carne vomitata a tavola, avvisato a me ecc. lo dubita-

[La Qu.estu.a]

73. - Nella fine di Luglio di detto anno [1755] fu chiamato da me per
mandarlo attorno per la questua del grano e, perché dubitava che non aves
se potuto, reggere alle fatiche, attente ·le sue abituali indisposizioni, dolor
di petto ecc., me lo chiamai una sera nella stanza e gli posi una. mano sulla
fronte; ma coll'interno dissi: « lo voglio,in nome della SS. Trinità, che
stii bene n. Esso si pose a guardarmi, ridendo; domandato da me perché ri
desse, rispose: « V. R. non parla, e parla l). lo dissi: « Va, ché stai stor
duto n. Ed esso soggiunse: « Voglio far l'ubbidienza; voglio star bene, vo
glio star bene n.

74. - Mandato in fatti per la questua con Fratello Nicola, arrivò in Se-
nerchia dove fece mirabilia.

75· - I vi occorse che dovea calarsi un trave dalla montagna per servizio

(63) Il fatto relativo alla morte della prima moglie e alla nascita dei figli della se-
conda moglie. - L'orefice stesso deve averne steso una relazione.

(64) P. Francesco Maria Margotia; vedi Spie. Hist. 2 (1954).259 n. 10I.
Puzza intesa nei luoghi pubblici; sembra alludere alla puzza del peccato.
(66) L'Arcivescovo è Mons. Giuseppe de Nicolai (vedi sopra n. 32); per il fatto vedi

il TIIo ms, nn. 184-19°. . .
(69) Taccariato: crivellato di ferite.
(70) Un appunto di cui non sllPpiamo nulla.
(73) Stortiuto : stordito,
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della chiesa madre e, perché non si trovava chi andasse a prenderlo, andò
egli il primo e disse agli altri: « Andiamo, andiamo », e tirò il trave colla
fune per lunghissimo tratto di via con facilità grandissima, sebbene fosse
stato di gran peso.

76. - Di là portossi nell'Oliveto: fatto del Prete Sarro, occorso nell'Oli
veto - stenderlo per 'intero - ed altre cose ivi occorse, cioè le estasi nella
stanza dell'Arciprete, testibus N. N.; suo parlare dell'immensità di Dio;
fatto della ficedola a tavola (bisogna scrivere in ogni conto all'Oliveto).

77. - Ma prima scrisse una lettera all'Arciprete del luogo Don N. N.,
in cui gli aprì e scoprì il desiderio interno che avea di veder detto Fratello
Gerardo; conchiude la lettera: cc Voi avevate desiderio Il IO Il di vedere uno
dei nostri? Ecco che il Signore vi ha consolato H.

78. - Ed' arrivato che fu nell'Oliveto, ed abbracciatosi coll'Arciprete, in
fine gli disse . .« Arciprete, leggesti quegli ultimi versi della lettera? H. L'Ar
ciprete fingeva non intendere, ma Gerardo soggiunse: cc No, no, leggesti?
Volevi uno dei nostri? Ecco son venuto H. Ed infatti l'Arciprete da più tem
po nutriva un desiderio ardentissimo di vedere Fratello Gerardo.

79. - Nell 'Auletta succedeva un prodigio maraviglioso: Trovò in una
casa una povera giovanetta, attratta da più anni e forse dalla nascita. Egli
l'afferrò per le mani e disse: cc Comincia, comincia a camminare n, Ed in
fatti cominciò a camminare. Da indi [in] poi seguitava a star bene perfetta
mente. - Testimonio Don Raffaele Abbondati di Auletta.

80. - Ad una donna di mala vita (in Vietri), la quale gli era uscita in
contro con ischerzo a cercar una figura per divozione: cc Eccola ~ disse in
tuono autorevole - ma preparatevi alla morte H. E fra 3 giorni se ne mo
rì. - Testimone Don OnofrioCoppola.

81. - In S. Gregorio andò a questuare.

82. - Frattanto il viaggiare in tempo di Sol Lione e gli altri incomodi
lo finirono di alterare la salute ed una mattina del mese di Agosto 1755,
mentre stava ginocchioni nella chiesa di S. Gregorio, gli venne un butto
di sangue dentro la chiesa (questo fatto lo scrivo colle parole del medesimo
Gerardo in una lettera scritta a me dall'Oliveto).

83. - In casa dell'Arciprete e collocato dentro una stanza, ivi, credendo
non essere inteso da alcuno, s'inginocchiò e, colle braccia aperte, esclamò,
dicendo: cc Signore, ti ringrazio che almeno qui non sto sconosciuto da
tutti H, (giacché in ogni paese dove arrivava, si scasava interamente allà
fama della sua santità). Ciò l'intese l'Arciprete, e prese il Fratello in un
concetto grandissimo.

84. - Di più, avendogli l'Arciprete richiesto un libretto della Passione,
egli ce lo diede, ma, perché conobbe che all'Arciprete non piaceva e inter-

~77) L'Arciprete di Oliveto era Don Arcangelo Salvadore; vedi il IlIo ms. n. I96.
(83) Non sto sconosciuto da tutti; deve essete invece: sto sconosciuto, come nel III·

ms. n. 204.
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namente diceva: « lo me l'avrei voluto scegliere da dentro il mazzo », Fra
tello Gerardo disse: cc Signor Arciprete, ecco il mazzo: se lo scelga a genio
suo- », - Testimonio l'Arciprete Robertazzi.

85. - In S. Gregorio istesso propose all'Arciprete il dubbio o sia quesi
to: Se .uno, accintosi a peccare e poi, illuminato da Dio e toccato ecc., si
desse indietro, utrum se sia tenuto ecc., in core l'adulterio ecc.

[T esto della lettera al P. Caione]

86. - Sappia V. R. che, mentre io stava inginocchioni nella chiesa di
S. Gregorio, mi venne un butto di sangue; andai con segretezza a ritrovare
un medico e gli raccontai quanto era accaduto. Egli mi giurò più volte che
110n veniva dal petto, ma dalla gola; mi osservò che non teneva né febbre
né dolore di testa; 111111 perciò mi replicò molte volte con tante espressioni,
che non era niente; mi fé sagnare alla vena della testa; mentre io non ne
sentivo veruno incomodo.

Ieri sera, giunto a Buccino, mentre mi volevo coricare, mi venne la
solita tosse, e buttai sangue dall'istessa maniera. Mandarono a chiamare
due medici, i quali mi ordinarono certi medicamenti e, fra gli altri, mi sa
gnai al piede. Il sangue che buttai, lo buttai anche senza dolore nel petto
e senza incomodo. Mi dissero ancora che non. viene dal petto, ma mi ordi
narono che subito, la mattina seguente, che è stata questa mattina, mi fossi
partito da quell'aria sottile, e (mi ordinarono che) mi fossi ritirato all'Oli
veto, tanto per l'aria, quanto per parlare col Signor Don Giuseppe Salva
dore, uomo grande ed insigne in medicina.

lo non ce l'ho trovato, ma mi dice il Signor Arciprete, suo fratello,
che viene questa sera; onde l'avviso a. V. R. per sapere; avvisatemi come
devo fare. Se volete che me ne vengo, subito me ne vengo; e se volete che
seguiti la cerca, io la seguiterò senza incomodo; perché, circa il petto, pre
sentemente mi sento meglio di quello che stava in casa. Tosse non ne ho
più. 111211 Or via, mandatemi un'obbedienza forte, e sia come sia.

Mi dispiace che V. _R. si metterà in apprensione. Allegramente, Padre
mio caro, non è niente. Raccomandatemi a Dio, che mi faccia fare sempre,
in tutto, la divina volontà, e resto ...

Oliveto 23 Agosto 1755.

87. Restò per qualche altro giorno nell'Oliveto, ma seguitò lo sputo
di san&,ue, ancorché fosse venuto Don Peppo Salvadore.

[Ultima infermità e morte l

88. - Andò in casa verso gli ultimi giorni di Agosto e venne con feb
bre, sputando sempre sangue, il quale non cessò; ma con un volto di ange
lo, allegro e ridente.

186} Sagnare: salassare, cavar sangue.
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89. - Qui lettera coll'ubbidienza, scritta. dal P. Don Carmine, ed egli.
appena avutala, la pose sopra del petto e disse all'infermiere: «Levate que
sto bacile di qui », e infatti, d'allora in poi, non sputò più.

90." Cessato lo sputo, si avanzò poi la febbre ed alla febbre si accop
piò un grande affanno di petto con scioglimento di corpo a sangue, e pro
priamente con quello chiamato tenesmo, in maniera come avesse fatto un
ristagno nel petto, in maniera che la polsazione era veementissima (quantun
que questo pulsare era sorprendente).

91. - Di più, i patirnenti si accrebbero in maniera che si raffreddava
tutto, perdeva i polsi con isvenimenti e deliqui quasi continui.

92. - Dopo poi si avanzò il male: poiché esso per la febbre si era rimes
S0 a Gesù Cristo, credendo non aver avuto ubbidienza' per ciò. Quando poi
dal P. Garzillo, l'antivigilia dell'8 di Settembre, fu posto a scrupolo di fare
per intera l'ubbidienza; allora la sera si compromise di fare l'ubbidienza e
la mattina fu fuori di letto.

93. - E disse a maestro Filippo Galella che egli doveva morire il giorno
. della Madonna, e per ubbidienza era campato 33 altri giorni di più, men
tre stava patendo 3 ore il giorno un martirio.

94. - Infatti, nel colmo del patire, si alzava e se ne andava a mettere
sotto un gran crocifisso, dirimpetto al letto.

95. - Purgatorio. - 111311 Fatta l'ubbidienza, cessò ogni cosa, febbre e
sputo di sangue,' ed andava per la casa ed usciva anche dentro al giardino
con una mazzarella.

96. - L'allegrezza fu universale, ma, a capo di 15 giorni, disse al Signor
Santorelli : ( Medico, Gesù Cristo vuole che patisca e non ci occorre altro »,
e si pose' di nuovo' alletto.

97. - Non isputò più sangue. Ma venne di nuovo la febbre coi soliti
patimenti ed affanni di petto, e si dové mettere a letto perciato, ma, con
tutto ciò, la stanza odorava di paradiso. - Testimoni Santorelli e Salvadore.

98. - Anzi mi attesta Don Peppo Salvadore che quando venivano Oli
vetani a trovarlo, andavano alla sua stanza per l'odore che usciva di lui.

99. - In mezzo a tanti patimenti, quando veniva la mattina il medico a
visitarlo, gli diceva: (Fratello, hai patito molto questa notte? » Ed egli
rispondeva: « lo non patisco niente. Patisco, perché non patisco », Qùi va:

..« Questo sì è patire »,

IOO. - Qui va il fatto del purgatorio.

IOl. - Fatto del Crocifisso dirimpetto al letto.

(89) P. Carmine Antonio Fiocchi; vedi Spie. Hist, 2 (1954) 249 n. 57.
. (90) Scioglimento di corpo: diarrea.

(95) Mazzarella: bastoncino.
(97) Perciaio : forato.



i02. - La sua uniformità fu eroica. Fece mettere sopra la porta della su.
:stanza, alla parte di fuori, un cartello in cui stava scritto: Qui si sta facendo
la volontà di Dio, come vuole Dio e per. quanto vuole Dio.

103. - Domandato da me se stava uniformato alla volontà di Dio, mi
rispose ecc

104. - Un giorno lo trovai un pocoiabbattuto e scolorito, gli domandai
perché. Prima diede un gran sospiro, e poi mi fece capite che era stato ten
tato d'impurità, e soggiunse: « lo non so che sia. lo ho voluto sempre bene
al mio Dio n.

!OS. - Un'altra volta, parlando con lui, lo vidi accesissimo di volto e
:rubicondo come fuco. [Gli chiesi] : « Che c'è, Gerardo? n. Abbassò gli occhi
e poi disse : «. Padre, ho un gran desiderio di unirmi al mio caro Dio n.

I06. - Viatico e parole dette al P. Buonamano.

:I07. - Venivano in folla genti a vederlo dall'Oliveto eda Bisaccia, ecc.

IOS. - Umiltà colla quale licenziava chi cercava sentimenti C?]'

IOg. - Fatto .della calcara dell'Oliveto.

:IlO. -

III. -

Pregare. Nostre orazioni fatte in ogni casa[?]

[Alcune parole illeggibili] Cembali sognati C?].

:II2. - Non ricusò niente senza dar ombra di dispiacere e pena.

U3. - Il giorno precedente alla notte in cui morì, si udì nella sua stan-
za un'armonia celeste che imparadisava il P. Petrella.

114. - In quella sera che morì, pregò il medico a restarsi, ma con gra
zia. Ma il medico, che altre volte l'avea lasciato peggiore, non curò re
starsi.

I

lIS. - Poche ore prima di morire, fu inteso dal Fratello Gennaro, che
diceva con tenerezza: « Dio mio, dove sei? Fammeti vedere l).

II6. 

:II7. 

lIS.
questi

Tre volte al maestro Filippo Galella predisse la sua morte.

Tibi soli peccavi. Ho da fare con un Dio.

La notte, tre ore prima di morire: « Caccia questi guappi, caccia
milordi da qui n.

Hg. - Poi cominciò a vomitare. « Vedi quanti abitini n.

I20. - Continuarono poi tutti i sintomi di sopra accennati per sempre.
Ragionava sino a tanto che poi se ne morì, la notte seguente alla festa di
S. Teresa ai IS Ottobre.

(ro6) P. Francesco Buonamano, nato il 9 XI 1706 a Casamicciola nell'isola dfIachia,
-prof, il 5 VIII 1750 a Ciorani, morto il 14 III 1777 a Ciorani. - Vedi Cat. 1.9; Cat. VIII 15:
AG XXXVIII BIS; AG XXXIX App. 4; LANDI Il 219-229, 12 "47-154; KUNTZ IV 39-4", IX: 349.

(III) Ricostruzione più o meno plausibile di un testo quasi scomparso.
(IIS) Guappo: bravaccio di strada.
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[Venerazione dopo la morte]

121. - 111411 Dopo morto, concorso in chiesa; folla di gente e divozione
attorno al suo cadavere; chi tagliava capelli, chi urta cosa e chi una altra.
Eu tenuto insepolto due giorni per appagare la comune divozione.

122. - A capo di 38 ore, fu fatto salassare, e costa per atto pubblico che
gli uscirono da due oncie in circa di sangue.

123. - A 17 Ottobre 1755 si fece atto pubblico da più cittadini di Capo
sele e Fratelli della Comunità, come, tre ore dopo il passaggio di detto Fra
tello all'eternità, il P. Buonamano gli fece un precetto, in nome della 55. Tri
nità e di Maria 55., che avesse mostrato qualche segno di prodigioa maggior
gloria di Dio. Fatto detto precetto, prese detto P. Buonamano il rasoio in
mano, gli aprì una vena del braccio destro; subito cominciò a scorrere san
gue in abondanza dentro un bacile, e ne uscì da circa mezzo rotolo.

124. - A capo poi di ore 35, il giorno di Venerdì 17 di detto mese di Ot
tobre, standosi detto cadavere in chiesa, vedendosi che gli usciva copioso
sudore dalla fronte, e molti ci bagnavan i fazzoletti e chi tagliava capelli
per divozione, stimò detto P. Buonamano salassarlo di nuovo ed in fatti fe
ce accendere i lumi avanti Maria 55., poi, fatto un breve e fervoroso ser
mone ai circostanti, diede di nuovo il precetto, poi nel medesimo braccio
destro fece una nuova ferita col rasoio, e dalla medesima ne scaturì anche
sangue vivo da circa due once.

125. - Prodigi operati subito dopo la morte, specialmente nell'Oliveto.

126. - Ad una persona apparve due volte visibilmente, la prima vestito
coll'abito solito di Congregazione.

127. - La seconda in abito ricco e glorioso, animando l'altri a patire, e
dandogli ad intendere come Dio premiava in cielo i patimenti per lui sof-·
ferti in terra.

[LE VIRTU']

111511 Carità verso Dio.

128; - L'muore verso Dio del Fratello Gerardo fu eroico. Quante vol
te nominava Dio, lo nominava sempre col titolo di caro: « Evviva il mio
caro Dio. Pregate il mio caro Dio. Ho priegato, priegherò sempre il mio
caro Dio ». Così scrive in molte sue lettere.

129. - L'enfasi con cui lo proferiva era mirabile. Le espressioni usciva-
no dall'intimo del cuore, ed uscivano tutte di fuoco.

Tenero affetto alla Fede

130.. - Si aveva scritto la predica di Di9 di Don Paolo e la leggeva spes-
so e poi la comunicava agli altri con un ardore sommo.

(123) Mezzo rotolo: circa una .libra e mezza, poco più di un terzo di .litro (un litro
rotoli I, 122).
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13I. - Parlava degli attributi divini come un angelo, specialmente della
divina immensità.

132. - In casa di Salvadore, dopo una cena, si trasformò, 'parlando del
l'immensità di Dio, spiegando con similitudini vivissime ed espressive come
noi viviamo in Dio, che rapiva ed incantava a sentirlo,

133. - (l Se Dio ci levasse dagli occhi questa visiera, in ogni luogo ve-
dremmo paradiso. Sotto a queste pietre, sotto a quelle, ci sta Dio ecc. ».

134. - Cantava spesso:

Se Dio veder tu vuoi,
Miralo in ogni oggetto;
Cercalo nel tuo petto,
Lo troverai con te.

Amore a Gesù Cristo.

135. - In alcune firme delle sue lettere, specialmente alle Monache di
Ripacandida, si firma: (l Gerardo del mio caro Redentore », (Alla Madre
:rv.raria di Gesù).

136. - (Alla medesima): Reverendissima Madre, amate Dio per me, ché
io l'amo poco, e portatemi sempre a Dio»; seguita: « Ditelo al mio caro
Dio ecc. l).

137. - (Alla medesima): Scrive da Napoli 1754: « lo mi trattengo in
Napoli per compagno al P. Margottaed ora più che mai me la scialerò col
mio caro Dio ».

138. - E: « Viva sempre, sempre viva, il nostro caro Dio», alla me-
desima.

139. - Parlando una volta coll'Arciprete Salvadore dopo cena, una se
ra dal detto Arciprete fu esortato ad andar a letto, perché era tardi, e forse
più volte. All'ultimo Gerardo gittò un profondo sospiro. Domandato, per
ché ,sospirasse, rispose: « Perché voglio sospirare? Oh Dio, oh che miseria
è questa l Per quel tempo che si dorme, non si ha da pensare al nostro ca
ro Dio l).

140. - Perciò ordinarissimamente il giorno non riposava mai, e quel tempo
o lo spendeva in chiesa innanzi al SS. Sacramento, o pure in altro, luogo
di casa, orando, o leggendo libretti divoti, o facendo atti di amore e di
contrizione,siccome fu ritrovato da me in Materdomini, in una stanza dei
balconi.

14I. - Quando venne la sola volta di stanza in Caposele, fu in tempo
d'està, e, domandato dal Signor Santorelli, come se la passava la notte coi
pulici, rispose: « Oh che obbligazione che l'aggio! Perché non mi fanno
dormire la notte e mi fanno pensare a Dio »,

(134) METASTASIO, BetuUa Uberata, parte II.
(135) Le lettere di· S. Gerardo sono pubblicate dal P. .Oreste GR!';GORIO, Lettere e

scritti di S. Gerardo Maiella; Materdomini, Casa Ed. «S; .. Oerardo», 1949,$°;· II5 pp.
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142.. - Bastava nominargli Dio, o l'amabilità di Dio 111611 per farlo ri
manere estatico, e la meditazione dei divini attributi .era l'oggetto ordinario
delle sue meditazioni.

143. - Stava infermo nei Pagani; io l'assistevo da infermiera. Una sera
di està, mi feci l'orazione con lui e,data opera) scelsi per punto della: me
ditazione il m~rito che ha Dio di essere amato e la divina amabilità. Al 4 °

o 50 verso, vidi Gerardo uscito fuori di sé: stava steso sul letto, colla fac
cia rivolta in alto, cogli occhi tutti e due immobilmente aperti, senza punto
batter palpebra; e così lo vidi per tutto il tempo che durò l'orazione, né
si conosceva se respirava.

144. - Non solo amava Dio colle parole, ma coi fatti ancora.

145. - Desideri di vederlo amato da tutti ardentissimamente. Si legga-
no le lettere di Ripacandida.

146. - (Questo va dietro) « Dio solo si merita di essere amato. E come
potrò vivere, se manco al mio Dio? Ahi, bisogna che dia freno alla penna
e viva sepolto in silenzio ed in riposo di eterna liquefazione »:

147. - Alle volte, si vedeva esalare dal cuore certi infuocati sospiri che
avrebbero incenerito un sasso. E fui costretto a proibirgli quegli eccessi e
quegli empiti di amore per i quali, in ogni angolo di casa, si metteva a
gridare.

148. - Una volta, e fu nel tempo dell'ultima infermità, stando egli di
venuto bianco come una cera per la lunghezza della malattia e per lo san
gue vomitato in copia grandissima, lo vidi, guardando il Crocifisso, in un
subito, colla faccia accesa e rubiconda come lo scarlatto. Lo domandai di
questa mutazione, ma, perché mostrava un poco di .renitenza, lo costrinsi a
parlare coll'ubbidienza, e rispose vieppiù accendendosi: « Ah Padre, è il
gran desiderio che ho di unirmi con Dio ».

149." Nel suo Regolamento teneva scritto: « Amare assai Dio; unito
sempre a Dio. Far tutto per Dio. Amare tutto per Dio. Conformarmi nel suo
santo volere. Patire tutto per Dio »,

150.- Pratica per gli atti di amore verso Dio. Nel Regolamento 38: « Dio
mio, io intendo amarvi con quanti atti di amore vi ha fatti Maria SS.mae
tutti gli Spiriti Beati sin dal loro principio, e tutti i fedeli di questa terra,
ed insieme con quello stesso amore ».

[Uniformità al di'Vino 'Volere]

15I. - 111711 Da quest'amore verso Dio, nascea quell'eroica uniformità
al suo divin volere in tutti gli accidenti di sua vita. Se fu virtù da lui più
che eroicamente posseduta, indubitatamente fu quella dell'uniformità al. suo
divino volere. Ne parlava divinamente, ne scriveva ammirabilmente, la pra

.ticava perfettissimamente.

(I43) Data opera: di proposito, appositamente.
(I49) n Regolamento di vita si trova annesso al IlIo ms. n. 264 ss.



152. - Tenevascritto nel suo Regolamento: Mio caro Dio ed unico amor
mio e vero Dio, oggi per sempre mi rassegno alla vostra divina volontà, e
cosi dirò in tutte le tentazioni e tribolazioni di questo mondo: « Fiat 'Vo
luntas tua n, e tutto me lo abbraccerò nell'intimo del cuor mio, alzando mai
sempre gli occhi al cielo per adorare le vostre divine mani, che spargon su
di me gemme preziose del vostro divino volere.

153. - Racconta Fratello Gennaro come nel 1754, stando Fratello Cerar
do a Pagani, trovandosi esso Fratello Gennaro di passaggio per colà, si do
vette portare l'Eucaristia ad un nostro infermo, e perché si portava sopra la
patena, per via se ne scappò. Arrivati alla stanza, restarono di stucco,non
trovando Gesù Cristo. Allora tutti uscirono per vedere dove era caduto.
Gerardo, colle braccia aperte e con una fede parlante, andava cogli altri.
Ed egli ebbe la sorte di rinvenirlo, caduto a terra.

154. - Egli amava la solitudine ed era anima di orazione e di sublime
contemplazione; e pure, mandato dai Superiori fuori di casa, ci andava al
legrissimamente, come se questa fosse stata la sua vocazione.

155. - Al contrario poi, quando per le acclamazioni che riceveva univer
salmente da tutti che lo viddero, e per le opere grandi che faceva per Dio,
fu stimato dai superiori non solo di non farlo più uscire di casa, ma ancora
gli fu proibito di parlare con chisisia forestiere, si vide allegro ed unifor
mato: ad miraculum.

156. - Quando fu chiamato di stanza a Pagani per l'impostura fattagli
in Foggia, stava sempre uniformato ed allegro.

157. - Gli fu sospesa la Comunione per più mesi. Domandato da me, co-
me stava: « Bene, rispondeva, me la spasso colla divina immensità n.

158. - Una volta fu applettato ad andare dal Padre a cercare la Comu
nione. ~(No, ---:- disse con impeto ed enfasi maravigliosa - si more sotto al
torchio della volontà del mio caro Dio»,

159. - Trovo scritto nel suo Regolamento: « Fratello Gerardo, risolviti
con darti tutto a Dio. Da ora metti giudizio, e pensa che non ti faresti santo
collo star solo in continua orazione e contemplazione! La miglior orazione
è stare come piace a Dio, ed esser franto al divino volere... Certi hanno im
pegno di fare questo e quello, ed io ho solo l'impegno di far la volontà di
Dio n.

160. - Nel medesimo Regolamento dice: « Non siano mai in me queste
parole: voglio e non voglio, vorria e non vorria; ma voglio solo, che in me
sini, Deus, 'Vota tua et non 'Vota mea n.

161. - « Per far quello che vuole Dio, bisogna non far piu quello che
voglio io. Si, io, io, io voglio solo Dio, e per Dio non voglio Dio, ma voglio
solo ciò che vuole Dio, e se io voglio Dio, bisogna che mi distacchi da tutto
ciò che non è Dio» (Cosi nel suo Regolamento).

(ISS) APPlettato: sollecitato.



Nell'ultima infermità domandato dal Signor Santorelli che desi
[rispose]: « Né vivere, né morire, ma quel che piace al mio caro
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162. 
derava,
Dio»...

163. - Domandato da me,nel medesimo tempo, se stava uniformato al
divino volere: « Sì, Padre», (mi rispose). « lo mi figuro che questo letto
sia la volontà di Dio, ed io, stando disteso su questo letto, mi figuro di stare
inchiodato in faccia alla volontà di Dio; anzi mi figuro che la volontà di Dio
ed io siamo fatti e diventati una medesima cosa ».

164. - 111811 Sopra la porta della sua stanza, dalla parte di fuori, in
tempo della sua ultima infermità, avea fatto mettere un cartello con lettere
grandi che dicevano: Qui si sta facendo la volontà di Dio, come vuole Dio
e quanto piace a Dio.

165. - Ad una Religiosa che gli scrisse di uniformità al divino volere,
rispose: « Levami questo, e vedi che mi resta »,

166. - Alla medesima scrìsseda Napoli, 1754, Ottobre, essendo superio
ra: « Uniformatevi in tutto alla volontà di Dio, e mettetevi in capo di sem
pre patire per Gesù Cristo, e godere solo della sua divina volontà ».

167. - Stando afflitto da alcune croci interne, scrive alla Madre di Ge
sù, Napoli 1754: « Tutti par che mi hanno abbandonato. Altro non dico;
questa è la volontà del mio celeste Redentore, di star inchiodato su questa
amara croce. Chino il capo e dico: Questa è la volontà del mio caro Dio.
lo l'accetto e ne godo di far quanto egli comanda e dispone »,

168. - Ad un'altra Religiosa: « Sorella mia, conformiamoci alla divina
volontà, giacché Sua Divina Maestà non vi ha voluto far venire a parlar
con me. Poiché il centro del vero amor di Dio consiste in essere in tutto
data a Dio, e sempre in tutto conformata al suo divino volere, e colà fermar
ci per tutta l'eternità ».

109. - Ma degna di eterna ricordanza è la lettera scritta da Napoli nel
mese di Aprile '1755 alla Madre Mariadi Gesù (si copia tutta) sopra l'uni
formità al divino volere.

111911 Carità verso il prossimo.

170. - Questa virtù fu anche singolare nel nostro Fratello.

171. - In casa si poteva chiamar il servo degli altri Fratelli. Potendo,
aiutava tutti e prendeva per sé le cose le più difficili e faticose. Nel caricar
terra, far pane, faticava per cento e faceva dar tutti addietro. Nel condur
re le legna, si caricava più degli altri e i pezzi più pesanti erano i suoi.
[Così fece] anche stando poco bene, come stava sempre.

172. - La maggior parte dei suoi propositi, nel suo Regolamento, batte
sopra la carità fraterna, e venivano da lui fedelissimamente osservati. « Non
mai accuserò o dirò i difetti degli altri, nemmeno per ischerzo ». - « Sern-

(167) Madre Maria di Gesù; vedi sopra n. 135.
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pre scuserò il mio prossimo ed in lui considererò la stessa persona di Gesù
Cristo, quando veniva innocentemente accusato dagli Ebrei, e lo farò spe
cialmente in loro assenza n. - « Avviserò ognuno, ancorché fosse lo stesso
Nostro Padre Rettore Maggiore, quando dice male del prossimo l). - « Trat
terò con diligenza di sfuggire ogni occasione di far impazientare il mio
prossimo n. - cc Quando io mi accorgerò di qualche difetto commesso dal
mio prossimo, avvertirò ben io di non avvertirlo in presenza di altri, ma tra
me è lui con tutta la carità e voce bassa n. - cc Quando vedrò il gran bisogno
di alcun Padre o Fratello, io lascerò il tutto per aiutarlo, purché non ci sia
ubbidienza in contrario n. - « Visiterò più volte il giorno gl'infermi, cioè quan
do mi vien permesso n. - « Non m'intrigherò mai degli uffizi altrui, come
a dire, il tale ha fatto la ta1cosa malamente n.

173. - Qui si mettono gli altri due propositi che al Regolamento stanno
al numero 22 e 26, 33 ecc.

174. - Essendo sartore, e dovendo provvedere gli altri di panni e bian
cheria, tante volte occorse che si levò il suo giamberghino, anche in tempo
d'inverno, per darlo agli altri; così le camicie ecc.

175. - Licenza dei superiori, quando si fosse abbattuto con qualche po-
vero viandante di dargli le scarpe, le calzette ecc., e più volte lo fece.

176. - Così ancora, venendo forastieri nella casa di I1iceto e mancando
quella casa di letti per le strettezze nelle quali si viveva. Gerardo subito dava
il letto suo e dormiva sopra...

In. - Ed occorse una volta che, essendo andato a dormire per divo
zione dentro al vuoto di un altare, non ne poté uscire per un pezzo per le
Messe che vi si dicevano, una appresso l'altra. - Esso lo raccontava con
grazia.

178. - Nell'uscir di casa, se accompagnato, dava il comodo della caval-
catura al compagno, ed esso a piedi. .

179. - Se si abbatteva con qualche povero che portava legna o altri pe-
si, subito si esibiva ad allegerirglielo. .

180. - Così avvenne per la strada di S. Agata per la quale, avendo in
contrato una donna gravida, povera vecchiarella, con un caldaio pieno di
panni in testa, e subito celo levò e celo portò in testa per tutta la salita
difficilissima. Arrivato poi alle porte del paese, perché s'intese una certa
ripugnanza, per vincersi, lo volle portare in capo per mezzo la piazza del
paese. - Testimonio Giovenale.

181. - Un'altra volta, a Senerchia, si unì con certi faticatori a tirar un
gran trave che dovea servire per la chiesa, e faticava come gli altri per ti
rarlo, anche stando acciaccato di salute, e non fu contento se non quando
l'ebbe tirato sino alla porta della chiesa,

(ISO) Donna grauidà; sopra con la stessa calligrafia. è posto: povera veccbiareìlc:
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1,82. - Un'altra volta andava ad Iliceto e, trovato un povero figliuolo con
un fascio di legna sulle spalle, celo levò e selo portò esso sino alla terra. 
P. Giovenale.

183. - I i20 1i Il suo più delizioso impiego in casa si era di distribuire
le limosine ai poveri nella nostra porteria, e nell'anno 1755, essendo stata
un'annata scarsissima e freddissima, egli fu sempre il distributore delle ele
mosine con piacere dei poverelli infinito, e Dio autenticò con miracoli la ca
rità del suo servo, moltiplicando nelle sue mani e nella cassa il pane (Sini
scalchi)è 'face1Ìdo trovare per più mattine nel 'buco delle chiavi della por
teria alcuni cartoni con monete di argento, portate da lui a me più volte.

184. - Per gli infermi è incredibile quanta fosse la carità di FratelloGe
rardo. Beato chi l'avea per assistente nelle sue malattie! Egli solea, qualora
vi fossero in casa infermi gravemente o di morbi attaccaticci, domandare
ai superiori per sé l'assistenza dei medesimi, e, sapendosi da essi, quanta
fosse la sua carità, n'era per lo più compiaciuto.

185. -, Così cercò assistere nostro Fratello Picone, etico dell'ultima sor-
te, ed ottenne, e fu assistito da lui fino all'ultimo di sua vita.

186. - Picone una notte disse a Fratello Nicola, che fosse andato a tro
var Fratello Gerardo, 'e chiamarlo per suo aiuto. Fratello Nicola ripugnò,
perché era mezza notte.' Or, essendo andato ai luoghi, per via si abbatté con
Fratello Gerardo, il quale, forse ispirato da Dio, era mandato a' solleva
mento per un povero paziente a quell'ora impropria.

187. - Picone mi cercò in grazia che non l'avessi mandato in Napoli
per averlo per assistente.

188. - Fratello Pasquale, di Nocera, stiede infermo in Caposele con spi
na ventosa. Diceva di Gerardo: « Oh Dio, questo Fratello mi sana, mi con

'sola », e non poteva chiuder bocca della sua assistenza.

189. - Nell'ultima infermità, mai si lagnò dei dolori, sebbene acuti ecc.

190. - Una sola volta, avendo inteso che un Fratello dovea restare do-
po il segno del sonno comune, per dargli alcuni medicamenti, allora sola
mente s'intese dire: « Medico, medico, questo sì che è patire. Or questo
veramente è patire ll, dispiacendogli l'incomodo del Fratello.

112111 [APPENDICE I]

[La Calunnia]

191. - Fratello Gerardo buscò da circa 200 ducati di limosina per collo
care nel conservatorio del Salvatore N eria Caggiano, giovane della città di
Cedogna; ciò per l'amore di tirar anime a Dio.

(185) Fratello chierico Pietro Angelo Picone, nato il 21 V 1733 a Manocalzati (dioc,
di Avellino), prof. il 21 VI 1753 a Materdomini (Caposele), morto il 9 XI 1754 a Materdo
mini. - Vedi Cat. I, 13; AG XL A 4; LANDI II 534-536, 12 454-456; KUNTZ IV 255'259, V 78-84,
226; KUNTZ, Not. biograph.. (AG Bibl, 150, II) II 41-55.

(191) Nerea Caggiano era figlia del magistrato Candido. - Nel Catasto di Lacedonia
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192. - Ma questa, dopo essere stata da 20 giorni incirca dentro detto mo
nastero, tirata dalla. passione della patria e del suo confessore, tanto operò
che finalmente se ne uscì, et Deo ita permitienie, tramò la più orrenda im
postura contro a Gerardo, mentre, coll'intelligenza del suo confessore, Ar
ciprete Bonaventura, da lei anche gabbato ed ingannato, scrisse una lettera
al Rettore Maggiore colla quale disse che il Fratello Gerardo avea peccato
colla Signorina Donna Nicoletta Cappucci, onestissima e piissima donzella,
figlia del Signor Don Costantino Cappucci di Cedogna; motivo per cui fu
obbligato il Padre Rettore Maggiore a mandare in Iliceto Don Andrea Vil
lani per visitatore, e questi, anche forse ingannato dalle medesime relazio
ni date al P. Rettore Maggiore, confermò almeno il Padre in qualche so
spetto.

193. - Onde da I1iceto fu sbalzato in Nocera, ove stiede penitenziato per
molti mesi, e senza Comunione, con proibizione di non parlare con forestie
ri di qualunque condizione, ed egli [rimase] con ilarità d'anima incompa
rabile.

194. - E' certo però che, a capo di qualche mese, la calunniatrice si di
sdisse, ritrattando con un'altra lettera tutto quello che avea scritto prima,
e contestando l'innocenza del povero infamato. In vista della cui lettera,
il Padre lo liberò dalla penitenza.

195. - La medesima giovane Neria disse mille altre bricconate anche di
quel santissimo ed esemplarissimo monastero del Salvadorè, motivo per cui
fu costretto il Padre Fiocchi. a mandare in Cedogna il. romito Frat'Angelo
a chiudere la bocca a quella rea donna, la quale non cessava d'infamare
il monastero ancora.

112211 [APPENDICE II]

[I fatti di Bisaccia e Lacedonia]

196. - Essendo in Bisaccia, ci era uno che da 5 mesi pareva fatuo e
senza parola.

197. - Guarigione di un muto, stato privo di parola per lo spazio di sei
Illesi, raccontato dal medesimo Fratel Gerardo al Fratello Angelo di Gi
ronimo e a questo confìrmato da Don Cannio Saponiero di Cedogna e da
Lucia Solazo di Bisaccia, cioè del medesimo paese dove accadde. il fatto, che
è .questo,

redatto nel 1753 (voI. 5024, foI. 129) troviamo la famiglia così composta: Magistrato Candido
Caggiano di anni 56: - Antonia Migliata, sua moglie, di anni 48. - Verorrica, ;figlia in capillis
.(cioè zitella), di anni 26. - Saveria, figlia in capillis, di anni 24. - Suddiacono Francesco di
anni 23. - Nerea di anni 19. - Michel Angelo di anni 14. - Decio di anni IO. - Teresa di an
ni 4. - Sorella vedova Carmela di anni 67. - Zia vedo Anna M. Barbirotta di anni 72.

. Cedogna: Lacedonia,
(192) Stato della famiglia Cappuccio secondo lo stesso volume del Catasto (fol. 167):

Costantino Cappuccio, Dott. in legge, di anni 46. - Donna Emanuela Lerreca, sua moglie,
di anni 36. - Francesco, suo figlio, studente in Napoli, di anni 16. - Giuseppe suo figlio
di anni 14. - Nicoletta di anni 13. - Vincenzo di anni 12. - Anna di anni IO. - Maria Te
resa di anni 8. - Michel Angelo di anni I. - Nicolò, fratello di Don Costantino, di anni 36.
Arciprete Don Antonio di anni 43. - Zia Fulvia, vedo di Vito, di anni 76.
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198. - Vi era in Bisaccia una persona, il [sic] quale aveva l'uso speditissi
mo della lingua nel parlare; prese moglie, e dopo qualche tempo perdè la fa
vella e stiede senza potere parlare da cinque o sei mesi.

199. - Si trovò ad andare nella casa di questi F . Gerardo, e salutare col
nome di Gesù e di Maria gli abitanti. Tutti risposero; solo questo che era
muto, perché non poteva, si tacque. Ne domandò Fratello Gerardo alla gen
te di casa la ragione del silenzio di questi, e i medesimi narrarono l'inco
modo che soffriva il paziente, e aggiunsero, siccome credevano essere, ciò
forse addivenuto per arte magica, avendogli qualcheduno fatta [la] fattura.
Ma Fratel Gerardo rispose: cc Che fattura! Ma farollo parlare io l l). Si vol
tò verso. il paziente, e gl'impose che avesse parlato in nome di Dio. Così
immediatamente, senza passare tempo, incominciò a parlare, siccome ora
anche ha l'uso spedito della lingua, giacché [è] vivente (fatto pubblico in
Bisaccia).

200. - Una botte di vino guasta, restituita nella bontà di vino primiero
da Fratello Gerardo, in casa del P. Morante. Fatto raccontato a Fratello
Angelo da alcune persone, e poi confirmato dalla Madre di P. Mauro Mo
rante, cioè da Vittoria. Buono.

20r. - La medesima, dopo avere con un mercadante patteggiato il vino,
andiede a prenderselo e ritrovò una botte da venti some già guasta; onde
si sconc1use il negozio. Portatosi in quello stesso giorno Fratello Gerardo
in detta casa, gli fu raccontato il fatto e la perdita di tanto vino. Lui ri
spose, non essere niente, ma ordinò che avesse la detta Vittoria presa una
cartella della Concezione e l'avesse messa dentro del vino, che così da cat
tivo sarebbe ritornato in buono. Ricusava quella di farlo e lui rispose: « E
che?, siete voi che avete da fare questo?, no, ma è Dio», Lo fece, e riac
quistò subito la primiera bontà il vino e lo vendé forse allo stesso merca
dante.

202. - Questa stessa Signora Vittoria, da un tocco di goccia resa infer
ma e deforme nella bocca, fu guarita la bocca detta da Fratello Gerardo,
mandato apposta dal P. Fiocchi che in Melfi dimorava. Guarì, e poi Fratel
lo Gerardo medesimo raccontò il fatto a Fratello Angelo di Girolamo.

203. - Francesco Antonio Rossi di Cidogna, prima inveschiato nella pa
nia delle male pratiche, portatosi a fare gli Esercizi in Iliceto, confessatosi
in detti Esercizi, s'andava a comunicarsi. Prima d'accostarsi alla S. Men
sa, fu chiamato di parte da Fratello Gerardo e, domandato che stava riso
luto di fare, gli rispose che voleva comunicarsi. « E come, disse Fratello Ge
rardo, non ti hai confessati tutti i peccati e voi a un tal Sacramento acco
startir ». E a queste parole, aggiunse la notizia di quei peccati che avea
taciuti in confessione. Questi, credendo che avesse cose si occulte riferite
a Fratello Gerardo un prete, onde si risolse che voleva uccidere questa tale

(Igg) Fattura: malia, stregoneria.
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persona. Fratello Gerardo gli disse questo pensiero ancora, che avea già
nella sua mente creato. Attonito di tali cose, Antonio Rossi credé essere
tutto spirito di Dio. Si converti veramente; si diede anche nel paese, ritorna

,to che fu, a fare penitenze pubbliche, e cosi morl santamente.

204. - Il fatto quantunque riferito da persone a Fratello Angiolo, [questi]
non può attestarlo con giuramento; solo però giura in conferma che era
peccatore e che da vero si converti, giacché COse queste mezzo pubbliche.

205. - Fare attestare ancora il Romito il fatto in casa di Cappuccio del
giudizio fatto [daZ]la madre della giovane con cui parlava Fratello Gerar
do; onde lui palesò il giudizio interno di quella, e cele domandò perdono,
baciandole i piedi.
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1!38II1 CAPO XXXXIl

NOTIZIE DELLA VITA DEL FRATELLO LAICO

GERARDO MAIELLA DEL SS.MO REDENTORE

[Nascita]

I - Il nostro Fratello Gerardo Majella nacque nella città di Muro, Pro
vincia della Basilicata nel Regno di Napoli, da Domenico Majella (a), geni
tore onesto e divoto, e venne al mondo nell'anno del Signore 1726 a 23 Apri
le (b).

[Vita nel secolo]

2. - Egli,. perché mantenne sempre un'innocenza di costumi ed una vita
illibata, fu d'esempio a tutta la sua città nella sua gioventù. E sebbene s'ap
plicasse all'affido di sartore, ad ogni modo attendeva più a coltivare l'anima
sua per mezzo della frequenza de' Santi Sacramenti, che confessavasi e 'co
municavasi spesso, che a procacciarsi beni di terra, essendo stato sempre di
spiaciuto da ogni cosa di mondo; e come che era dotato di gran pietà e di
vozione, tutto il suo studio era di mantenersi puro ne' costumi e di dar buo
no esempio al suo prossimo. Egli anche in mezzo al secolo fu dedito all'ora
zione e si raccomandava spesso a Dio, che l'avesse fatto pigliare quello sta
to, che fosse più di gloria sua e per bene dell'anima sua.

[Vocazione alla Congr. del ss.mo Red.]

3. - E perché in quelle parti si sentivano nominare li Padri del SS.mo
Redentore, che facevano Missioni con gran profitto dell' 1138211 ani-

(a) Le parole Domenico Majella sono aggiunte in margine.
(b) Le parole a 23 Aprile sono aggiunte in margine.

fI) Il nome della madre, Benedetta Galella, si trova nel r- rns. n. I e nel IlIo ms. n. I.
,. Per la data di nascita e la casa natale, vedi il l° ms, n. Io

(2) Per la fanciullezza di Gerardo, della quale in questo ms. non si dice niente,
vedi il l° ms. nn. 2-9 e il IlIo ms, nn. 2c6. - Il racconto più dettagliato della giovinezza
nel l° ms. nn. IO-27 e nel IlIo ms. nn. 7-25.

(3) In questo Ilo ms. nulla si dice del proposito di Gerardo di farsi Cappuccino
(l° ms. n. 28, IlIo ms, n. 26), né del tentativo di vita solitaria (l° ms. nn. 29-30, IlIo ms.
nn. 27-27").
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me, accadde che in Iche in] quella città ci fu la nostra Missione, ed egli nel
vedere il fervore di quelli Padri e il modo di predicare, che spaventava ogni
peccatore, ostinato che fosse, cominciò di proposito a pensare a se stesso, lei
che era meglio lasciare il mondo e fuggire ogni occasione di peccato d'ogn'al
tra cosa che potesse promettere e dare lo stesso mondo, perché qui ogni co
sa finisce e l'eternità non .finisce mai. Onde con queste massime si risolse
lasciare tutto e seguitare Gesù Cristo nella Congregazione del SS.mo Re
dentore de' Padri Missionarj,

4· - Ne fece dunque istanza d'essere ammesso tra loro. E vedendo i
Padri la bontà della vita del giovane, ed anche la capacità che aveva, dai
superiori fu ammesso per Fratello laico.

[Vita religiosa]

5. - Fratello Gerardo, quando si vidde che era già ricevuto per Fratello
nella casa di Gesù Cristo, si vidde tutto contento, ed allora sì che si diede
totalmente al servizio di Dio, si scordò del mondo e si diede ad un'esatta
obbedienza ed ad una vita penitente. Comparve subito tutto mutato e che
avesse perduto ogni cognizione delle cose del mondo, mentre si diede ad
ogni fatiga e disprezzo di se stesso; ed in. realtà pareva uno stolido e mezzo
matto.

[La calunnia]

6. - Mentre stava nel collegio di Pagani, il Signore per provarlo, se quan
to faceva d'orazione e di mortificazioni, erano vere virtù o finzioni, li diede
una prova molto sensibile. Fu accusato di un delitto troppo pessimo. Ma
poi non si smosse punto, né si scusò, così consigliato dal suo Padre Spiri
tuale (c), ed altro non faceva, che andare sopra li soprani della casa a fla
gellarsi crudelmente a sangue ed a piangere, diceva, li suoi peccati. Ma il
Signore fece scoprire 1138311 la sua innocenza; perché, quando si vidde che
le cose andavano malamente, il suo Padre Spirituale manifestò il tutto.

7. - Quando era corretto poi mai si scusava. E stava sempre alienato da'
sensi, perché pensava sempre a Dio, e perciò pareva un sciocchio ed igno
rante, e poi allora godeva ne' disprezzi e patimenti.

[Zelo apostolico]

8. - Circa poi lo zelo che aveva per la salute dell'anime, è cosa incre
dibile. Egli tirava gente agli Esercizj Spirituali quante ne poteva; e quando

(c) Le parole né si scusò ... Patire Spi1·ituil!e sono aggiunte in margine.

(4) L'accettazione di Gerardo nella Congregazione non riusciva così facilmente ; vedi
il l° ms, nn. 3r-35 e il IIIo ms. nn. 28-30.

(5) Pareva uno stotido e mezzo matto; al n. 7: «pareva unsciocchio ed ignorante»;
nel l° ms. n. 34: «lo tenevan per un uomo stupido»; nel IlIo ms. n. 3': «era stimato
per inutile ».

(6) n racconto più circostanaiato della calunnia si trova nel l° rns. nn. '9'-'95 e nel
IlIo ms. nn..125-132.

(7) Un sciocchio : uno sciocco. - Vedi sopra n. 5.
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erano in casa, li parlava, l'ammoniva e l'esortava a farsi .una buona confes
sione ed a convertirsi veramente a Dio. Onde li faceva a questo fine tutta
l'assistenza, di quanto li bisognavano, essendo egli diligente ed accorto nelli
servizj della casa.

9· - Una volta vìdde in casa nostra una persona, che faceva gl'Esercizje
per divina disposizione l'era stato rivelato che nella Confessione fatta aveva
lasciato certi peccati per rossore, e stando in coro prima di farsi la Comu
nione se lo chiamò, e portateselo dentro una stanza, li disse l'enorme sa
crilegio, che aveva fatto in lasciare per vergogna li peccati nella sua Con
fessione, e per divina permissione il Signore li fece comparire due orsi come
l'avessero voluto strafocare; allora atterrito e spaventato quel povero uomo
si convertì veramente, si confessò bene e mutò vita.

IO. - Un'altro simile caso l'accadde un'altra volta. In casa nostra li
stava un'altra persona, che non voleva mutar vita, né lasciare i peccati 'e
1'occasione. Lui se lo chiamò dentro una stanza e dopo averlo pregato e
scongiurato, e vedendo l'ostinazione di quell'uomo, pregò il Signore che
l'avesse fatto vedere il fuoco dell'inferno e quello che poi si 1!38411 meritava,
se non mutava vita e lasciava il peccato. Ed ecco che comparve tutta la
stanza di fuoco dell'inferno, che spaventò talmente quel povero peccatore,
che subito si buttòa'piedi di Fratello Gerardo piangendo e sospirando, e
promise di mutar vita, come in fatti così fece.

II. - In somma Fratello Gerardo nello scoprire i secreti de' cuori umani,
e nel prevedere le cose future, fu ammirabile, ed il Signore l'aveva dato que
sto dono. E di questi fatti se ne contano molti e molte conversioni di pecca
tori fatte per mezzo suo.

n. - Altri prodigi si raccontano di questo Servo di Dio. Fra gl'altri due
volte si rese invisibile nella sua propria stanza. Mentre fattosi tutta la,
diligenza nella stanza, non si poté mai trovare, e poi subito uscì fuori e si
fece vedere (d).

[Carità 'Verso il prossimo]

I3. - Circa poi la carità del prossimo fu anche singolare, sì per i nostri
come per i forastieri. Per quelli de' nostri, se vedeva un Fratello angustiato,
subito lo consolava, se vedeva che uno de' nostri fosse poco bene, l'andava
subito a ritrovare, l'assisteva e li dava ogni sollievo.

14. - Una volta fu mandato con certi nostri studenti 'fuori ad un'altro
luogo distante. Non so come i superiori si fussero dimenticati .di darli qua-

(d) Tutto il N° 12 AUri prodigi ... fece 'Vedere è aggiunto in margine.

(9) strajocare: strozzare, strangolare. - Vedi il IIIoms. n, ,72.

(II) Per la scrutazione dei cuori, vedi il IlIo ms. nn. 82-85 e altrove.
(12) Vedi il IlIo ms. n. 134 ss.
(14) Per il pellegrinaggio al Santuario di S. Michele sul Monte Gargano, .vedi .iI,Hlo ms.

nn. 93-104.
Quadrini: quattrini, danaro.
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drini per la strada per quello [che] poteva bisognare (e); e quando poi
domandò alli medesimi se avevano danari per spendere, dissero che non
avevano altro che una cinquina. Poi tutto confidato in Dio, e per l'amore
che portava alla Communità, disse: (C Lasciamo fare a Dio, il Signore c'aju
terà JJ. Si fece dare quel poco di danaro e ne comprò certi fiori, ed entrato
dentro una chiesa, lascia subito i fiori sopra l'altare a Gesù Cristo Sacra
mentato, pregando, che avesse provisto quei poveri figli suoi. Ed in fatti,
uscito dalla chiesa, si vedono due ragazze con due canestrini e li presentano
tutto il bisognevole per quel viaggio. Onde subito tutti ringraziarono il
Signore eviddero la carità e la confidenza grande di Fratello Gerardo.

[Mortificazioni]

15. - Per la penitenza di Fratello Gerardo ci vorrebbe un capitolo a
parte. Dico solamente che egli fu mortificato assai negl'occhi, che andava
sempre modesto e composto. Nel mangiare poi e nelle altre penitenze (f)
diede 1/385/1 all'eccesso, perché ..poco mangiava, poco dormiva, e quando
dormiva, s'attaccava due pietre alli piedi e sotto si mettea delli cardi per ren
dersi tormentoso quel poco di sonno (g), e le sue discipline a sangue erano
continue oltre de' cilizi e catenelle che se vedeva carico.

[Fama di santità]

16. - Ed ecco in compendio la sua vita; che perciò da tutti era stimato e
riverito da santo, ed ognuno lo chiamò per parlarli e consigliarsi i suoi bi
sogni, anche di cose di coscienza. Onde facevano gare, chi mai. l'avesse
potuto avere in sua casa e si stimavano felici, chi l'avesse potuto tenere
una notte a dormire con se per -poterli parlare più alla lunga. E perciò si
può dire, che egli era il padrone de' loro cuori, e quanto avesse cercato, tutto
l'avrebbero dato, mentre oltre delle buone e sante insinuazioni che li dava,
oltre delle buone direzioni di spirito che insinuava, il Signore s'è compia
ciuto per mezzo di questo buon Fratello di vedersi molti prodigj e miracoli.

[Prodigi]

17. - Una volta vennero certi a pregare Fratello Gerardo che una calcara
di calcia, già posta a fuoco da molti giorni, stava per cadere, onde che l'avesse
ajutato-.e pregato il Signore per .questo gran danno di quei poveretti. Lui
11 mandò a dire che' stassero allegramente, che la calcara non cascarebbe e

(e) Le parole per quello ... bisognare sono aggiunte in margine.
(I) Le parole e nelle altre penitenze sono aggiunte in margine.
(g) Le parole e quando ... di sonno sono aggiunte in margine.

(15) Per le mortificazioni di Gerardo nel mangiare e dormire, per le flagellazioni e
altre penitenze corporali, vedi il IlIo ms. nn. 38-55.

(16) Vedi il IlIo ms. n. 60; nel IlIo ms. n. 105 si dice che i superiori furono «inimi
cissimi di pubblicità e ..di farlo uscire di casa •.

(17) Il fatto della calcara di calce accadde nell'ultima infermità di Gerardo; vedi il
IlIo ms. n. 252.
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(h) Le parole Vedi il supplemento sono aggiunte in margine.
(i) Il periodo Esso poi ... e morì è aggiunto in margine.

(19) Della Vita grande di Gerardo, scritta dal P. Caione, si parla anche più avanti
(n. 23) e nell'indice (n. 27). Questa Vita non è stata mai stampata.

(20) Sconcie : guaste.
Un terziario di S. Francesco; nel l° ms. n. 69 è nominato: «un certo Religioso, chia

mato F. Giuseppe degli Osservanti d'Iliceto»; nel IlIo ms. n. 63 si dice. soltanto, «come
detto guardiano fu crepato di bastonate D.

(21) Fu spedito: fu dichiarato spacciato.
Un racconto dettagliato dell'ultima infermità e. morte di Gerardo si trova nel l° ms.

nn. 88-u4, U5-120 e nel IlIo ms. nn -Ò. 227-255, 256-258.
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l'aspettava con piacere e perciò volle munirsi con tutti i Santi Sacramenti.
E ricevendo con tutta divozione il SS.mo Viatico e l'Estrema Unzione, dopo
altro non faceva che dolci colloquii con Gesù Cristo e Maria SS.ma. E ab
bracciato col Crocifisso e confidendo tutto alla sua cara Madre Maria SS.ma,
di cui n'era stato teneramente divoto, dolcemente spirò l'anima sua nelle
braccie di Gesù Cristo.

[Venerazione dopo la morte]

22. - Spirato che fu nel collegio nostro di Caposele, che fu appunto alli
13 [= I5] di Ottobre dell'anno 1755, d'anni ventinove e mesi 6 con
giorni sette, e di Congregazione circa cinque anni, e datosi il segno della
sua morte, si vidde subito la folla della gente a venerare il corpo di Fratello
Gerardo, ed ognuno lo chiamava e diceva: « E' morto il Santo, è morto
il Santo n. Fu portato nella chiesa nostra e maggiormente s'accrebbe il
concorso, e tutti dicevano e raccontavano le virtù di detto Fratello e si sti
mavano beati, se avessero auto un poco di pezza sua per reliquia. Onde si
dovette stare molto attento, altrimenti l'averebbero restato all'ignudo.

23. - Il Signore s'è compiaciuto di fare molti prodigj colle sue reliquie e
colle sue imagini, che si sono ristampate, ed ognuno fa impegno di avere
una figura di Fratello Gerardo. Ma come ho detto, nella sua Vita grande,
che uscirà alle stampe, si leggeranno cose stupende di questo benedetto
Fratello.

24. - Nello stesso collegio di Caposele vi sono morti due altri Fratelli
laici, cioè Frat. Gaetano e Frat. Giuseppe, detto il Romito. Ma perché di
questi non vi sono notizie particolari, perciò basta d'averli solamente ac
cennati (k).

In fine ci sta il supplemento.

11585 inizioII. SUPPLEMENTO DELLA PRIMA PARTE

ALLA VITA nrFRAT. GERARDO MAJELLA AL CAPO 42.

25. - Si aggiunge:

r" - alli suoi prodigj, che in un certo paese avendoli fatto vedere da
certi suoi divoti un Crocifisso troppo bello, e perché stava coperto con un
velo, poi accostatosi vicino, ci diede un soffio e pose fuoco al detto velo,
che tutti restarono maravigliati.

2 ° - Mentre parlava con certe Monache in un monastero dell'amore di
Dio, fu tanto l'empito delle sue parole, dicendo: « Amiamo Dio », che

(k) Tutto il N° 24 Nello stesso ... accennati è aggiunto in margine.

(22) Sulla venerazione dopo la morte, vedi il l° ms. nn. 121-127 e il. IlIO ms.
nn. 259-263. .

Auto: avuto.
(23) Anche. n. 26 parla delle immagini (figure) di Gerardo.
(25, 2°) Questo fatto accadde nel monastero di Ripacandida. - Vedi il IlIo ms. n. I22.
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s'afferrò alle ferrate della grata e 'le piegò, che poco ci volle e non si spezza
vano tutte le grate.

3c - Una volta dovendosi fare la custodia della nostra chiesa d'Iliceto
da un certo maestro, e vedendo che poco pensiero n'aveva, Fratello Gerardo
li disse: « Voi non curate di fare la custodia, e Dio vi castigherà l), e su
bito li vennero tanti dolori, che volle a morire, e così subito la fece.

4c - Portando con se certi studenti a visitare S. Michele Archangelo
nel Monte Gargano e stando dentro una osteria e non avendo quattrini,
l'oste voleva esser pagato. Allora li disse: « Che volete?: le mule vostre
morte o li quattrini »? E l'oste insistendo per esser pagato, allora li disse:
« Andate nella stalla». C'andiede e ritrovò tutte le sue bestie per terra.
che stavano spirando. Cosi I'oste cominciò a pregare Fratello Gerardo e si
sanarono immediatamente (l) le mule,onde in ringraziamento mandò a
regalare alla casa di Iliceto molte robbe.

5e - In casa un certo uomo si voleva andare a comunicare sacrilega
mente. Lui se lo chiamò, gli scoverse i peccati non confessati e lo converti.

6° - Il Padre nostro D. Michele di Michele di Melfi, prima di ritirarsi
con noi, in sua casa li disse: « O vuoi, o non vuoi, deve essere de' nostri »,
e così fu, quando lui affatto non ci pensava, né c'aveva inclinazione.

1158611 7° - Stando in Iliceto dentro la nostra casa, l'andavano trovando
e lo trovarono dentro il bosco vicino ad un'albero che faceva orazione.

26. - Le sue figure e reliquie poi hanno fatto tanti prodigj che sono innu-
merabili.

27. - [Aggiunta dall'INDICE GENERALE DE' CAPI]

Capo xxxxrr. Notizie della vita del Fratello Laico Gerardo Ma jella del
SS.mo Redentore,

Sua nascita ed occupazione. Ebbe mestiero di sarto, ma cominciò
dal secolo di vivere santamente e maggiormente s'avvanzò in virtù e san
tità nella nostra Congregazione. Si raccontano prodigj grandi e miracoli tan
to in vita, quanto dopo sua morte, e Mons. Liguori lo paragona ad un'al
tro S. Pasquale. Se n'è scritta una vita lunga. Morì in Caposele, e le sue
figure fanno continuamente de' miracoli. - Pago 381.

(l) r;a parola immediatamente è aggiunta in margine.

(25, 3°) Che volle a nwri1'e: che credette di dover morire.
(25, 4°) Vedi sopra n. 14.

(25,5°) Vedi sopra nn. 9-10.
(25,6°) ·P. Michele Maria di Michele; vedi Spic. Hist. 2 (1954) 247 n. 47. - La predi

zione di Gerardo non si trova menzionata dal P. di Michele nel suo Curriculum vliae
(AG XXXIX 95); vedi N. FERRANTE, Storia meravigliosa di S. Gerardo Maiella2 , Roma 1959.
487-488; vedi anche [Fr. KUNTZ], Vita del B. Gerardo Majella, Roma 1893, 165,



III

NOTIZIE DELLA VITA

DEL F. LAICO GERARDO MAIELLA DEL SS.MO RItDENTORE

§ I. DELLA NASCITA E SUA VITA MENATA NEL SECOLO

[Nascita]

1.- Fratello Gerardo Maiella della Congregazione del Santissimo Re
dentore nacque nella città di Muro nel dì 23 Aprile 1726, da Domenico
Maiella. - L'Arciprete che lo battezzò fu il Signor Don Felice Coccicone,

[Fanciullezza]

2. - Fin da fanciullo fu tutto dedito alla pietà; Brigida ed Anna Maiel
la, sue sorelle, attestano che l'unico suo divertimento era in fare altarini
e sepolcri ed imitare i sacerdoti quando dicono Messa. Teneva in sua casa, den
tro una stanza, una tavola grande, piena di varie figurine, ed in mezzo di
esse l'immagine di San Michele.

za. - Di quando in quando,accendeva due lumi e più le piùI di cera
innanzi a dette figure; indi passava e ripassava, facendo profondi inchini e
genuflessioni; all'ultimo s'inginocchiava e si stava un pezzo in orazione.
L'attesta maestro Alessandro del Piccolo, orefice in Muro.

3. - Dippiù le suddette sorelle attestano, come, essendo ancora figliolo,
si confessava e comunicava ogni duegiorni, e più volte il giorno si faceva
la disciplina.

4. - Il suddetto maestro Alessandro del Piccolo e Catarina di Dionisio
Zaccardi attestano d'avere inteso, per bocca del medesimo Gerardo, come,
essendo egli d'età di circa 7 in 8 anni ed essendosi avvicinato all'altare.

(I) Per la data di nascita e la casa natale di S. Gerardo, vedi il l° ms, n. 1.

(2) Per Brigida e Anna, sorelle di Gerardo, vedi il l° ms. n. 2.

(2°) Per il maestro Alessandro del Piccolo, vedi il l° ms, n. 7.
(4) Per Catarina di Dionisio Zaccardi, vedi il l° ms. n. 9.
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mentre il sacerdote comunicava gli altri, ne fu rigettato. Ma la notte [ne]
fu comunicato per mano di San Michele Arcangelo.

5. - Nell'età medesima di circa anni sette, stando la sua casa in molta
povertà, se ne usciva verso ora di pranzo e se n'andava' in un luogo fuori
della città, chiamato sopra la Raia e poi se ne tornava in casa con un pane
alle mani. Domandato chi glielo avesse dato, rispondeva averlo avuto da un
certo fanciullino; e così continuò per molto tempo.

6. - Essendo poi detta Brigida andata 1126311 a ritrovarlo nella nostra ca
sa ad I1iceto, quando già era Fratello della Congregazione, le disse: « Ora
conosco che quello fanciullo che mi dava il pane, era Gesù, ed io mi credevo
che era un fanciullo come gli altri ». Gli soggiunse, scherzando, sua sorella:
« Andiamo un'altra volta in Muro, acciò, portandovi nel luogo solito, pos
siate trovare \di nuovo quel Bambino ». E Gerardo rispose: « Adesso lo ri
trovo in ogni luogo ».

[Giovinezza]

7. - Fatto più grande, cominciò a frequentare una certa chiesa sita fuo
r; dell'abitato, nella quale si tratteneva quasi tutta la giornata, impiegando
il tempo prima di pranzo in servire ed ascoltare tutte le Messe che nella me
desima si dicevano, ed il tempo del dopo pranzo fino alla sera in orazione,
ed in altre opere di pietà.

7a ..;_ Alcune volte se n'andava in 'dette luogo, come a paese in luogo di
santo ritiro, e vi si tratteneva per tre -o quattro giorni continui senza nem
meno andare a dormire in casa sua (a), ma dormiva nella chiesa medesima,
impiegando tutta la giornata in orazioni, ed in colloquii con Dio, trattone
solamente quel poco di tempo che dava al sonno,e questo lo prendeva sopra
la nuda terra.

8 - In una sera del 1754 in Caposele, stando la Comunità attorno al
fuoco in tempo di ricreazione, non so per quale occasione, Fratello Gerar7
do raccontò come, essendo ancora egli figliolo e stando in Muro, perché il
sacrestano della Chiesa Cattedrale era suo parente, si faceva dare le chiavi
della chiesa, e la mattina per tempissimo, molto prima di far giorno, se n'an
dava alla chiesa, e se ne stava assorto in orazione avanti il Sacramento.

9. - Ora accadde una mattina, che, all'aprire che fece la porta della chie
sa, si vide venire all'incontro un terribilissimo còrso in _atto di volerlo af
ferrare ed abbaiando ad altissima voce. Un'altra volta, in atto che stava .in
ginocchioni innanzi al Sacramento, cadde uno di quei due angeloni di le
gno, che stavano ai fianchi dell'altare del Santissimo Sacramento, e con una

(a) La parola ma è aggiunta nel testo da Landi m.p,

(5) Sopra la Raia, vedi il l° ms. n. 4.
(8) Secondo il Tannoia (Vita, Avellino r842, r8) Gerardo passava anche la notte in

orazione nella cattedrale.
(9) Còrso; aggettivo sostantivato, equivale a cane corso, cioè originario della Corsica.

Tali cani sono rinomati per la loro ferocia.
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estremità andò a percuotere un braccio di Gerardo, onde egli, accortosi al
rumore, e postosi a camminare un poco, si trovava l'angiolo appresso; lo
che al principio, gli cagionò non poco spavento. Il demonio, invidioso di
tanto bene, con queste apparenze e rumori procurava d'impaurirlo e stur
barlo.

IO. - Col progresso del tempo, s'applicò alla professione di sartore in cui
1126411 mediocremente bene vi riuscì, e quando poi incominciò a fatigare da
sé solo, ordinariamente quello che gli toccava per prezzo delle sue fatiche, o
10 rilasciava in mano delle persone alle quali serviva, oppure, avutolo tutt'in
sieme nel giorno della Domenica, lo dispensava interamente ai poveri, sen
za ritenersi per sé nemmeno un quadrino, con tutto che fosse più povero
degli altri.

II. - Occorse, circa il medesimo tempo, un fatto che gli fa testimonian
za della sua gran carità verso i poveri e del distacco dalle cose di questa terra.
:Si portò egli una volta a visitare suo zio F. Bonaventura da Muro, P. Mae
stro Graduato nell'Ordine dei Cappuccini, non so se in Mùro o in S. Men
na. Questi, in vederlo così lacero e male in arnese, lo provvide di una buo
nissima giamberga quasi nuova. Or, appena licenziatosi dal zio ed uscito dal
la porta del monistero, si abbattè in un povero tutto hicero e cencioso; da
cui, essendogli stata richiesta la limosinaper amor di Dio, e non avendo egli
che dare, si levò la giamberga, avuta allora dal zio, e ce la diede per carità.
Riferito ciò al zio, lo mandò chiamando di nuovo, e gli fece una fortissima
sgridata; ma egli allora non rispose, se non se: « L'ho dato ad un altro più
bisognoso di me ».

12. - Quando poi non trovava poveri e gli superava qualche poco di de
naro, procuratosi colla sua professione, ne faceva celebrare Messe, siccome
attesta il sopracitato maestro Alessandro det' Piccolo, in casa di cui il Fra
tello Gerardo soleva spesso praticare.

13. - Intanto, siccome cresceva nell'anni, così cresceva il desiderio di
farsi santo e lo spirito della mortificazione e della penitenza. Lo tenevano
comunemente per fatuo per quella sua naturale semplicità e schiettezza di
cuore; perciò lo burlavano continuamente e non solo colla bocca, ma alle
volte venivano alle mani, battendolo e straziandolo senza discrezione, ed egli
non solo non dava menomo segno di risentimento, ma prendeva tutto a scher
zo ed a burla per quella naturale inclinazione lalli poveri1che aveva ai pati"·
menti ed alla Croce.

Arrivavano tante volte non solo a bastonarlo, ma ancora a ligarlo

(IO) I nomi dei maestri sartori non fignrano né nel Caione né nel Tannoia. Per Mar
tino Pannuto abbiamo nei Processi la testimonianza dei nipoti Francesco e Martino Pannuto
(Ord. Mur., fol. 296 e 943). Per Vito Mennonna - di due anni più giovane del Santo 
la testimonianza molto dubbia del figlio Pasquale, rimasto orfano all'età di nove o dieci
anni (Ord. Mur., fol. r377). Nel 1762, Vito aveva preso in affitto da Antonio Stella una
sartoria in Piazza S. Marco (Catasto 1762, vol. un., fol. 1268).

(n) Per il P. Bonaventura da MU1"O e la giamberga, vedi il l° ms, n. 26.
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con una fune ed a strascinarlo per terra per lungo tratto 1126511 di via, ed
egli non diceva altro (b) se non se: « Oh Dio, che vi ho fatto io? »,

14. - Una volta se ne fuggì da Muro in S. Fele, per non avere modo di
pagare i pesi di quell'università. Ivi stiede per un pezzo in casa di un certo
maestro, di scuola e per tutto quel tempo non fu osservato in lui un meno
mo atto di impazienza, con tutto che venisse continuamente tormentato da
quegli scolari. Lo battevano vestito e lo battevano anche quando era a let
to, ed egli altro non rispondeva: « Finitela mo' ! ».

l5.- Il maestro medesimo (l'attesta egli stesso) molte volte, terminata
la scuola, si chiamava Gerardo, ed indiscretamente si 'metteva a cimentare
la pazienza del medesimo, prendendo lo staffile e battendolo lungo tempo,
ed il povero Fratello [rimaneva] sempre sofferentissimo (parole del mae
stro (c) di scuola) e sempre allegro.

rò, - Non contento degli strazi che continuamente gli venivano fatti da
gli altri, andava esso trovando persone che l'avessero fatto patire per amore
di Gesù Cristo.

q. - Attesta il quondam Felice Farenga, come il Fratello Gerardo si fe
ce molte volte legare da lui vicino ad un legno e poi con una fune bagnata
si faceva lungamente ed aspramente battere (d) e ciò per amore di Gesù
Cristo. Altre volte dal medesimo Felice si faceva sospendere ad un trave col
capo-in giù, e.poi.faeeva.acdere.sotto alla sua testa-pezzi di funi vecchie, ba
gnate nell'acqua, sopportando constantemente ed allegramente quel sito pe
nosissimo e quel fumo; ed anche lo cercava per carità; di ciò n'è testimonio
Francesco Mollica.

lS. - Riferisce Eugenia Pasquale, moglie del più volte citato maestro
Alessandro del Piccolo, come la mortificazione della gola fu singolare in lui,
finché era giovanetto. Mangiava pochissimo e, quando veniva [costretta] dagli
altri a mangiare, rispondeva: « Non ho fame; son sazio sino alla gola ), stando
sempre quasi rapito in Dio.

19. - Se qualche volta dall'importunità degli altri era obbligato a pren
dere qualche cosa 'di commestibili, la prendeva e poi la dispensava subito ai
primi poveri che incontrava.

19a. - Una volta erano 1126611 tre giorni che non aveva preso cibo, come
attestò sua madre. La predetta Eugenia lo chiamò e gli afferì da ,mangiare;
Gerardo, al solito, lo ricusò dicendo : « Sonsazio sino alla gola ». Allora
questa gli pose 'le mani in sacca per vedere" se ci teneva cosa da, mangiare;

(b) La parola aitro è aggiunta nel testo da Landi m.p,
(c) Nel testo M con richiamo, in margine Maestl·o.
(d) La parola battere è aggiunta in margine da Landi m.p.

(14) Università: comune, municipio.
Per l'espressione Finitela mo', vedi il l° ms. n, 13,

(17) Per Felice Farenga, vedi il l° ms.· n, 17.

(18) Per Eugenia Pasqua-te, vedi il l° ms, n. 21.
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ci trovò alcune radici di erbe. Interrogatolo a che servissero, rispose: ({ Que
ste si mangiano n.

20. - Dopo questo tempo, entrò al servizio di un certo Prelato e, quando
tutti gli altri servidori che ci entravano, non potevano resistere a servirlo
nemmeno per poco tempo, egli, con ammirazione universale, resistette al di
lui servizio sino alla morte di esso' Prelato; e, questo che è più, non gli uscì
mai una parola di bocca di lagnanza contro del suo padrone, il quale per
.altro, era di un temperamento biliosissimo e risentito, che per niente si scom
poneva. Questo lo attesta il Signor Don Cesare Pelosi, agente del Cardinale
<ii Gravina.

21. - Queste cose medesime l'attestano ancora il Signor Arcidiacono Can
tore e [il] Primicerio della città di Lacedonia, i quali aggiungono: ({ In tut
to quel tempo che Gerardo stiede al servizio del detto Prelato, oltre i conti
nui maltrattamenti ed ingiurie che eroicamente sopportava, era dal Signore
con continue infermità e dolori corporali continuamente visitato n.

22. - Egli non dava mai un menomo segno di dispiacere, né gli usciva
mai di bocca una sola voce di lamento, ma si vedeva sempre, in mezzo ai
suoi dolori, gioviale ed allegro e con una serenità inarrivabile. Era affabile
con tutti e specialmente con i poveri, per i quali aveva una tenerezza par
ticolare. Era nemico del riposo e, con tutte le indisposizioni che sentiva, non
si prendeva mai sollievo.

23. - Il suo cibo, per tutto quel tempo regolarmente che stiede in detta
città, altro non era che pane ed agli, e qualche volta il suo regalo era una
semplice minestra di legumi.

24. - Sopratutto, era mirabile la modestia colla quale andava per la cit
tà e trattava colle persone, e quella sua composizione esteriore e riverenza
colla quale se ne stava l'ore intere in chiesa innanzi al Santissimo Sacramen
to, cui frequentemente portavasi a visitare. Grande ancora era (e) l'impegno
che Gesù Sacramentato fosse visitato dagli altri; e. molti, animati dal suo
fervoroso esempio, vi si portavano spesso a visitarlo con somma ed inespli
cabile sua gioia. Il Reverendo Signor Franciosa, prete di Lacedonia, conte
sta tutto ciò.

'25. - Mentre stava al servizio di detto Prelato, continuava le solite sue
mortificazioni. Attesta il Signor Domenico Lamorte, chirurgo della città
1126711 di Muro, che, mentre serviva il detto Prelato, lo vide un giorno
tutto macilente e giallo di volto. Domandandogli che cosa patisse, rispose:
« Niente ». Ma il chirurgo, afferratolo e scovertolo il petto, vide che por
tava sopra le carni un aspro cilizio.

(e) La parola el"a è aggiunta nel testo da Landi m.p.

(20) Per il Card. di Gravina, vedi il 1" ms. n. 15.
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§ II. SUA VOCAZIONE NELLA CONGREGAZIONE DEL SS.MO REDENTORE

26. - Morto detto Prelato ed attediato di vivere più nel mondo, pensò ri
tirarsi fra [i] Padri Cappuccini, ma, non essendogli riuscito questo deside
rio, d'andarsene in qualche luogo solitario ed ivi menare una vita penitente.
Comunicò questo pensiero ad uno suo compagno, il quale si esibì a volerlo
seguitare dovunque andasse, per maggiormente servire Dio.

27. - Prima di partirsi, si stesero un piano per regolamento di vita la
più mortificata che mai si potesse ideare. Questo regolamento lo divisero
in vari punti, i quali per lo più consistevano in penitenze asprissime; e,
per vedere se potuto. avessero reggere le loro forze a quelle mortificazioni,
facevano l'esperienza per otto giorni per ogni punto proposto, e, qualora le
forze l'avessero comportato, restava per approvato il punto.

27a • - Fra l'altre cose, vi era questa (e ciò lo raccontò lo stesso Fratello
Gerardo), cioè che non dovevano cibarsi di altro che di sole erbe. N e comin
ciò a fare il saggio, e già arrivavano al 3° giorno e quarto e l'avrebbero ti.,
rato più a lungo, se non fossero stati scoverti alle labbra ed ai denti, [i] qua
li erano diventati tutti verdi; da ciò furono costretti ad interromperlo,

28. - Fra di tanto, arrivato all'età di anni 22 in circa, ed avuta noti
zia della Congregazione del Santissimo Redentore, pensò subito ritirarsi nel
la medesima. L'affare passò di questa maniera:

28a • - Nel mese di Agosto dell'anno 1748, il Padre Don Francesco Gar
zillo, essendosi portato nella città di Muro, insieme con F. Onofrio a fare
un poco di questua, colla lettera circolare di Monsignor Arcivescovo (f) Ni
colai, subito si accostò ai Padri e prese coi medesimi confidenza. Cominciò
ad informarsi delle regole .e delle mortificazioni del nostro Instituto, e s'in
vogliò maggiormente di essere dei nostri. All'ultimo si svelò con Fratello
Onofrio e gli disse: « In ogni conto, voglio ritirarmi fra di voi n. F. ano
frio gli rispose: « La Congregazione non fa per te; fra di noi si patisce mol
to; si dorme sopra la paglia, si vive con rigore n. E Fratello Gerardo rispose
con volto allegro: « E questo appunto è quello che vado cercando l).

29. - 1\26811 Pertanto, nel seguente anno 1749, dopo le feste di Pasqua,
dispose il Signore che i Padri della nostra Congregazione si fossero portati
nella città di Muro colla Santa Missione, e F. Gerardo ebbe tutto il campo
d'informarsi maggiormente del nostro Instituto: si affezionò tanto al mede
simo, che non si partiva mai dalla casa ave stavano i Padri, facendo continue
istanze al Padre Don PaoloCafaro d'essere ricevuto per Fratello (g), il qua-

(f) La parola A1'civescovo è aggiunta in margine.
(g) Le. parole d'essere ricevuto per Frateilo sono aggiunte in margine.

(28") Per il P. Francesco GarziUoe Mon5. Giuseppe de Nico!ai, vedi il r- 111S, n. 32.

(29) Per il P. Pau!o Cataro, vedi il r- ms, n. 33.



223

le l'escluse più volte; ma egli, sempre costante, non SI sgomentò mai delle
tante ripulse.

30 . - Seppero, fra questo mentre, i suoi parenti la sua risoltlzione, e lo
carcerarono dentro una sua stanza, ma egli trovò modo di uscirne, poiché.
unite insieme le lenzuola del letto ed attaccatele alla finestra della sua
stanza, per le medesime se ne calò, e lasciò scritto un biglietto dove se
n'andava. E se n'andò insieme coi Padri, i quali passarono alla Missione in
Rionegro. Per via il Padre Don Paolo non poteva levarselo da torno; lo
cacciò più volte; gli disse: « Tu non sei capace di essere nostro Fratello;
torna a casa tua », Ma [furono] tutte parole perdute. « Provatemi - dice
va - e poi cacciatemi )l.

31. - In Rionegro non si partì mai dalla casa dove stavano i Missionari,
aiutando e faticando sempre, e pregando acciò l'avessero ricevuto; in ma
niera che il Padre Don Paolo, mosso dalla sua costanza, all'ultimo lo ricevet
te e lo mandò nella casa nostra d'Iliceto, più per provarlo che per ricever
lo; e, perché stava quasi (h) sempre alienato e fuori di sé, era stimato per
inutile.

§ III. RITIRAMENTO DI F. GERARDO NELLA CONGREGAZIONE DEL SS.MO REDENTORE

[A Deliceto]

32. - Ricevuto tra [i] nostri nella casa di Santa Maria della Consola
zione, come si fosse portato, lo sa ognuno: umile, paziente, mortificato,
raccolto, dedito all'orazione, esemplarissimo in tutto. Si elesse per suo Di
rettore il Padre Don Paolo Cafaro, allora Rettore della casa di S. Maria della
Consolazione d'Iliceto (i), e con lui seguitò a regolarsi sino alla morte di
detto Padre Don Paolo, accaduta al 13 Agosto 1753, e l'ubbidì perfettissi~

mamente in tutto.

33. - Fu specialmente amantissimo della fatica, in maniera che non per
deva mai tempo. Quando non aveva che fare, procurava di aiutare gli al
tri nei loro impegni, e quando gli altri non avevano bisogno di lui, si met
teva a [s]fabbricare alcune mura vecchie, ed ammanniva il materiale per le
fabbriche nuove, e ciò con ardore sommo, come attesta Fratello Nicola.

34.. - 1126911 Quando si doveva fare il pane per la Comunità, egli fatica
va per quattro; faceva dare addietro tutti gli altri Fratelli, dicendo: « La
sciate fare a me; state voi e riposatevi », e così faticava solo. In mezzo pe
rò agli uffici manuali, stava sempre raccolto ed unito con Dio, vedendosi
sempre alzare gli occhi al cielo, quasi alienato dai sensi.

(h) La parola quasi è aggiunta in margine.
(i) Le parole della Consolazione d'Iliceto sono aggiunte in margine da Landi m.p,

(31) Stimato per inutile; più forte nel. r- ms. n. 34: lo tenevano per un uomo stupi
do. -Vedi anche il Ilo ms, nn. 5 e 7.

(33) Per Fratello Nicola, vedi il r- ms. n. 38.
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35· - Occorse fra questo tempo, che fu dopo Pasqua del .1749 o 50, che
il Padre Don Paolo, allora Rettore d'Iliceto, dovette, insieme col P. Retto
re Maggiore, partire per la Missione di Melfi e, perché la Missione era fa
ticosa, portò seco tutti i Padri; e per Superiore restò in casa il Rev. Don
Matteo Criscuolo. Questi, di natura flatosa ed ipocondrica e stravagante quan
to mai si possa pensare (motivo per cui nel 1755 se n'uscì dalla Congrega
zione), non ancora sperimentato dai superiori in altri impieghi, rimasto in
casa da superiore, non si può credere in che maniera avesse esercitato tutti
i soggetti della casa.

36. - Fratello Gerardo fu oggetto e bersaglio principale della sua col
lera; non gliene faceva una buona; lo contradiceva in tutto; in tutto trova
va di che lagnarsi di lui. E. g.: quanto mai si fosse impiegato Gerardo di
piacergli e di adempiere perfettamente ai suoi doveri, non si diè mai il caso
che avesse incontrato il suo genio. Veniva continuamente mortificato o col
la privazione della Comunione, oppure di qualche pietanza. Lo faceva man
giare quasi sempre a ginocchioni, o seduto in terra, ma, ciò che fu ammi
rabile, gli faceva fare più volte il giorno or 40, or 50, or 60 croci colla lingua
per terra, e ciò per difetti o sognati ° malamente appresi, a modo che, sde
gnandosi la povera lingua, cominciava a piovere sangue e ciò in tanta co
pia, che tante volte se ne vedeva tutto intinto e bagnato il pavimento, non
senza estrema pena e cordoglio degli altri Fratelli; e vi fu un Padre allora
studente che dimorava in detta casa, il quale, in vedere l'indiscretezza del
Superiore e I'eroica pazienza di Fratello Gerardo in sempre ubbidire senza
lagnarsi mai, ebbe a dire: « O questi ha da essere un gran pazzo che n6n.
apprende una siffatta mortificazione, ovveramente è un Santo di somma vir
tù » (P. Tannoia).

37. - Una volta, in tempo di esercizi, stava assignato a fare il refetto
riero; egli non contento del proprio officio, si mise 1127011 ad aiutare mol
ti altri negl'offici loro assignati. Entrato poi nel refettorio per disporre e
principiare a preparare il necessario, diede un'occhiata ad un quadro del
l'Ecce-Homo, che stava dentro il refettorio medesimo, e fu tale l'ardore con
cui lo guardò, che restò in ginocchioni, alienato dai sensi. guardando il
quadro. Entrati gli altri Fratelli e, vedute le cose non ancora preparate e
lui così estatico, cominciarono a gridare,. onde egli affatto non sentiva, e
furono costretti a chiamare (k) il P. Don Paolo,il quale lo scosse per un
braccio, e gli diede l'ubbidienza che si alzasse, e facendogli insiememente,
per umiliarlo, una forte correzione, e così fece ciò che doveva.

(k) Le parole a chiamare .sono aggiunte in .. margine da Landi m.p.

(35) P. Matteo Crtsouolo, nato il 26 XI 1718 a Raito (dioc, di Cava), prof. 1'8 XII 1747
a Pagani, uscito dall'Istituto il 24 II 1754. - Vedi Cat. I 4v ; LANDI Il 580, 12 497; KUNTZ
III 95, 221, V 184.

Natura flatosa (più avanti nel pellegrinaggio al Gargano, n. 94: l'eremita stava
pieno di flati) : natura iraconda, sempre piena dei fumi d'ira ipocondrica, cioè affetta da
melanconia.

(36) Il Tannoia era ancora chierico studente e fu mandato da Ciorani a Deliceto in
quella primavera 1750 per motivi di salute.
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rM ortificazioni]

38.. Il tenore di vita che menava era rigorosissimo e penitente per quan
to mai si possa pensare. Le discipline sue a sangue specialmente lunghe,
aspre e si batteva senza pietà in tutte le parti del corpo, senza alcuna riserba
ed a tale effetto si serrava dentro una stanza oscura, si spogliava e comincia
va a battersi; non la finiva se i, piedi non fossero andati nuotando dentro
del sangue, siccome riferì egli stesso al P. Petrella.

39. - Molte volte si chiamava un certo maestro sartore che stava nella
nostra casa ed un altro giovane mastino, e li portava dentro alla grotta con
tigua alla casa, chiamata del Beato Felice, ed ivi si faceva attaccare ad una
grossa croce di quercia, e poi si faceva battere e flagellare a sangue senza
pietà e riserba, ed egli sopportava tutto per amore di Gesù Cristo. Quando
poi vedeva che quelli non volevano più seguitare inteneriti dallo spettacolo,
egli li pregava e scongiurava, ed alle volte li obbligava dicendo: « Non ci
vuol altro; battete per ubbidienza; fate l'ubbidienza »,

40. - Un'altra volta, lo racconta il Padre Giovenale, si fece sospendere
in aria, attaccato a due legni in forma di croce, e le braccia e i piedi stava
no tanto stirati, che quasi se gli staccavano l'ossa con grandissimo suo do
lore e tale che non lo poteva nemmeno soffrire, siccome confessò il medesi
mo Fratello Gerardo. Sopra la testa si era fatta ponere una corona ben gran
de di quelle acute 11271 Il spine, che producono gli asparagi, e poi se la faceva
ben calzare con una canna, oltre delle altre battiture, con le quali sì. faceva
flagellare tutto il giorno.

41. - Si diede ancora ad una rigorosissima mortificazione di gola, aven
do ottenuto dal Direttore di mangiare a tavola una o due oncie sole di pane
coll'altre vivande, e queste le amareggiava con bocconi e polvere di assen
zio, ovveramente con cert'acqua amarissima che apposta si aveva fatta fa
re (l), in modo che il mangiare era per lui un vero martirio. 'Né questo lo
faceva solamente in casa, ma in ogni luogo dove si portava fuori di casa per
ubbidienza dei Superiori. Per prova di ciò, essendosi una volta portato in
Melfi col nostro Padre Don Stefano Liguori in casa del Sacerdote Don Mar
co Morante, questo a tavola cacciò dei maccaroni. Fratello Gerardo fingeva
di mangiare con gran gusto, ma la madre di Morante per curiosità scese la
mano al piatto di Gerardo, ed assaggiato uno di quelli maccaroni, lo trovò
così amaro, e nauseoso che fu costretta a sputarlo immediatamente e l'eb
be a vomitare, non essendosi fidata affatto di mangiarlo.

(l) La parola fare è aggiunta nel testo da Landi m.p.

(38) Per il P. Pietro Petrella, vedi il l° ms. n. 41.
(39) Il maestro sariore è, comeisi dirà più avanti (n. 66), Francesco Teta, convertito

dal Santo nel bivio di S. Agata di Puglia. Il giovane mastino (maestrino) è Andrea Longarelli,
poi nostro Fratello Coadiutore. - Vedi deposizione del Rev.mo P. Giov. Camillo Ripoli al
Proc. Ord, Mur., fol. 1337.

(40) Per il P. Francesco Giovenale, vedi il l° mS.n. 41.
(41) Per il P. Stefano Liguori e il P. Mauro Murante, vedi il l° ms. n;'43.



42. - Questa mortificazione della gola la continuò sino alla' morte, . e
quando per le sue abituali indisposizioni veniva obbligato dai superiori O'

dal Direttore ad interrompere in parte questa mortificazione, mangiava qua
si sempre alienato dai sensi, restando tante volte a tavola col boccone nella
punta della forcina e cogli occhi rivolti al cielo, che ti moveva a raccogli
mento e divozione.Veduto così più volte in Iliceto, dal P. Caione in Mater
domini, e da Fratello Gennaro fu veduto" anche a tavola rimasto estatico,
colle lagrime agli occhi.

43. - Anzi raccontò il Signor' D. Nicolò Santorelli, come gli confidò in
segreto ilrmedesimo Fratello Gerardo che per tre anni continui aveva cer
cato al Signore la grazia che gli avesse fatto perdere il gusto ed il sapore
a qualsiasi sorte di cibo, e che finalmente il Signore ce l'aveva conceduta,
tanto vero che in lui tutte le vivande avevano il medesimo sapore. Questo
lo confidò il Gerardo al medesimo Santorelli in occasione di un'infermità,
in cui, impegnandosi il medico d'ordinargli qualche cosa delicata che gli
avesse aggraziato lo stomaco, Gerardo gli disse: « Signor Medico, non si
im-112721lpegni ad ordinarmi cose delicate, perché a me tanto sono le co
cuzze, quanto la carne di piccione ), ed egli così scovrì il secreto anzi detto.

Voto di fare il più perfetto (m)

44. - Cercò ed ottenne dal suo Direttore d'obbligarsi con voto a far sem
pre cIO che conosceva essere più perfetto, e questo gran voto l'osservò fino
alla morte.

45. - In casa il peggio era sempre il suo, le peggiori stanze e più sco
mode, le vesti più vecchie e le più lacere, le peggiori biancherie e il letto
più miserabile. Anzi, tante volte, mancando il necessario agli altri sogget
ti, egli, come sartore, si levava il giamberghino ed altro per darlo a chi [ne]
mancava, ed anche d'inverno se ne stava tremando di freddo, colla sola sot
tana e camicia.

46, .~ Il suo letto si poteva chiamare della Comunità. Quando arrivava
no in casa forestieri e non ci era come rimediare, il letto di Gerardo era
pronto, ed egli, siccome racconta il P. Caione, più volte se n'andava a dor
mire dentro la chiesa, dietro l'altare maggiore, ma quivi ci si metteva per
il grande amore che portava a Gesù Sacramentato. Ed una volta, essendo
stato burlato dal sonno,' si svegliò in atto che si stava celebrando la Messa
e ci dovette stare per un pezzo, mentre, siccome finiva una Messa (n), ne
usciva un'altra e 'dovette stare carcerato contro sua voglia.

47. - In virtù del riferito voto, non cercava mai niente, nemmeno sollie
vo, come attesta il P. Giovenale: quando sedeva, sedeva nei siti più scomodi e
disadatti e sempre al taglio della sedia; quando dormiva, dormiva all'estremi
tàdelletto e col capo pendente. Questo l'ha osservato il Padre Giovenale,
ed il Padre Caione ancora in Materdomini. Egli era soggetto allo sputo di

(m) Questo sottotitolo è aggiunto in. margine..
(n) La parola Messa è aggiunta nel testo da Landi m.p.
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sangue, ma mai da sé scoprì cosa alcuna. Veduto una volta da un Fratello,
questo gli disse che voleva darne parte al superiore, ma Gerardo lo sup
plicò: « Mi fai una somma carità se non gli dici niente.»,e confessò' che
tante altre volte l'aveva buttato e non l'aveva mai detto ad alcuno.

48. - Quando usciva di casa, per ragione del voto non cercava mai nien
te. Una volta fu mandato a piedi nella terra di Accadia, e,' perché l'Eco
nomo non fu accorto a dargli la colazione, arrivato in detta terra ed entra
to nella chiesa, tramortì, cadendo a terra per la debolezza (P. Giovenale).

48a - Mandato un'altra volta nella città di Ascoli, perché non aveva scarpe
nella sua stanza, per non contravvenire al voto, si partì di casa senza cercarle,
ma colle pantofole. Arrivato in detta città, quando fu in mezzo alla piazza,
vedendolo quei giovinastri colle pantofole, cominciarono. a 1127311 motteg
giarlo e a dirgli improperi, ma egli allegramente sopportò tutto (P. Gio
venale).

49· - Doveva stare attento chi lo mandava fuori di casa, ad ordinargli
di avvalersi del comodo della cavalcatura, altrimenti era capace di andare a
piedi e portare la bestia per mano senza servirsene, come accadde una e for
se più volte, per lo voto suddetto. Per la strada, quando poi andava accom
pagnato con altri dei nostri e vi era il comodo della cavalcatura, ordinaria
mente andava a piedi e faceva andare il compagno a cavallo, coprendo sem
pre la sua virtù con qualche onesto pretesto. Se per via s'abbatteva con
qualche mendico, che portasse qualche peso sulle spalle, gli si offeriva su
bito ad alleggerirlo.

50. - Una volta, andando dalla nostra casa' di S. Maria della Consola
zione nella terra di Iliceto, per via s'incontrò con un povero figliuolo che
portava una sarcina di legna in collo; egli ce la levò e l'aiutò a portarla
sino alla terra. Un'altra volta, mandato nella terra di Sant'Agata, vicino.
Iliceto, quando fu vicino alla terra, e propriamente alla salita di quella,
trovò una povera vecchiarella che con grande difficoltà saliva, portando una
caldaia piena di panni in testa; egli, colle solite viscere di carità, ce la le
vò e se la pose in testa. Arrivato poi alle porte della terra, gli venne una
gran ripugnanza 'e rossore; allora, per vincersi, seguitò a portare detta
caldaia in testa per mezzo della pubblica piazza di detto paese.

SI. - Tante volte, per timore di [non] offendere il voto, trovandosi fuo
ri di casa in qualche paese ove l'ubbidienza lo mandava, si ridusse a dormire
la notte a cielo sereno'; sopra la nuda terra,senza chiedere alloggio ad altri,
come accadde un anno, nel mese di Ottobre, nella città di Lucera di Pu
glia. Pernottando poi in case forestiere, mai si serviva di letto, ma dormiva
la notte sopra la nuda terra, ed acciocché le genti di casa non si fossero ac
corte della sua mortificazione, scomponeva il letto per dare ad intendere e
credere che avesse dormito nel letto. Questo .anche I'attesta-il P. Giovenale.

(so) Figliuolo : ragazzo.
Terra; qui ed altrove nel significato di paese.



52. Al ritirarsi poi che faceva in casa, non cercava mai niente, né ci
bo, né bevanda, né stanza, né mutande. Molte volte si ritirò bagnato e pie
no, anzi inzuppato d'acqua, e perché non si pensò a dargli mutande e nem
meno ad assignargli la stanza, poiché la sua verosimilmente era stata asse
gnata ad altri, tutta la notte 1127411 se ne stava steso sopra la nuda terra,
a morirsi di freddo; e questo accadde più d'una volta.

53. - In virtù del menzionato voto, non si prendeva mai sollievo, ma,
quando gli avanzava tempo, lo dava all'orazione, nella quale era molto fa
vorito da Dio. L'ora del riposo che la regola dà ad ogni soggetto, esso ordi
nariamente non la dormiva, ma la passava in letture di libri devoti, e que
sto era più spesso in orazioni avanti il SS.moSacramento, raccogliendosi e
facendo atti fervorosissimi d'amore e pentimento in qualche angolo rimoto
della casa, e questo fu osservato dal Padre Caione. In quell'anno stavano
nella casa di Materdomini in Caposele.

54. - La stanza che si aveva scelta per abitazione, mediante il permes
so dei superiori in Iliceto, era una camera oscura, senza nemmeno un pic
colo spiraglio, ed era tanto larga, quanto era la porta per cui s'entrava, ed
appena vi capiva un piccolo letticciolo ed una sedia, affatto non essendo
luogo per tenervi il tavolino. Il suo letto erano le sole tavole, ovvero un
saccone all'estremità del quale ci aveva posto della paglia, ma nel mezzo
dove dormiva era tutto pieno di pietre (Fratel Cesare, testimonio de uisu,
quando un giorno facendo la visita della sua stanza), ed il capezzale, un'al
tra pietra più grande. Molte altre volte dormiva sopra una tela di catenel
le a più regioni attorno alla fronte, ed una pietra per capezzale. Aveva in
fine nella sua stanza una gran quancità di teste dei morti, disposte in giro
nella medesima, e fu così celebre questo luogo dei suoi tesori, che Monsi
gnor Basta, Vescovo di Melfi, l'Uditore ed altri, trovandosi in esercizi in
detta nostra casa, essendojss] portati a vederla, spinti da santa curiosità,
restarono insieme edificatissimi e spaventati, e l'ebbero sempre in gran con
cetto di Santo.

55. - Questa vita così prodigiosa fu favorita dal Signore con molte gra
zie soprannaturali, come di estasi, ratti ed altro, avendolo attestato con con
fidenza col P. Caione esso Gerardo, sebbene sempre coprendo ed occultan
do, quanto si poteva, la sua persona. Dentro, se non erro (o), alla chiesa di
I1iceto fu anche favorito dalla presenza di Maria Santissima, e questo anche
lo scandagliò da lui medesimo, quando stava in quella casa di Materdo
mini. Queste estasi poi ed altre gli cessarono per ubbidienza a lui data, co
me attesta il P. Giovenale, e Ge-I 12751 [rardo medesimo riferì al P. Caione.

(o) Le parole se non erro sono aggiunte iu margine.

(54) Mo.ns. Pasquale Basta, nato uel I7ìI, eletto Vescovo di Melfi e Rapolla nel
I748, morto nel r765. - Vedi Hierarchia caih, VI 285.

(55) Scandagliò (nel testo: scanagliò); il soggetto è il Padre Caione. Il giro della·
frase va dunque interpretato cosi: E questo lo scandagliò, cioè lo stesso P. Caionecercò di
saperlo, lo seppe, dal medesimo Gerardo.



229

[Potere sui demoni]

56. - II demonio fremeva alla vista di tanto fervore, onde, per fargli
lasciare il tenore di vita incominciato, più volte gli comparve in diversi luo
ghi della casa, minacciandolo come di volerlo squartare ed altro. Altra vol
ta, come confessò al Padre Fiocchi, l'afferrò il demonio e l'abbracciò stret
tamente in mezzo ai corridori e lo strinse tanto che ebbe ad esalare l'anima,
ed egli restò tutto sbigottito. Mentre faceva la cucina in IIiceto, gli compar
vero i demoni in forma di arrabbiati mastini e facevano forza per buttarlo
nel fuoco.

57· - Un'altra volta, venendo da Melfi, avendo passato l'Ofanto per indi
portarsi in Cidogna, disperse la strada, quando ecco si vide improvvisamen
te un demonio, il quale minacciando gli disse: « Ora è tempo di farne quel
che voglio di te ». Ma Gerardo, niente intimorito, gli disse: ({ Orsù, in nome
della Santissima Trinità, prendi la briglia del cavallo e portami sicuramente
in Cidogna», e così fu fatto.

58. - Lo depone più circostanziato il Dottor Signor D. Costantino Cap
pucci, galantuomo primario della città di Cidogna, uomo di somma pro
bità e degnissimo di fede. Attesta dunque egli come una sera, verso le ore
quattro di notte, stando con tutte le genti di casa avanti al foco, e quasi in
atto di andarsi a coricare, sentì bussare la porta. A questo restò alquanto
sospeso, sentendo battere così il portone contr'ora, tanto più che faceva
ivi orridissimo tempo e vi era una nebbia così densa, che non lasciava di
stinguere i soggetti, nemmeno in distanza di un palmo. Ma molto rimase
attonito, quando vide chi fosse, intesero rispondere che era Fratello Gerar
do, e vedutolo tutto bagnato di acqua e coll'estremità della veste tutto im
brattato di loto.

59. - Corse Don Costantino subito ad abbracciarlo dicendogli: ({ O caro
Gerardo e che ora è mai questa, e chi mai t'ha portato a salvamento in
quest'ora?». Allora Gerardo, colla sua semplicità rispose: ({ Sia fatta la
volontà di Dio. Don Costantino mio caro, io vengo da Melfi, donde sono
partito con poche ore di giorno, onde, sopraggiunta la notte e la nebbia,
ho dispersa la strada e mi sono veduto in un certo 11276[ I dirupo e preci
pizio di tanto pericolo che avrei perduta certamente la vita, se il Signore
non m'avesse opportunamente provveduto. Stando dunque' in quel dirupo,

. m'è uscito avanti uno, il quale mi ha detto: "Ora sì che ti ho colto; sei
disperato; non c'è più rimedio per te; hai fatto già contro l'ubbidienza del
Superiore; Dio non ti perdonerà più". A queste voci intimoritomi alquanto

seguitò Gerardo - mi raccomandai al Signore, ed egli subito mi ha

(56) Per il P. Carmine Fiocchi, vedi il lo ms. n. 89·
(57) Cidogna; qui ed altrove per Lacedonia.
(58) Quattr'ore di notte: quattro ore. dopo- 1'Ave della sera. Il portone era quello

esterno che immetteva in un cortiletto, donde, per una scala, chiusa da cancello di ferro
battuto, si accedeva. al piano superiore, abitato dalla famiglia Cappuccio, qui ed altrove
chiamata alla toscana: Cappucci.
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fatto conoscere non essere questi altrimenti un uomo, ma un demonio del
l'inferno in sembianza umana. Allora mi ho fatto animo, ed, avvolto il ca
pezzone, ho detto a quel demonio: "Brutta bestia, ti comando, in nome di
Dio e di Maria Santissima, a portarmi a dirittura a Cidogna, senza farmi
alcun male". E così m'ha portato; e quando mi sono accorto che eravamo
giunti alla Chiesa della Santissima Trinità, l'ho licenziato e si è partito ».
E così terminò il racconto. - Tutto questo anche l'attesta il P. Oiovenale ed
altri, anzi il medesimo Gerardo lo riferì al P. Caione.

[Zelo apostolico]

60. - Quest'odio dei demoni contro del Fratello probabilissimamente ve
niva originato non tanto dalla vita virtuosa e santa che egli menava, quan
to dall'impegno ed ardore inesplicabile che aveva per la salute dell'anime
e conversione dei peccatori, per la salute dei quali impegnava quanto fa
ceva di orazioni e mortificazioni. Ed il Signore su questo punto meraviglio
samente lo consolava colla consolazione della conversione di vari peccatori,
invecchiati per anni ed anni nel fango delle colpe; anzi dava Dio tanta effi
cacia alle sue parole, che ad un peccatore era lo stesso lal parlare con Ge-:
rardo ed essere convertito. Veniva il superiore locale perciò varie volte ri
chiesto da molte persone a mandar loro Fratello Gerardo per aiutare qual
che anima bisognosa; ed il Signore benediceva con modo specialissimo le
sue' uscite, anzi anche quando era mandato fuori di casa per altri affari, non
tornava quasi mai senza qualche preda, tolta dalle mani dell'inferno.

6r. - Tornava egli una volta dalla città di Foggia e quando egli fu vi
cino la Castelluccia, in non molta distanza dalla nostra casa, se n'andava
assorto in Dio per mezzo di una pezza di grano dell'Ecc.mo Duca di Bovino,
per una piccola via che già stava fatta in mezzo a quel seminato: quando
ecco, all'improvviso, si sente salutare da dietro con un colpo di tinierodi
scoppio, così gagliardamente, che glie ne rup-11277llpe una costa (P) e lo
fece cadere da cavallo, su di cui il povero Fratello andava. Nell'atto me
desimo che fu colpito, gli disse quel giovinastro, il quale era un guardiano
del Duca suddetto: « Da: un pezzo andava trovando un Monaco per farme
ne una saziata; giusto, giusto, Ci sei incappato tu l). Caduto che fu a terra,
il guardiano seguitò a batterlo senza compassione e senza riguardo. [La]
qual cosa veduta, Gerardo: « Batti fratello mio - inginocchiando[si] gli
disse - batti, ché hai ragione di battere l). E quell'ostinato; più imperver
sando, seguitava ad infierire, lei facendo il sordo alle parole di Gerardo.

62. - All'ultimo, dopo avere sfogato per un pezzo la sua rabbia bestiale,
vedendo che il Fratello punto non si scomponeva, ma anzi con un'aria im
perturbabile e serena, seguitava a starsene genuflesso, colle mani giunte,

(P) La parola costa è aggiunta nel testo da Landi m.p.

(6r) Con un colpo di tiniero: col rovescio dell'archibugio.
(62) Che aggio fatto: che ho fatto. - Vedi il lo ms. n. II.
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colla testa calata, ed a dire: « Batti, batti, fratello mio, ché n'hai ragione »,
tocco da rimorsi di coscienza e pentito improvvisamente dell'errore, buttò
"l'arma che aveva, s'inginocchia innanzi a Gerardo, incomincia a piangere ed
.a percuotersi la faccia, dicendo: « Perdonami, perdonarni l Oh che aggio
fatto, oh che aggio fatto! Aggio ucciso un Santo», e non si poteva dar pa
-ce, e se ne stava piangendo ai piedi di Gerardo, il quale se l'abbracciò stret
tamente, e, dopo qualche intervallo, acquietato, si fece mettere a cavallo,
.giacché non poteva da sé solo per la costa rotta. Indi se' lo fece mettere
in groppa, acciò l'avesse mantenuto e se lo portò con sé nella nostra casa
d'Iliceto.

<6.;3. - Per la strada, l'andò facendo una continua predica e con tanta effi
cacia, che lo cornpunse e lo dispose per una confessione generale, quale con
molte lacrime e dolore si fece ad uno dei nostri Padri e continuò per qual
che tempo a frequentare la nostra casa con suo profitto. - Abbiamo poi sapu
to accertatamente come detto guardiano, fu prima, permittente Dea, crepa
to di bastonate nel detto luogo usque ad effusianem sanguinis, e dopo qual
che tempo fu ucciso.

64. - Intanto, accortosi il suo Direttore del gran zelo che avanzava per
la salute delle anime, gli diede espressamente l'ubbidienza di pregare sem
pre il Signore specialmente per la conversione dei peccatori, ed egli medesi
mo nel suo Regolamento fece una bellissima dichiarazione e protesta, con
cui quanto pensava, diceva e faceva, tutto intendeva offerirlo al Signore
per la salute delle anime. Benedisse Iddio in modo queste brame, che fu
rono innumerabili le conversioni da lui operate di vari e grandissimi pecca
tori. N e registreremo qui alcune più strepitose, occorse mentre egli dimora
va nella casa di I1iceto.

,65. - Mandato un giorno dai superiori verso la terra di Sant'Agata, quan
do fu 1127811 in un certo luogo dove vi erano due strade, si senti interior
mente una voce che gli disse: cc Fermati, perché fra poco arriverà un gran
peccatore». Si fermò egli e, dopo poco tempo, vide spuntare un uomo so
pra pensiero, con faccia tetra e malinconica, che dava chiaramente a di
vedere lo stato di sua coscienza. Arrivato vicino a Gerardo, se ne passava
bruscamente, ma il Fratello l'arrestò dolcemente, dicendo: cc Fratello, dove
vai r ». Questi rispose con una mala ciera: cc Eda te che importa? », Se
guitò Gerardo: « Ma pure dimmi chi sei, dove vai? Chi sa, ti potrei giovare
2. qualche cosa». E quello più infuriato: cc Vado per i fatti miei; lasciami
andare, frataccio, non m'inquietare )l. Ma Gerardo, all'ultimo, l'afferra, e
gli dice l'interno suo: « lo so che tu sei mezzo disperato, in procinto di
dare l'anima al demonio; so ecc. Or via, non è niente. Iddio mi ha mandato
apposta per te, non dubitare ecc. l).

(63) Nel l° ms. n. 69 si dice, che il guardiano fu bastonato da F. Giuseppe degli Os
servanti d 'Tliceto ; il Ilo ms. n. 20 dice che eta un «teniario di S. Francesco •.

(65) Ciera: colore del viso. Con mal a ciera: con cattive maniere.
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66. - Allora quello, vedendosi scoperto, mutò linguaggio. Si vide mu
tato anche ilctl,ore e confessò a Gerardo essere vero, quantòaveva detto, e
gliscovrì tutte le sue agitazioni e miserie. Gerardo lo confortò nuovamente e
gli disse: « Va in Iliceto dal Padre Fiocchi; digli che ti ci mando io. Fatti
a lui una bella confessione e non avere paura di niente n. Così ,fece e fu
tanto il fervore, che non si partì per un pezzo dalla nostra casa, essendoci
dimorato per più e più anni, facendo la sua professione di sartore, ed es
sendo l'esempio di tutta la nostra Comunità, specialmente nell'orazione e
nel faticare indefessamente. (Questo fu maestro Francesco Teta, sartore del
la città di Nusco, noto a tutti della Congregazione).

67. - Non meno strepitoso è il fatto seguente, riferito al Padre Caione
dall'istesso Fratello Gerardo. Una volta, mentre si ritirava nella nostra casa
d'Iliceto da certi luoghi circonvicini, dove era stato mandato dal superiore,
quando fu alcune miglia distante dalla nostra casa, si abbatté con un certo
giovane, il quale, in vedere Gerardo a piedi, con cappotto e cappellaccio (q)
in testa, se gli avvicinò e gli disse: « Che tu fossi qualche negromante? n.
Gerardo da questo si accorse che stava in disgrazia di Dio, e con garbo gli
fece credere che sì. Quello soggiunse: « Che vai trovando qualche tesoro?
Eccomi qui; se vuoi aiuto, io ti voglio essere compagno ».« Ma tu, rispose
Gerardo, sei uomo animoso e di spirito? n - « Ah me! - ri-I 12791 Ispose 
tu non conosci chi sono io; io ho fatto questo. questo ecc. », e diceva tutte
le galanterie della sua vita ed all'ultimo conchiuse che erano sei anni che
non si era confessato e tanto basta. « Bene, bene, disse Gerardo. IAI te ap
punto vado cercando io; tu fai per me, il tesoro è lesto l). E quello più an
dava scoprendo le sue scelleraggini.

68. - Camminato che ebbero insieme finalmente in un certo boschetto,
Gerardo si incammina nel folto di quello, ed il giovane appresso. Quando
furono in mezzo al boschetto: « Orsù - disse Gerardo 0- a noi,. ecco il luo
go », Si leva il cappotto da collo e lo spande in terra in giro, indi comanda
a quel giovane che fosse entrato dentro, il quale tremando ci entrò, cre
dendo che aveva a vedere qualche demonio. Dopo lo feceinginocchiare e
lo fece mettere colle mani giunte; indi, raccomandatosi un poco al Signore,
cominciò-a. dire così: « lo ti ho promesso che ti voleva far trovare il tesoro
e ti vogl1e> attendere la parola. Ti ho detto che ti volevo dare un tesoro; sì,
che te lo voglio donare, ma questo tesoro non è di terra, ma è il tesoro di
tutti i tesori, ed è il .tesoro del paradiso. Se lo vuoi vedere, eccolo n (e, così
dicendo (r), sì cava il Crocifisso dal petto). « Ecco - disse - quel tesoro, che
tu ti hai perduto da tanti anni, quel tesoro che tu hai barattato per niente n,
e seguitò, così infiammato di zelo, a fargli una predica, la quale durò da una
mezz'ora e Dio la benedisse in maniera, che quel giovane sferrò a piangere
ed a gridare come un pazzo, e fu tanta la compunzione che non poteva darsi

(q) La parola cappellaccio, cambiata in cappello nel testo, è riscritta in margine.
(r) ·La parola dicendo è aggiunta in margine.

(67) Lesto: presto e trovato.
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pace. Gerardo, quando lo vide compunto, se l'abbracciò, dicendogli: (C Fra
tello IUio, vieni con me », e lo portò nella nostra casa, dove confessato ad
uno dei nostri, gli fece fare una bellissima confessione. E quando si partì,
se ne partì consolato, benedicendo l'ora che si era abbattuto con F. Gerardo.

69. - Fu mandato un'altra volta in Iliceto ai Santi Esercizi da Monsignor
Amato e dall'Arciprete Cappucci: un certo solennissimo peccatore pubblico,
che da tanti anni viveva nemico di Dio, e non ci era stato mai modo da
farlo ravvedere. Arrivato questo a fare gli Esercizi esteriormente, pareva
che li facesse con divozione e frutto, ma la verità si era che fingeva; tanto
vero che, essendosi confessato, aveva taciuto in confessione maliziosamen
te molti peccati (s).

70. - Gerardo s'incontrò con lui un giorno, mentre andava a comuni
carsi e, penetrato il suo interno e la sua simulazione, 1128011 « Dove vai? l)

gli disse. Questi rispose: « Alla Comunione Il. Allora Gerardo, acceso di
zelo (t), cominciò a parlargli secondo il suo solito: « Come? alla Comunio
ne?, e quelli peccati - e ce li nominò - e perché non te l'hai confessati?
Vile,. va, confessa bene (u), altrimenti ecc. Il. Quello, vedendosi l'interno suo
scoverto, mezzo atterrito e piangente, confessò la verità e si andò a fare
una buona confessione e finalmente si partì dagli Esercizi santificato ed in
fervorato.

71. - Arrivato al suo paese, per qualche tempo, attese a menare una vita.
buona, ma poi di nuovo ricadde e faceva peggio di prima; quindi pensò di
nuovo [a] portarsi nella nostra casa di Santa Maria della Consolazione, dove
arrivato ed incontratosi con F. Gerardo e domandato come si portasse,
egli, vinto dal rossore, disse che s~ portava bene e che non era più ricaduto.
Gerardo, al contrario, avendo conosciuto lo stato miserabile in cui era,
ottenuta la licenza dal superiore, si prese un certo Crocifisso che stava in
casa, se lo portò nella stanza dell'uomo già detto e, chiuse porte e finestre,
cominciò a fargli una santa e fervorosa invettiva: « Ah ingrato, ah bugiardo
- gli disse. - Come, niente hai fatto? Come, non sei ricadùto? E queste pia
ghe a Gesù Cristo, chi ce l'ha fatte? E questo sangue, chi ce l'ha espresso r »,
ed ecco il Crocifisso si vide tutto grondante di vivo sangue. Seguitava in
tanto Gerardo: « E che male ti ha fatto questo Dio, che male? Ha voluto
nascere da povero bambinello dentro una stalla, sopra la paglia per te »,
(Ed· in questo mentre vide Gesù da Bambinello nelle mani di Fratello Ge
rardo).

72. - All'ultimo. Gerardo disse: « Se non la finisci tu, lo vedi che ci sta

(s) Le parole molti peccati sono aggiunte in margine da Landi m.p.
(t) Le parole di zelo sono aggiunte nel testo da Landi m.p,
(u) La parola bene è aggiunta nel testo da Landi m.p,

(69) Mons. Nicola de Amato, nato nel 1701, eletto Vescovo di Lacedonia nel 1749,
morto nel 1789.• Vedi Hierarchia cath. VI 252.

(72) Il testimone del fatto è cosi implicitamente indicato; è lo stesso Padre Petrella
che confessò il peccatore e ne udì il racconto.
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per te?». E in così dire, vide quell'uomo un bruttissimo diavolo, come
l'avesse voluto strascinare nell'inferno, ond'ebbe a morire dallo spavento,
ma poi alle parole di Gerardo, le quali furono: « Sfratta da ·qua, brutta be
stia», il demonio scomparve ed il peccatore atterrito, tremante e compunto,
sen'an,dò ai piedi del nostro P. Petrella, a cui riferì tutto il successo. Si
fece una dolorosissima confessione, e diede amplissima licenza di palesare
tutto l'accaduto. Portatosi nel suo 1128r Il paese, seguitò a menare una vita
santa e ad essere l'esempio di tutto il popolo. Il tutto quando si parlerà
dello zelo.

Viene mandato in Muro

73. - Allorché Fratello Gerardo stava ancora nel secolo, per la sua esem
plarità e perché quasi sempre stava fuori di sé, attirato in Dio, lo chiamava
no per scherzo Fate 'Voi ed egli soleva rispondere anche scherzando: « Ora
rni chiamate Fate 'Voi, ed un giorno m'avete da baciare la mano »,

74. - Questa sua burla si verificò appuntino nelle varie volte che dal su
periore della casa fu mandato in Muro per alcune incombenze. Poiché, aven
(io in quei tempi operati vari e strepitosi prodigi, era tanta la folla della
gente che gli andava appresso, baciandogli la mano ed anche tagliandogli
pezzi delle vesti, che era meraviglia a vederlo; anzi confidò al Padre Caione

.egli-stesso, che le donne si avrebbero levato l'oro dall'orecchie e dal collo, per
darglielo, e gli uomini gli avrebbero dati gli occhi, se egli non fosse andato
ritenutissimo,e non avesse sempre ricusato le loro offerte. Tanta era la
stima .ed il concetto di santità in cui lo tenevano.

75. - La prima volta che fu mandato in Muro a procurare un poco
d'orzo per la casa ed andò a stare nella casa dell'orefice Alessandro del Pic
colo, altre volte citato. Or accadde che un figliolo di detto Alessandro, chia
mato Pasquale, per trop:pa fretta per trasportare detto orzo, cascò e diede
sopra una pietra, che restò tramortito a terra, senza potersi muovere, né ar
ticolareparola, onde fu portato in casa semivivo, a braccio da più persone.

76. - Si trovò in quel punto stesso passando Fratello Gerardo per avan
ti la casa di detto maestro Alessandro; sentì pianti e rumori che dicevano:
« Il figliolo è morto». A queste parole maestro Alessandro, non avendo
tanto petto, pregò e disse al Fratello che fosse andato a vederlo. Andò Ge
rardo e lo trovò senza parola; gli fece una Croce in fronte. e disse: « Non. è
niente », e se ne uscì. Ed infatti, al ritorno che fece dopo in casa esso mae
stro Alessandro, trovò il figliolo alzato e senza dolore.

77. - A capo di qualche altro poco di tempo, fu di nuovo il Fratello Ge
rardo mandato in Muro e fu in casa di esso maestro Alessandro, e ci furo
no varie cose prodigiose. La prima fu che scoprì alla moglie di detto ore
fice un peccato commesso in tempo di sua figliolanza e di cui non si era
mai confessata per dimenticanza, ed era la verità. La seconda, che profe-

(73) L'appellativo dei Muresi presuppone nel Santo un'apparente indolenza per il'suo
mestiere, come conseguenza del continuo raccoglimento in' Dio. La risposta denota.vinvece,
lo spirito faceto e burlesco di Gerardo. . .
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tizzò a detta donna che fra poco doveva morire, ond'ella si fosse apparec
chiata alla morte, e che si fosse ricordata in punto di morte 'd'invocare i
nomi santissimi di Gesù e Maria, 1128211 perché così avrebbe fatta una buo
na morte. La profezia s'avverò a puntino, poiché, fra pochi mesi, la(v) detta
donna se ne passò a miglior vita, ma il meraviglioso fu questo:

78. - Essendosi aggravato il male di detta donna; non credeva suo ma
rito che dovesse così presto morire. Una sera, mentre esso Alessandro stava
assistendo lal sua moglie, sentì bussare aquèll'ora incombatta la porta del
la casa; si affacciò e non trovava nessuno. Dopo altro poco di tempo, sente
bussare la seconda volta con più rumore; si torna ad affacciare e nemmeno
alcuno vi trova; domanda [al]le vicine, chiama e fa' entrare ancora in casa
una persona pratica d'assistere ai moribondi, e quella osserva, l'inferma e
disse non esservi pericolo di morte, e quelle dicono non essere state esse
che avevano bussato. E la moglie a questo rumore si lagnò che le avevano
guastato il sonno. Partono le vicine e chiudesi la porta, ed appena entrato
dentro maestro Alessandro, ecco che sente di nuovo bussare la porta (w)
con empito e violenza molto maggiore delle due volte antecedenti. Allora,'
affacciatosi per la terza volta e non avendo nemmeno trovato persona che
bussasse la porta, allora si andò a ricredere che fosse superiore della morte
imminente .. di sua moglie. Onde si portò di tutta fretta a chiamare il par
roco, per fare amministrare all'inferma gli ultimi Sacramenti, e, perché do
vette girare un poco soverchio per ritrovarlo, giacché il curato stava assi
stendo [ad] un'altra persona moribonda, quando esso maestro Alessandro
tornò a casa, trovò la moglie già posta in agonia, ed allora giudicò attenta"
mente che il battere della porta era stato un segno dato da Fratello Gerardo,
il quale tanto tempo prima aveva profetizzata la morte e ciò per non farla
morire senza gli ultimi Sacramenti e necessaria assistenza.

79. - Essendosi poi esso maestro Alessandro, a capo di qualche tempo,
con Fratello Gerardo incontrato, e domandandogli se era stato egli che aveva
bussata la porta in quella notte, Gerardo altro non rispose se non questo:
« Tua moglie ave avuta fortuna, ed è morta col nome di Gesù e di Maria
nella bocca, ed io m'ho fatta la Comunione per l'anima sua ».

.So, - Cade qui in acconcio riferire altre cose occorse al detto maestro
Alessandro col Fratello Gerardo (x). Morta questa prima moglle,. passò alle
seconde nozze con un'altra donna, chiamata Eugenia Pasquale, ed essendosi
un giorno portato in quella casa di Materdomini" ai Santi Esercizi in tempo
che ci stava Fratello Gerardo, il quale gli predisse molte cose, 1128311 le
quali col decorso del tempo si sono tutte fedelmente avverate. Le parole di

'Gerardo furono queste: « Di questa tua moglie stattene allegramente e di
buon cuore; però dovete passare molti travagli, ed ella è gravida di 40 giorni
e darà alla luce un maschio »,

('V) La parola la è aggiunta nel testo da Landi m.p,
(w) Le parole ed appena ... porta sono aggiunte in margine; le parole ed, Maestro

Aiessandro, di nuo'Vo sono aggiunte da Landi m.p.
(x) Le parole col Fratell~ Gerardo sono aggiunte in margine.



81. - Tutto si è verificato: la moglie ha fatto un'ottima riuscita; i tra
vagli l'ha passati per molti anni continui; la moglie diede a suo tempo alla
luce un maschio, giusto secondo il computo sopra ai 40 giorni detti da Ge
rardo, ed esso maestro Alessandro per lo gran concetto che aveva di Gerardo
nostro, volle chiamare il bambino col nome di Gerardo, prima che sua madre
l'avesse dato alla luce, e con tal prodigio, che quante volte il padre met
teva la mano sul ventre di sua moglie e diceva: « Gerardo, Gerardo n, si
sentiva il fanciullo muoversi e rivolgersi dentro al ventre di sua moglie ed
andava a bussare colla testa sotto alla mano Ie lo chiamava I, e ciò accadeva
quante volte. il padre lo chiamava. - Per maggiormente disingannarsi, aven
do fatta la medesima esperienza cogli altri figli, dopo quello, mentre sta
vano nell'utero di Sua madre, affatto non gli è riuscito, per quanto avesse
replicate l'esperienze.

[Scrutazione di cuori]

82. - Per ridurre anime a Dio, il Signore gli aveva concessa un'efficacia
mirabile e gli aveva concessa efficacia ed attrattiva così grande alle sue' pa
role, che bastava sentirlo una sol volta per restarne preso. Dippiù l'aveva
conceduto il dono del[lo ]scoprimento dei cuori e dell'interno altrui e di
quanto passava nell'animo di chicchessia.

83. - Una volta in Melfi col nostro Padre Don Carmine Fiocchi, qui ri
dusse a Dio due anime traviate. Alla prima disse: « Perché tu non ti con
fessi li tali e tali peccati che da molto tempo hai lasciati? n. Quella persona
restò in sentirsi scoprire l'interno; poi accettò quanto diceva Gerardo e si
fece una buona confessione.

84. - La seconda era una persona la quale da moltissimi anni pareva che
menasse una vita molto spirituale e divota; la verità però si era, che era una
famosa sacrilega. Gerardo, nel salire che faceva una certa casa, la vide,
la fermò, dicendo: « Come fai la spirituale e da tanti anni fai sacrilegi,
confessandoti e comunicandoti sacrilegamente; mentre mai ti confessi li
tali e tali peccati? n, [i] quali specificamente gli nominò.

85. - A queste parole restò sorpresa e confusa quella miserabile e subi
to si 1128411 andò a buttare ai piedi del Padre Maestro [di] Martino, suo
Padre Spirituale, dicendogli: « Padre, io sono dannata, aiutatemi, perché
voglio farmi una confessione generale, perché sto imbrogliatissima di co
scienza n. Il Confessore, immaginandosi che fossero stati meri scrupoli, an
zi avendo inteso che Fratello Gerardo le aveva smossa la coscienza, la li
cenziò bruscamente, imponendo[la] che non avesse pensato a confessione
generale, ed andava pubblicamente sparlando, trattandolo da ignorante, da
imprudente, e che andava inquietando e disturbando coscienze. Ma intanto,
perché quell'anima poveretta stava positivamente in disgrazia di Dio, e ve-

(SI) Questi ultimi episodi, relativi alla seconda moglie dell'orefice Alessandro, av
vennero dopo la partenza di Gerardo per Materdomini. Infatti nel lo ms, n. 63, dopo il
fatto della calunnia e la partenza del Santo per Materdomini, si dice: « Si pone il fatto
di Maestro Alessandro Piccolini D.
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ramente da quasi dieci anni, e forse più, era sacrilega, non potendo ritrovare
riposo, s'andò a buttare ai piedi del Canonico Don Leonardo Antonio Rossi, a
cui dicendo fedelmente con raccontargli quanto l'era accaduto con Fratello
Gerardo, ed avendo aperta la sua coscienza, prima si fece una bellissima con
fessione generale e poi diede pienissima licenza al riferito Canonico Rossi
di palesare la verità delle cose, e specialmente al Padre Maestro di Martino,
acciò non fosse andato più sparlando di Gerardo, ma piuttosto avesse andato
benedicendo le meraviglie e misericordie del Signore.

[A Corato]

86. - Si spargeva fra di tanto sempre più in tutti i luoghi la fama della
virtù e santità di Gerardo, e non mancava mai settimana in cui da varie
parti non gli venissero scritte lettere da diverse persone, parte consigliando
si con lui, e parte raccomandandosi alle sue orazioni, e parte finalmente ri
chiedendo a lui ed ai superiori, acciò l'avessero mandato a consolarlo. I su
periori, con tutto che l'avessero ordinariamente tenuto ristretto, alle volte
non potevano fare a meno di non mandarlo, e quasi sempre le sue visite
erano accompagnate da prodigi e conversioni meravigliose.

87. - Degna sopratutto di essere ricordata si è la sua andata nella terra
di Corato, luogo popolarissimo e cospicuo della marina, in Diocesi di Trani.
Fu dunque Gerardo ivi, non so per quali affari, in casa dei Signori Papaleo,
e furono più le opere prodigiose che fece, che i passi che diede.

88. - Primieramente, prima d'entrare nel paese, si abbattè in un territo
rio poco distante dall'abitato in un povero campagnolo, il quale, stando in
mezzo ad un pezzo di grano seminato, si lamentava acerbamente della sua
disgrazia, cioè che i sorci si mangiavano tutto 1128511 il grano e desolavano
ogni cosa. Gerardo, in sentirlo così lamentarsi, mosso a pietà di quel po
vero uomo, prende in mano non so se la sua mazza, oppure una pertica del
l'istesso campagnuolo, e con questa fa una gran croce sopra del seminato,
ed ecco in un istante tutto quello spazio di terreno ricoverto da sorci
morti, e, ciò fatto, si diede sollecitamente a camminare per non essere sco
verto e fuggire gli applausi, che avrebbe ricevuti, se il fatto fosse fatto pub
blico. Con tutto ciò, quell'uomo, accortosi del miracolo, cominciò a correre
quanto più poteva appresso a Gerardo, gridando: l( Miracolo, miracolo» (y),
ma non lo poté raggiungere come desiderava. Ma se non lo raggiunse, al
meno, arrivato che fu nella terra, cominciò a pubblicare a tutti l'accaduto, e
facendo sapere come era arrivato un Servo di Dio nel loro paese.

89. - Gerardo, senza domandare ad anima vivente della casa dei Signori
Papaleo, pose la briglia sul collo (z) del cavallo e si pose a camminare, ed
il cavallo, come se avesse avuto l'uso della ragione, lo portò senza guida
nella casa desiderata; dove arrivato, si fermò propriamente dentro al cortile.

(y) La parola miracolo (2" volta) è aggiunta nel testo da Landi m.p,
(z) La parola couo è riscritta iu margine.



Allora Gerardo domandò alle genti: « Mi sapete lal dire la casa dei Signori
Papaleo? ». Quelli risposero: « Già siete arrivato e noi appunto siamo ».

90. ,- Ciò che qui avesse operato colla sua dimora in Corato, mi giova'
qui riferirlo quasi colle parole stesse colle quali fu descritto al superiore del
la Casa d'Iliceto dal Signor Don Saverio Scozzo:

91. - cc La Divina Provvidenza ha fatto che in Corato si portasse Fra
tello Gerardo inaspettatamente, anzi, per divino volere,miracolosamente, per
provvedere alla salutesdelle sue dilette creature, mentre colla sua venuta
e col suo buon' esempio, ha tirato a divozione tutto il popolo ed ha ope
rate-stupende conversioni. I signori, le gentildonne, lo seguitavano a folla e la
compunzione e l'ammirazione è stata somma fino al solo sentire nominare e
proferire qualche mezza parola di Dio. Padre mio, si confonde la mente e mi
mancano le parole in bocca per poterlo spiegare.

Non si può V. R. immaginare il concorso e seguito che aveva per la
città, che mai lo 'lasciavano, anzi lo portavano in 1128611 mezzo, giusto
come un santo calato dal paradiso. E poi, non soddisfatti d'avergli parlato
tutto il giorno, la sera poi s'empiva la casa del Signor Felice Papaleo di
moltissimi signori preti, galantuomini ed altri, i quali non lo lasciavano
fino alle sei 'e alle sette della notte, stimolando sempre il buon Fratello a
dire qualche cosa di Dio. E sappia, Padre mio, che era una cosa meravi
gliosa, mentre ogni parola che usciva di bocca a Gerardo, feriva i cuori tut
ti degli .astanti. Al solo proferire qualche sentimento di Dio, si vedeva il '
silenzio e si udivano i profondi sospiri, mentre egli con poche parole ammol
liva ed atterriva ogni duro cuore. Infiammati della sua santità e del suo
esempio, i Signori non solo vogliono la Missione in Corato, ma ben anche
per li 15 o 20 dell'entrante mese vogliono venire una ventina di perso
ne (aa) e più a fare i Santi Esercizi, e molti anche sono .animati a lasciare
il mondo.

Per dirvi la verità, io sono restato fuori di me stesso, ma tutto ciò, Re
verendo Padre,è poco a quel che sono per dirvi, mentre non solo il popolo è
restatoinfocato dell'amore di Dio, ma anche un certo monastero di Mo
nache, molto libertino, è rimasto riformato e mutato al solo apparire di detto
Fratello, essendo stato tanto efficace un suo solo discorso, che le ha di
stolte da ogni vanità, e le ha rese ubbidienti alla Madre Superiora, ciò che
per innanzi riusciva impossibile, ubbidendo con ,prontezza "alle sue, parole, e
come piaceva ad esso Fratello Gerardo. Edi ciò se n'è veduta anche l'espe
rienza, perché, avendo loro imposto Fratello Gerardo che non più avessero

, frequentati certi fenestroni molto pericolosi, e che non avessero più contra-

(aa) Le parole di persone sono agggiuute in margine da Landi m.p.

(go) Per Don Saverio Scozzo, vedi il l° ms. n. 60. - Nel IIIoms. n. go e çr (sottoscri
zione della lettera) il nome è scritto: Scozzo ; nel l° rns. n. 60 è' scritto: Scap-po,

Esiste anche una lettera dello studente redentorista Gaetano Spera al P. l'annoia,
in data Delìcetog V 1753, nella quale si parla dell'operosità salutifera di S. Gerardo a
Corato; vedi l'Appendice, L
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detto la Madre Abbadessa, esse hanno accettato l'ubbidienza, e, per futura
memoria della promessa fatta, hanno cercato a Gerardo il suo Crocifisso per
metterlo, come infatti l'hanno posto nei suddetti fenestroni, ai quali non
[si] sono più accostate. Ed è stato [Pe1"] il fuoco e lo zelo del Fratello, che
sono rimaste tutte infocate con sommo stupore di tut-1128711ta la nobiltà.
Monsignor Basta, degnissimo Vescovo di Melfi, in sentire ciò che avevaope
rato Gerardo nel monastero di Corato e che aveva fatto deporre a quelle Re
ligiose gli anelli ed altri ornamenti secolareschi, disse con gran sentimento:
« Ora conosco veramente che Gerardo è santo ».

Nel mese di Novembre del 1760, essendosi portato in Corato il Padre
[Di] Meo con un altro Padre, quando fu vicino al detto monistero, avendo
osservato il belvedere predetto, restò attonito: « Gesù, e che cosa è questa? »,
Ripigliò allora un prete che l'accompagnava: « Da circa 6 in 7 anni, da che
venne il Fratello Gerardo, affatto non si vede una Monica più l).

Padre mio, io non saprei come spiegarmi, per farvi capire come Dio
ha operato in persona di detto Fratello, mentre tutti i galantuomini voglio
no qui di nuovo il Fratello Gerardo, allora quando vogliono venire ai Santi
Esercizi, ed io indegnamente, per quanto amore portate a Gesù, vi prego
a mandarlo, perché sarà una cosa di somma gloria di Dio. Vorrei più scri
vere, ma per scrivere quanto mi sta in mente, mi manca .la lena; spero al
Signore di venire di persona per parlarvi a viva voce di molte cosemeravi
gliose, e resto

Corato 24 Aprile 1753.

92.- Da quel tempo in poi la città di Corato restò affezionatissima alla
Congregazione, cominciando a frequentare la nostra casa d'Iliceto. Cerca-"
rono ed ottennero la nostra Missione, la quale riuscì fervorosissima, e, da in
di in poi, in ogni anno, quel pubblico ha voluto almeno due dei nostri Pa
dri a dare per otto giorni gli Esercizi al popolo sempre con sommo frutto.

[Al Monte GaTgano]

93. - Circa quel medesimo tempo, gli studenti in teologia che stavano
allora di stanza nella casa d'Ilicéto (bb), ottennero dal superiore di andare a

(bb) La parola d'Lliceto è aggiunta nel testo da Landi m.p,

(91) La pericope « Nel mese di Novembre ... non si vede una Monica più» non ap
partiene alla lettera dello S'coppo, ma è un'aggiunta posteriore.

(93) Circa quel medesimo' tempo; il fatto avvenne, più' verosimilmente, verso la
seconda decade di maggio. Dirà infatti più avanti (n. 97), che il sacerdote che aveva pro
messo l'incensiere, « a capo di poco tempo attese la parola, avendolo comprato nella
fiera di Foggia », che ricorre al 24 maggio. Ora il Santo tornò da Corato verso il 22 o 23

aprile; in data 4 e 9 maggio gli studenti erano a Deliceto; il 7 maggio Gerardo era a
Foggia (Lettere e scritti di S. Gerardo 28; KUNTZ; Commentaria V 75). 'Dove trovare un
intermezzo di una diecina di giorni per inserirvi il' pellegrinaggio al' Gargano? Il periodo
più probabile è dentro la seconda decade di maggio. In ogni modo 'è da escludersi assolu
tamente il mese di settembre in cui infieriva nelle Puglie una mortalità spaventosa. In'
data 31 agosto 1753 S. Alfonso scriveva al P. Margotta: « Sento ancora che, 'verso la



visitare il famoso Santuario di San Michele Arcangelo nel Monte Gargano, e,
perché non avevano se non pochi carlini ed essi erano circa IO di numero,
Gerardo, assegnato loro per compagno dal superiore, colla solita sua ma
gnanimità, li animò a partire senz'altra provvisione, poiché Iddio avrebbe
provveduto a tutto; e così infatti accade. Partirono di casa nel numero già
detto di IO con circa carlini 30, depositati in mano a Fratello Gerardo.

94. - Il viaggio {andata e ritorno] durò nove giorni. All'andata verso
Manfredonia, affittarono un traino, e due somari presi in affitto da Iliceto.
I poveri somarelli, perché ebbero cattive spese, appena potevano menare le
gambe, onde restarono addietro col 1128811 povero eremita che li guidava,
~ restò addietro quasi due miglia. All'ultimo, a tanti stenti, l'eremita cogli
asini arrivarono alla taverna del ponte di Candela, distante circa otto mi
glia da Manfredonia. In questa osteria stava Gerardo e gli studenti che ri
posavano ed avevano già fatto colazione. Gerardo, in vedere spuntare l'ere
mita, gli uscì all'incontro, e l'eremita stava pieno di fiati, ed a tanta pena,
preso un boccone per ubbidienza, e voleva ostinatamente che si fossero lasciati
gli asini impigriti ed indeboliti. « Non Signore; gli asini devono venire ~
disse F. Gerardo (c c) - e ci penso io »,

95. - E che fece? Fece portare a cavallo ad un asino il romito; ad un
altro il figlio del carrettiere, il quale ripugnava anche più del romito, per
timore di Inon 1 rimanere addietro. Indi fece avviare gli asini innanzi alla
carretta. Gerardo si pose sopra la carretta, e, di quando in quando, alzava
una mano e benediceva gli asini, ed ecco gli asini, divenuti uccelli, mentre
tutte le nove miglia camminarono velocissimi per avanti la carretta, anzi al
le volte cavalli scappando di galoppo, gli asini, come tanti volanti, vola
vano per avanti con molto stupore del romito, il quale, per simili fatti, con
cepì grande idea della santità di Gerardo.

96. - Arrivati il 2 o giorno nella città di Manfredonia, la prOVV1SlOne si
era ridotta a niente, dalla quale, Fratello Gerardo, avendone presi cinque
tornesi e compratone un mazzetto di garofani, andò a presentarlo al Santis
simo Sacramento, in quella chiesetta che sta situata dirimpetto alla porta del
castello di detta città. Fu osservato da alcune persone e specialmente dal
cappellano del castello, quando presentò detti garofani a Gesù Sacramenta
to; il quale, avendo da ciò argomentato essere egli qualche gran Servo di
Dio, se lo chiamò in disparte e gli diede buona somma di danari (d d), e per
quella sera spesò lautamente tutta la Comunità e diede ancora ad essi l'al
loggio.

(cc) Le parole disse F. Gerardo sono aggiunte in margine da Landi m.p.
(dd) Le parole i e gli diede ... danari sono aggiunte in margine da Landi m.p.

Puglia, la morte miete a tondo» (Lette~e I 231). -Tutto il racconto è pieno di particola
ri (nome dei diversi interlocutori, ubicazione dell'alloggio e dei negozi di vendita ecc.),
che rivelano chiaramente nel relatore un testimone oculare.

(96) [Fr. KUNTZ] r Vita del b. Gerardo Majella, Roma 1893, 174 n. I: «Noi crediamo
conoscere il nome di questo sacerdote... Don Scipione Sabate'lli »,



'97· - Un altro buon sacerdote di detta città che prima aveva qualche co
noscenza con Gerardo, da questa azione essendosi confermato nella buona
-opinione che aveva di lui, gli promise un incensiere d'argento per uso della
chiesa della Consolazione, ed a capo di poco tempo l'attese la parola, aven
dolo comprato nella fiera di Foggia, se non erro, un incensiere del valore di
.60 ducati in circa.

'98. - Partito da Manfredonia ed arrivato alle falde di San Michele, il
Fratello Gerardo, con tutto che defatigato ed indebolito dalle sue abituali
indisposizioni, volle farla tutta a piedi. 1128911 Arrivati poi sul Monte, vi
-srtrattennero per un giorno e per una notte, e Fratello Gerardo fece a tutti
-eomodissime spese mattina e sera, con meraviglia di tutti, non sapendo come
facesse per il denaro.

'99· - La mattina della partenza si doveva desinare, ma unde ememus pa
ne m? Sole poche grana aveva Gerardo. Di queste ne comprò poche ostie,
1e mandò per l'eremita dentro il cappello, affinché ognuno n'avesse la por
zione sua, ma quid haec ai poveri affamati? Arrivata l'ora del pranzo, ar
rivò ancora Gerardo e disse a[gli] studenti, i quali ancora col Padre [Di]
Meo e Maiùcci stavano in un alloggiamento, disse: « Sedetevi a tavola ».
'Quelli si rimiravano l'uno coll'altro. Ma egli, quasi alterato, disse loro:
« Così si fa l'ubbidienza? Sedetevi, vi dico». Intanto si cavò un 24 grana
-di sacca e le consegnò al vrornito per comprarne pane e vino. Questi uscì e
.subito tornò col pane e col vino, mentre si vendeva nel sottano del mede
.sirno alloggiamento.

roo, - Al ritorno che fece il romito, trovò la tavola imbandita con varie
pietanze di pesce di varie sorti, essendo giornata di magro, e all'ultimo sem
pre la roba sopravanzava. Egli, colle sue proprie mani (e e), andava rifon
-dendo rad alcuno una buona porzione di anguille fritte. Dopo il Padre [Di]
Meo disse al romito: « Hai tu recata qualche cosa da mangiar qua? ». Dis
.se di no. Il Ricciardi [soggiunse]: « Iersera, giuro, Gerardo, che sole quat
tro grana aveva l). Onde i Padri andavano a conchiudere che la cosa era
:stata miracolosa. L'Eremita [spiegò]: « Gerardo, prima di andare a tavola,
vedendo che aveva poche grana, andò a fare orazione innanzi all'altare del
1'Arcangiolo San Michele, ed ecco inaspettatamente una persona non cono
sciuta, la quale avvicinossi a Gerardo, gli pose in mano un cartoccio di de
naro, non con altro peso che di pregare per lui; e così provvide abbondan
temente all'urgenza di tutti ».

101. - Nel calare dal Monte, quando furono giunti all'osteria che stà alla
falda di quello, seppe Gerardo che l'oste negava a quasi tutti i passeggieri
un poco d'acqua da bere, e non era stato mai possibile ad altri per quanto
se ci fossero provati a smoverlo da questa ostinazione. Ma Gerardo, chiama-

(ee) Le parole all'ultimo ... mani sono aggiunte in margine.

(99) P. Alessandro Di Meo ; vedi Spie. Hist. 2 (r954) 247 n. 45.
(roo) Per il P. Sebastiano Rieeiardi, vedi il r- ms. n. 37.
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tolo con aria superiore ed autorevole, gli fece una parlata così forte ed ef
ficace, minacciandolo anche di far seccare il pozzo, se avesse in avvenire
praticato simili discarità; dal che l'oste, persuaso ed intimorito, diede da
indi in poi l'acqua ad ognuno che la chiedeva.

102. - Raccontano ancora un altro fatto prodigioso, occorso in detto
viaggio, ma questo si deve meglio appurare, ed è che, arrivati la sera in
un'altra osteria, perché l'oste di quella, al fare dei conti, 1129011 pretende
va una somma esorbitante per le spese fatte, e non volendosi rendere colle
buone alle tante insinuazioni, all'ultimo, Gerardo, postosi in quella solita
sua aria di santo e maestoso contegno, gli disse: « Se non ti contenti, ti farò
morire tutte le rnule l), ed appena ciò detto, corse il figlio dell'oste, dicendo:
« Presto, presto, che le mule si volgono e rivolgono colla pancia per terra n,

Onde l'oste, tutto atterrito, si umiliò innanzi a Gerardo,e lo venerò come
un Santo e si contentò di quanto gli diede senza replica alcuna.

103. - L'Eremita Frat'Angiolo di Geronimo, compagno del detto viag
gio, racconta detto fatto d'altra maniera, e dice egli che questo accadde so
pra il Monte S. Angiolo, e fu così: All'uscire dalle porte del Monte S. An
giolo, disse Gerardo a certi fabbricatori ivi presenti: « Dite al padrone del
-I'osteria dove semo stati stanotte che, in termine di tanti giorni, gli deve
morire la migliore mula che tiene n, Del che quelli scandalizzati, risposero:
«E voi siete i servi di Dio? n, Il Padre [Di] Meo a ciò corresse Gerardo,
come anche fece il Padre Cimino, ma Gerardo replicò: « No, No! Così vuole
Iddio. Egli ci ha fatto pagare due volte lo stallaggio; gli ha da morire la
miglior mula n. (Dovrebbe appurarsi, se si verificò).

104. - Arrivati che furono in Foggia, al ritorno dal Monte Sant'Angiolo,
il F. Gerardo patì molto, parte per i disagi del lungo viaggio, e parte per
lo sputo di sangue ·sopravvenutogli, e pure dalla bocca sua non ne uscì una
piccola parola di lamento. Né dello sputo di sangue, che teneva in abbon
danza, 'ne si sarebbero saputo, se i compagni non se ne fossero accorti. Fi
nalmente ritornarono a casa tutti consolati, mentre F. Gerardo si era in
dustriato per via [di] dare agli studenti tutti gli onesti immaginabili diver
timenti, ed avendo riserbato per sé solo gl'incommodie le fatiche, avendo
camminato sempre a piedi ed avendo preso pochissimo cibo, ed essendosi
mortificato' in ogni cosa.

[A Castelgrande]

105. - Forse intorno a questo medesimo tempo, e propriamente nel mese
di Giugno dell'anno 1753, trovandosi il Padre Don Paolo Cafaro, superiore
della casa di Caposele, nella Missione della Guardia, Diocesi di Sant'Angiolo

(103) Per il P. FabTizio Ctmino, vedi il l° ms. n. 54.
(105) Secondo un testimone di Castelgrande, Giuseppe d'Antona, l'ucciso si sarebbe

chiamato Vincenzo Carusi,ed avrebbe avuto 20 anni (Proc. Ord. Mur., fol. 461); secondo
Teresa Federici, Martino avrebbe ucciso il cugino, figlio di Marco (Ord. Mur., fol. 486).
L'odio era dunque tra zio e nipote. - Luigia Cella avrebbe saputo da sua madre, figlia
di Martino Carusi, che «subito fu lavata quella camicia del figlio ucciso, che da un anno
stava intrisa di sangue» (Ord. Mur., fol. 1071).'
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dei Lombardi, ed avendo avuti appletti grandissimi dalla terra di Castello
Grande, acciò avesse ivi mandato Fratello Gerardo, per vedere di indurre
maestro Marco Carusi e sua moglieTeresa a fare la remissione al magistrato
notaio Martino Carusi, il quale aveva ucciso in una rissa un di loro figlio,
chiamato Francesco, giovane da sopra vent'anni, e stavano ostinatissimi a
non voler fare detta remissione 11291 Il con tutto che si fossero impegnati i
primi galantuomini di Castel Grande per farla fare. Il Padre Don Paolo,
Padre Spirituale del detto Fratello Gerardo, con tutto che l'avesse tenuto
ristrettissimo et sub virga ferrea} e fosse stato inimicissimo di pubblicità e
eli farlo uscire di casa, pure, conoscendo che questa uscita sarebbe stata di
somma gloria di Dio, scrisse al Rettore d'Iliceto che l'avesse mandato a Ca
posele per indi inviarlo a Castello Grande.

I06. - Partì dunque da Iliceto, accompagnato dal nostro Fratello Fran
cesco Fiore e fecero la strada di Ruvo. Quando furono al detto paese, il
F. Gerardo, sapendo essere tenuto in gran concetto da quel popolo, per
evitare l'incontro, aveva presa una strada meno frequentata, distante da
circa un miglio da detta terra. Accortasi quella gente di sua persona, gli
corsero addosso e, contro sua voglia, lo portarono a Ruvo, come avrebbero
portato un santo di paradiso.

107. - Giunto. che egli fu a Castel Grande, non può esprimersi la vene
razione con cui fu ricevuto dal popolo ed il concorso della gente che conti
nuamente si portava da lui. Egli fu alloggiato in casa dei Signori Federici,
e pareva un tribunale, mentre di continuo venivano gente: chi per consi
gli arsi e chi per raccomandarsi alle sue orazioni; ed egli con un'affabilità
che incantava, udiva tutti, consolava tutti, e tutti se ne andavano a casa con
solatissimi e soddisfattissimi. Il tempo che l'avanzava, lo spendeva in ora
zione, e fu veduto, dopo licenziate le genti, di faccia a terra, dentro la sua
stanza, e fu osservato da diverse persone.

108. - Intanto cominciò a disporre le cose per la surriferita remissione.
Prima procurò parlare ai genitori dell'estinto; mandò. Fratello Francesco a
fare orazioni innanzi al Santissimo Sacramento e ce lo fece trattenere un
pezzo, ed egli intanto se ne rimase in casa, in cui avendosi fatto chiamare
il padre del morto, cominciò bel bello ad introdursi e poi persuaderlo a fa
re la remissione; ma quegli, se non s'arrese perfettamente, almeno non mo
strò quella durezza che aveva mostrata cogli altri e diede fondata speranza
di doverla fare nel seguente giorno. Avendo (f f) parlato di nuovo colle parti
offese, le dispose già a fare la consaputa remissione; ma perché doveva egli
portarsi in Muro, lasciò raccomandato l'affare al Signor Don Gaetano Fe
derici, allora luogotenente, acciò che in sua mano si fosse fatta la menzio
nata remissione.

(ffl Le parole giorno. Avendo sono aggiunte in margine da Landi m.p,

(I06) Fraieito Francesco Fiore, morto il 7 VII 1787. - Vedi CaL IX 9.
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I09. - Appena però partito il" nostro Fratello, quando si venne alla con
clusione dell'atto, la madre e le sorelle dell'ucciso, prese le vesti insangui
nate del morto che ancora conservavano, e, buttatele con sdegno innanzi al
padre: cc Questo è tuo figlio, dissero, morto ucciso, se hai core di fare la
remissione ». Tanto bastò non solo a distoglierlo, ma [ad] inasprire in ma
niera 1129211 l'animo del padre, che affatto non volle più sentire di remis
sione.

IlO. - Tornato dopo pochi giorni nuovamente in Castel Grande F. Ge
rardo, e saputo quanto di nuovo era accaduto, se n'andò in casa dei suddetti
e chiamatesigli in una stanza, gli disse come non voleva fare più la remis
sione. ~« O volete, o non volete, voi l'avete a fare. Sappiate che la prima
volta [che] io venni qua, venni chiamato da altri; ma ora mi ci manda Dio.
Vostro figlio - [disse] rivolto al padre e [alla] madre - sta in purgatorio
e li sta appunto per la (g g) vostra ostinazione. Se lo volete cacciare subito,
fate subito la remissione e fate dire cinque Messe per l'anima sua; se non
10 farete, vostro figlio non uscirà; e voi aspettate un giusto e severo castigo.
[Quale sia], io non ve lo dico, per non vieppiù spaventarvi, ma aspettatelo
indubitamente l). Ciò detto, voltò loro le spalle per andarsene; ma quelli, at
territi quanto mai si possa credere dalle sue parole, l'arrestarono dicendo,
unica voce: « Che si faccia », Ed in quel punto medesimo, con ammirazio
ne della gente di quel paese, si fece la remissione. - Tutto ciò lo attesta il
padre del morto.

III. - Questa remissione, aggiunta alla stima in cui era tenuto di santo,
fece tanto rumore che nella sua partenza si scasò tutto il paese e l'accompa
gnarono fuori dell'abitato più d'un miglio da circa 300 e più persone, e,
come passava per la campagna, per la fama precorsa della sua santità, quei
lavoratori lasciavano le loro fatiche per farsi benedire e per vederlo, e, per
ché Fratello Francesco andava avanti a cavallo e Gerardo a dietro, alcuni,
per abbaglio, s'inginocchiavano a Fratello Francesco, mentre egli (h h) gri
dava: « Non sono io il Santo; ma viene appresso l).

Attestazione

Il2. - La beata anima di Fratello Gerardo nel mese di Giugno dell'anno
I753 (i i) giunse in Castel Grande in casa mia, Gaetano Federici, verso un'ora
della notte, ed avutasi la notizia da Sibilia Sebastiano, [la] quale teneva
una figlia ossessa, mi richiedè che avessi applettato il F. Gerardo, sicché alle
di lui preghiere l'Altissimo l'avesse liberata la sua figlia Catarina Mucciac
do. Dopo avere cenato, verso le due ore della notte, me ne ritirai in una

(gg) Le parole per la sono riscritte in margine.
(hh) Le parole ment1"e egli sono aggiunte nel testo da Landi m.p.
(ii) Nel manoscritto erroneamente 1773.

(no) Il relatore, dunque, non è solo un testimone oculare, ma il protagonista della
:rissa e della riconciliazione.

(112) APNettato: sollecitato.
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delle mie camere, ove mi feci animo e gli dissi queste formali parole (stante
lui faceva un discorso dell'amore di Dio, e, fuor 1129311 del solito, cogli oc
chi verso il cielo, tutto s'imbianchì e nella faccia si avanzò il rosso come due
rose): « Orbene, Fratello Gerardo, questa sera, a maggior gloria di Dio,
mediante le vostre orazioni, si ha da liberare una giovane ossessa n. Lui mi
rispose che, se ciò faceva, metteva in scompiglio il paese e si frustava.

II3. - lo l'importunai maggiormente ed ordinai alla madre dell'ossessa
che l'avesse condotta in casa. Così fece, e, nell'entrare che fece l'ossessa nel
portone di casa, proruppe in questa guisa: ( Già l'ha vinto la bestia n. E
da sé sola, con fretta, si portò nella camera ove stava F. Gerardo ed a sue
spese cadde lunga a terra e così stiede fintantoché, unitamente con Don Fran
cesco, mio zio, recitammo le litanie di Maria Santissima. Dopo di che, la
legò per mezzo la di lui cinta, con alcune altre divozioni, e si pose a sedere
in distanza dall'ossessa da circa palmi 8, da dove col solo moto delle labbra
verso della medesima, questa in un subito s'alzò, e, presasi la sedia, si pose
a sedere da vicino a detto Fratello Gerardo, [il] quale mi comandò che me
ne fossi uscito con serrare la porta. Così feci, ma, nel serrare la medesima,
la serrai al rovescio, in guisa che vedeva il Fratello e l'ossessa, vedeva pa
rimenti il solo moto delle labbra di detto Fratello, e che l'ossessa rispon
deva a tuono, e questo discorso durò da circa un terzo d'ora. Dopo la li
cenziò, dicendo queste formali parole: ( Va, sorella, non dubitare, conser
vati in Gesù Cristo e non avrai timore n. L'ossessa, che prima non si con
fessava, non andava in chiesa, né alla campagna, da allora si mantenne lungo
tempo libera dai patimenti, attendendo alla chiesa, confessandosi e comuni
candosi spesso, e facendo tutte le funzioni, come le faceva prima di tale
morbo. A me disse detto Fratello che veramente era ossessa, e che il Si
gnore non la voleva libera affatto da tale patimento per la di lei salute e
questo posso testificare ed altri ancora. Sin quì l'attestazione.

114. - La maggior meraviglia fu, che, avendo egli tirati a Dio da 15
giovinastri coi suoi discorsi famigliari, ma tutti pieni di fuoco, al partirsi dal
paese se n'andarono appresso a lui e si portavano a fare una buona Con
fessione nella nostra casa di Santa Maria Mater Domini della terra di Ca
posele e continuarono per più tempo a venire a truppe ogni Sabato, la sera,
per confessarsi la Domenica seguente e si contentavano dormire la notte
sotto le baracche, avanti la porta della nostra chiesa, cosa che fece tanta
impressione nell'animo del nostro Padre Don Paolo che disse con senti
mento ed enfasi: « Dove va chisso, se ci mette lo revuoto n.

IIS. - 1129411 Soggiungiamo quì un fatto accaduto in detta terra di Ca
stel Grande, e fu il seguente. Stava il Fratello Gerardo in chiesa, facendo la
visita al Santissimo Sacramento, quando sentì improvvisamente un gran ru
more. Egli subito v'accorse eci trovò una giovine, la quale era solita di dare
in eccessi d'urli e strani strepiti e cadute di faccia a terra; anzi, quante volte

(II4) Le ultime parole della pericope sono dialettali, e si possono tradurre così: Do
ve va costui, arriva il terremoto.



- ------------------

si trovava presente alla Messa, quando si faceva l'elevazione, cominciava a
gridare ed a proferire parole contro il Santissimo Sacramento, ed a fare atti
e gesti indecenti che davano orrore a chi la vedeva e sentiva.

II6. - Accorse dunque, Gerardo allo strepito, e postosi lini un poco in
orazione cogli occhi rivolti al cielo, appena finì, che l'inferma o l'ossessa
come la tenevano, fu guarita. Anzi, dopo avere fatta una lunga parlata in
casa, la guarì perfettamente e da quel tempo in poi, non diede più in questi
eccessi, anzi cominciò a menare vita spirituale, a confessarsi e comunicarsi
spesso con ammirazione universale, mentre prima mai quasi [si] accostava
alla chiesa, era nemica dei Sacramenti e nemmeno se gli poteva nominare
Gesù Cristo ed i Santi. Dopo poi seguitò a menare vita spirituale.

II7. - Nella dimora che fece in Muro in quei pochi giorni che mancò
da Castel Grande, operò molti prodigi. Primieramente, essendosi portato a
baciar la mano a Monsignore di detta città, perché questi stava quasi sempre
inchiodato a letto o sopra una sedia per li dolori e continui spasimi che gli
cagionava la podagra e chiragra, in vedere F. Gerardo di cui aveva altissimo
concetto: « Prega - gli disse - prega Dio per me, acciò mi faccia passare
questi dolori », - « Se vi passano questi dolori, V.S. Illustrissima non si sal
verà - rispose Gerardo con una franchezza grandissima - non essendovici
la gloria di Dio e volontà, che vi passino questi dolori ». Anzi, quante volte
si portava in Muro ed andava ad ossequiare detto Prelato, si presentava a
lui e veniva con quella faccia di paradiso e diceva: « Oh Monsignore, beato
V.S. Illustrissima, che patisce tante pene e dolori per Gesù Cristo ed io
non patisco niente per Dio»! Parole formali colle quali Monsignore s'è
spiegato con Fratello Pietro il dì 5 Aprile 1761.

[A Ripacandida]

IIS. - Ritornato in Iliceto, non si prese mai riposo, ma stendeva gli ef
fetti della sua carità anche a quei di fuori. Scriveva continuamente lettere
ad anime tribolate e tentate, ed era meraviglioso il conforto che quelle ri
cevevano dalle sue risposte, le quali erano 1129511 piene di una singolare
unzione e di una dottrina appresa unicamente nella scuola dell'orazione.
N on si pOSS~)110 le medesime leggere senza meraviglia, specialmente da chi
sa che Gerardo era un povero Fratello Laico, ed appena aveva imparato di
leggere e scrivere e niente più. E ne daremo qualche saggio, allorché si
parlerà delle virtù di questo gran Servo di Dio.

II9. - Il luogo diletto però di Gerardo era il monastero delle Teresiane
di Ripacandida, e l'anime sue favorite erano appunto quelle esemplarissime
Religiose colle quali aveva un tiro specialissimo, e per un pezzo non man
cava quasi mai settimana in cui Gerardo o non scrivesse ad esse qualche
lettera di spirito, o non ne ricevesse dalle medesime, accendendosi e stimo-

(II7) Mons. Vito Moio, nato nel 1693, eletto Vescolo di Muro nel 1744. morto nel
1767. - Vedi Hierarchia caih: VI 298.
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landosi reciprocamente all'amore di Dio ed all'acquisto della più eroica
santità.

120. - Giova quì riferire una bellissima lettera di Gerardo, scritta coll'oc
casione che siamo per soggiungere. Il zelantissimo Vescovo di Melfi, sapendo
benissimo questo carteggio che passava tra Gerardo e quelle buonissime
Religiose, forse per provare la virtù dell'uno e dell'altre, o per altri suoi
giustissimi fini, proibì a quelle che non avessero ,più scritte lettere a chic
chessia ed anche a Fratello Gerardo. Saputosi ciò dal Fratello per via delle
medesime Religiose peT iniermediani personcm. di un santo sacerdote, di
cui, per ordine del Vescovo, si dovevano servire per scrivere qualche ne cessa- .
ria lettera, e, conoscendo forse qualche ombra di rammarico nel cuore di talune
Religiose per la cennata proibizione, scrisse alle medesime una lettera degna
di eterna memoria, e dalla quale si conosce qual fosse la virtù e perfezione
del nostro Fratello.

Lettera di Fratello Gerardo (k. k.)

121. - « Se Monsignore mio caro Illustrissimo vi ha proibito lo scrivere,
ha fatto bene, essendo questa la volontà del nostro caro Dio; ed io assai
godo che il Signore vi leva da tanti impicci, poiché tutti son segni che vi
ama assai e vi vuole tutta ristretta a lui e vuole che si risparmi da tante fa
tiche. Onde V.R. stia allegramente e di buon animo, perché non sono cose
queste da darci pena, ma più presto allegrezza. Quando si tratta di volontà
di Dio, ceda ogni cosa. V.R. lo sa meglio di me e meglio di qualch'altro..
Che volete che dica? Ho parlato e parlerò con confidenza con una, che è mia
maestra, su di questo. lo non mi sono ancora potuto far capace, come un'ani
ma spirituale, consacrata al suo Dio, possa mai ritrovare amarezza su questa.
terra col non pia-I 12961 [cergli in tutto, sempre, la bella volontà di Dio, es
sendo questa l'unica sostanza dell'anime nostre.

Ahi! maledetta proprietà che impedisce all'anime un sì immenso te
soro, un paradiso terrestre! un Dio! Oh veramente gran cosa, degna d'in
finita considerazione! Oh viltà dell'ignoranza umana, quanto fa trascurare
un sì grande acquisto I... Forse non è quel Sommo Dio che il tutto regge,
che ciò permette? Forse non è sua sacrosanta volontà, quello che ciò non
pare? Vi è f~rse un'altra condotta maggiore, per condurci alla nostra eterna
salvazione? Oh Dio! vi fosse altro [mezzo] maggiore per farci salvi? E
qual'altra cosa maggiore può trovarsi per dargli gusto, quanto il far sem
pre, in tutto, la sua divina volontà? E che altro vuole da noi, se non che la
sua divina volontà, e che si faccia sempre perfettamente, come vuole, dove
vuole, e quando vuole, collo star sempre pronti in ogni suo minimo cenno?
Stiamo dunque indifferentissimi in tutto, acciò sempre, in tutto, possiamo
fare la volontà divina, con quella somma purità d'intenzione che Dio vuole

(17,17,) Questo sottotitolo è aggiunto in margine.

(120) n Vescovo di Melfi era Mons. Pasquale Basta; vedi sopra n. 54.
Lm-prezzaoiìe : inapprezzabiìe.



da noi. Gran cosa è la volontà di Dio! Oh tesoro nascosto ed imprezza
bile! Ah sì ben ti comprendo! Tu sei che tanto vali, quanto l'istesso mio
caro Dio, e chi può comprenderti se non il mio caro Dio? lo certamente vivo
al sommo consolato, che V.R. è una di quelle anime, che si cibano sol della.
bella volontà del mio caro Dio, poiché ben mi è nota la vostra eroica virtù
su di questo. Seguitate, dunque, ad essere sempre trasformata in una unio
ne perfetta, in un'istessa cosa nella bella volontà di Dio! E ciò che fanno
gli Angioli in cielo, vogliamo fare anche noi in terra.

Volontà di Dio in cielo, volontà di Dio in terra. Dunque, paradiso in
cielo, paradiso in terra. Fate sentire /a tutte queste poche righe.

lo mi credo, come ho già creduto, che Monsignore Illustrissimo non
solo ha dato la proibizione a V.R., ma a tutte le Sorelle, a non scrivere ad
altre persone. Ha fatto bene e così è. Pregandola che non s'affligga per
questo, perché sarebbe lo stesso che lagnarsi di Dio; onde che si faccia la
sua santissima volontà; ed io mi dichiaro contentissimo che non mi scriva.
più, come anche dico alle Sorelle. E se ancora nel mandarmi salutando,

. conoscessimo minima ombra contro l'ubbidienza, per carità, non lo fate,
e per amor di Dio, perché io mi contento di tutto; basta che mi raccoman
date al Signore. Questo voglio, poiché io ben conosco il fine 1129711 di que
sto santo Prelato che vi vuole tutte unite a Gesù. E se io verrò costà, mi
asterrò di chiedergli licenza di parlar con voi, onde non serve di scrivere;
e se il mio superiore mi manda qualche volta, non serve a vedervi, perché
poi ci vedremo in paradiso, e, mentre che stiamo in terra, ci vogliamo far
santi colla volontà degli altri e non' colla nostra.

Dato il dì 24 Aprile.
Gerardo del Redentore »,

Questa è copiata dall'originale che si venera nel monistero di Ripa
Candida.

122. - In questo monistero, mentre stava Fratello Gerardo alle grate
colla Madre Maria di Gesù, ed, essendosi inoltrati in un discorso spirituale
e specialmente del gran merito che ha Dio d'essere amato e della sua divina
amabilità, trasportato da santo entusiasmo, diè di mano a tre di quei grossi
spuntoni di ferro, che sporgono fuori di quelle grate, con un impeto e vio
lenza sì grande, che arrivò a torcerli come se fossero stati di molle cera, e
fino al presente si dimostrano agli altri, osservandosi visibilmente il ferro
ancora alquanto distorto e dissomigliante dagli altri.

[A Foggia]

123. - L'altro luogo caro a Gerardo fu il monistero del Santissimo Sal
vatore della città di Foggia, nel quale, essendo del medesimo nostro Istituto
ed osservandosi esattamente la Regola e vivendosi con somma esemplarità,
Gerardo, per così dire, vi teneva continuamente il suo cuore e vi si portava
spesso con licenza dei superiori, animando quelle Religiose con [i] suoi
fervorosi discorsi all'acquisto delle più sode virtù e della regolare osser-
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vanza. Anzi un anno, in tempo di Quaresima, avendone ottenuto il per
messo dai suoi superiori, buona parte della Settimana Santa se la passò in
orazioni continue, ed in santo raccoglimento in quella divota chiesetta del
monistero già detto, con infinita consolazione del suo spirito, siccome egli
medesimo lo scrisse ad una Religiosa del monistero di Ripa Candida.

124. - Quando gli capitava nelle mani qualche giovanetta desiderosa di
farsi santa, subito le proponeva uno dei detti due monisteri e s'impegnava
quanto poteva a persuaderle di ritirarsi nei medesimi, purché avessero avuta
la dote sufficiente. Quando trovava qualche persona ben nota, ma povera
dei beni di fortuna, egli prendeva tutte le vie per aiutarla, impegnando
amici a concorrere con qualche larga limosina alla monacazione di quella.
Infatti gli riuscì di togliere dal mondo varie donzelle e collocarle in 1129811
questi giardini di Ge~ù Cristo, e fino una sua nipote la fece ricevere per con
versa nel conservatorio già detto del SS.mo Salvatore della città di Foggia,
e volle accompagnarla personalmente lui (l l) , allorché portossi colà per es
sere ricevuta, con gran gioia e consolazione del suo spirito; e, quando fu
rono per la strada, arrivati in mezzo all'Ofanto, disse alla giovane con quel
l'enfasi e quella solita sua vivezza: « Ti vuoi far santa? Se non ti vuoi fare
gran santa, mo' ti precipito dentro questo fiume ».

[La Calunnia]

125. - Arrabbiando intanto l'inferno per tanto bene che operava Gerar
do e in casa e fuori, pensò ad ordire una tela la più orribile che si potesse
pensare, per chiudere per sempre la strada alle sue uscite ed evitare le sue
future perdite. Fece adunque che da varie persone di una certa città venisse
tacciato nella stima e scrissero una lettera (m m) così calzante al Rettore
Maggiore e così piena d'improperi, che il Rettore Maggiore, con tutto che
non avesse dato credito alle imposture, non di manco, per provare lo spi
rito del Fratello, lo mandò chiamando di stanza nella casa dei Pagani, ove
risedeva esso Rettore Maggiore.

126. - Giunto Gerardo in Nocera dei Pagani e chiamato dal Padre nella
sua stanza, per fargli intendere le notizie che di lui correvano e dei delitti
dei quali era stato accusato, dopo che in fine gli venne fatta una forte re
prensione e tolta la Comunione per più mesi e data la proibizione di parlare
più con secolari, egli, invece di dimostrare menomo segno di dispiacere, se
ne stava con una faccia serena e si abbracciò allegramente la penitenza im-

(li) La parola lui è aggiunta nel testo da Landi m.p,
(mm) La parola lettera è aggiunta in margine da Landi m ,p.

(125) Le notizie più precise sulla calunnia sono nel l° ms. nn. 191-195. Non sappiamo
se quelle notizie siano state acquisite in data posteriore alla composizione del presente
manoscritto, o se, come è più probabile, il P. Caione abbia preferito tacere in un lavoro
destinato alle stampe. In ogni modo le due relazioni sono compossibili tra di loro, perché
anche dalla prima si può desumere che il Fondatore non credette alla calunnia, e agì solo
per provare lo spirito del sauto Fratello. Differente la relazione del Tannoia (o.c. 95-96)
secondo cui un prete avrebbe violentato una giovane, lasciandola incinta e addossandone
poi la responsabilità a Gerardo.



postargli. Anzi non so, se in quel punto medesimo, o qualche altra volta che
s'incontrò col Rettore Maggiore, voltatosi in faccia al Padre, gli disse: « Pa- .
dre mio, tieni una faccia d'angiolo. Quante volte mi sento consolare tutto! »,
f;: ciò non con burla, ma con vero sentimento interno.

127. - Tollerò per lungo tempo la privazione della Santa Comunione e
la tollerò con tale allegrezza ed uniformità, che dava ammirazione a tutta
la Comunità, la quale sapeva benissimo l'amore tenero di Gerardo verso il
Santissimo Sacramento. Anzi, stimolato una volta da un soggetto in pre
senza del Padre Caione a cercare al Rettore Maggiore la grazia di accordar
gli la Santa Comunione, egli si pose a pensare un poco - e ciò fu vicino
alla porta del coro dei Pagani - e poi con un sentimento vivissimo: « No,
disse, no n, e dando un (n n) 11303 iI gran pugno sopra un pilastretto della
scalinata, soggiunse :« Si moia sotto al torchio della volontà del mio caro
Dio l). Solamente soleva scherzando IsolamenteI rispondere in quel tempo a
qualcheduno (o o) dei Padri che lo chiamavano a servire la Messa: « La
sciatemi andare, non mi andate tentando; VI lcavil strappo l'ostia dalle
mani n.

128. - Per compensare intanto la privazione della Comunione e per tem
perare l'ardore del suo spirito che ardentemente lo tirava al Sacramentato
Signore, si diede per quel tempo alla meditazione dei divini attributi, e do
mandato da alcuni come se la passasse senza Comunione, [rispondeva] : « Me
la spasso coll'immensità del mio caro Dio l). Ed infatti così faceva; il Si
gnore lo favoriva molto, come l'osservò l'istesso Padre Caione cogli suoi pro
pri occhi.

129. - Il fatto andò così. Cadde egli infermo in quel tempo, e forse verso
la fine di Maggio e principio di Giugno 1754, e perché il medesimo Padre
.l 'assisteva da infermiere, nel tempo che la sera si faceva la meditazione nel
coro della nostra Comunità, il Padre Caione se ne stava nella sua stanza
per farsi l'orazione insieme con lui. Una sera scelse per soggetto della me
ditazione un capitoletto intitolato del libro Avvisi ai religiosi} e propria
mente quello in cui si parlava della carità verso Dio e del gran merito che
ha Dio d'essere amato. E sapendo quanto Gerardo era tirato a questa medi
tazione, si pose a leggere con enfasi e con vivezza maggiore del solito, ed
aggiungere per mezzo della meditazione qualche parola frizzante ed incitan
te all'amore di Dio. Fatto ciò, quando si voltò alletto, dentro del quale stava
disteso l'infermo, lo vide con la testa un poco appoggiata al muro, supino,
e cogli occhi perfettamente aperti, rivolti al cielo, senza punto battere pal
pebra, e così stiede per tutto il tempo che durò l'orazione, che fu d'una intera

(nn) Dopo la. pago 298 è intercalato un foglio doppio, numerato 299-302; la pago 302
è bianca. Il testo si trova trascritto più avanti nei nn. 218-225.

(00) Le parole a qualcheduno sono aggiunte in margine.

(129) Avvisi ai religiosi; si tratta dell'operetta di S. ALFONSO, Avvisi spettanti alla
1Jocazione retigiosa... , s.l, e a. [1750). - Vedi M. DEMEÙI,EMEESTER Bibliographie I 73 n. 14·

De causa scientiae et .àe vi su ; ecco esplicitamente espresso il criterio da cui è mos
SO il Caione.



mezz'ora. Al principio non l'aveva appresa per cosa soprannaturale, ma auan
do poi cominciò il detto Padre a fare qualche poco di rumore e vide il Fra
tello, uscito dai sensi, starsene così immobile, senza punto sentire ciò che
faceva e continuare a stare cogli occhi come impietriti e .rivolti all'aria, al
lora si accorse e giudicò che stava in estasi, assorto e rapito in Dio, e depose
dc causa scieniiae et de visu, come affatto non battè palpebra per quasi una
mezz'ora continua.

I30. - Nel medesimo tempo che stava così infermo, accadde un'altra co
SH prodigiosa, la quale, se è vera, lo sa il Rettore Maggiore; certamente s'è
intesa raccontare da più d'uno dei nostri, e fu la seguente. Stava egli a
letto infermo, come si è detto, quando una mattina si presentò improvvisa
mente al refettorio innanzi al Rettore Maggiore, il quale stava attualmente
mangiando, e comparve involto in un len-I 13041 Izuolo del letto, non avendo
voluto nemmeno vestirsi. Domandato dal Rettore che andasse facendo in
quella maniera così ridicola, egli rispose: « V.R. mi ha chiamato n. Con che
diede a conoscere d'avere avuto qualche precetto interno del Padre e di
averlo prodigiosamente inteso.

I3I. - Se ciò sia vero, non si sa di certo; quello che è certo si è che, a
capo di qualche tempo, venuto a morte, oppure tocco da rimorso, quello
il (PP) quale aveva tramata la riferita impostura al F. Gerardo, scrisse una
altra lettera al Rettore Maggiore, colla quale, disdicendosi interamente di
quanto aveva scritto nell'altra antecedente, confessò che Gerardo era inno
cente e che quanto aveva scritto prima era tutta calunnia ed impostura, ori
ginata ad astio e livore che nutriva contro detto Fratello.'

132. - Dopo la prova di qualche mese e prima si scoprisse l'impostura,
fu mandato dal Rettore Maggiore di stanza in Ciorani e questo fu prima
che si fosse scoverta l'impostura sopradetta, e fu imposto al R. Don Saverio
Rossi che l'avesse anche tenuto umiliato e segregato dal commercio dei fo
fastieri. Dimorò nei Ciorani da circa IO giorni, ma sempre giolivo ed alle
gro, pronto a quanto gli veniva comandato, e, come gli avanzava un minuto
di tempo, subito se ne volava in chiesa, innanzi a Gesù Sacramentato. Que
sto l'attesta il Padre Tannoia.

[A Caposele]

133. - DaCiorani fu assegnato di stanza a Caposele, dove si ritirò insie
me col Padre Giovenale, ma con ordine che avesse seguitato a tenerlo mor-

(PP) Le parole quello il sono sostituite da Landi m.p, alla parola la.

(130) Nel l° ms. n. 62 il fatto era dato come certo; qui, invece, come dubbio.
(132) P. Francesco Saverio Rossi; vedi Spie. Hist, 2 (1954) 269 n. 144. - Era allora

Rettore a Ciorani.
Il Padre Tannoia era allora Maestro dei Novizi a Ciorani. E' la seconda testimonian

za oculare ed il suo secondo incontro con Gerardo.
(133) Gerardo parti, dunque, da Pagani ancora sotto il peso della calunnia, ritrattata

solo più tardi, quando sarà di residenza a Materdomini. La precisione minuziosa dei fatti
non lascia adito a dubbi. Come ciò si concilia col racconto del Tannoia che vuole il
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tificato, non concedendogli la Comunione, che solamente ogni Domenica, e
che non l'avesse fatto trattare con forastieri. Il suo arrivo in Caposele fu
verso il mese di Giugno o Luglio del 1754 e non vi si trattenne che poco
tempo, poiché, scoverta dopo la sua innocenza nel modo sopra espressato,
il Padre Margotta ottenne dal Rettore Maggiore di portarselo per compa
gno in Napoli. Così terminò quella prova in cui l'aveva posto il Signore.

134. - Arrivò in Caposele col Padre Giovenale un giorno di Venerdì. La
sera del Sabato seguente, dopo la ricreazione, cercò al Padre Giovenale (al
lora superiore interino per la partenza del Padre Mazzini per Pagani per
quella sua gravissima indisposizione) di potere la mattina seguente della Do
menica fare ritiro fino all'ora della Comunione. Ottenuta questa licenza,
quando fu la Domenica mattina, non si poteva ritrovare Gerardo. Il Padre
Giovenale mandò alla sua stanza ed il Fratello inviato non ci ritrovò alcuno.
Si fecero diligenze per tutti gli 1130511 angoli della casa e nemmeno fu pos
sibile ritrovarlo. Si fecero le ricerche nei luoghi più nascosti e segreti, ma
tutto invano. Si tornò alla stanza, si vide il letto niente scomposto, il ber
rettino bianco, datogli la sera, intatto e la stanza vuota.

135. - Arrivò fra questo mentre il Signor D. Nicola Santorelli ed incon
tratosi col Padre Giovenale, questi gli disse: «Non sai niente? Abbiamo per
duto il Fratello Gerardo». - «Come è possibile? - ripigliò il Signor Santo
relli - fate le diligenze », - « L'abbiamo fatte dappertutto, ma senza frut
to », gli fu risposto. « Stasse sotto alletto? », replicò il Signor Santorelli , ed
il Padre Giovenale: « lo ho fatto vedere per tutta la stanza ». - « No, disse
il Signor (rr) Santorellì, ci voglio andare io», e ci andò insieme con Fra
tello Nicola Sapìa, Fecero ulteriori diligenze sotto al letto, dappertutto, e
nemmeno lo ritrovarono. Allora disse (s s) il Signor Santorelli: « Quando è
l'ora della Comunione, ha da uscire».

136. - Infatti quando furono quelle 15 ore incirca, fu veduto in mezzo
d'un corridoio dal nostro Padre Strina o altri, che appena camminava, e
colla corona che teneva alla cintola arrivata dietro alle reni. Fu chiamato e
condotto innanzi al Padre Giovenale, il quale allora stava dentro del cortile,
dove stava la cisterna. Giunto ivi, presente il Signor Santorellì ed altri,
gli fu fatta una forte riprensione, e poi data l'ubbidienza di dire dove era
stato tutto quel tempo. « Alla stanza», rispose egli senza scomporsi. « Co
me alla stanza - replicò il Padre Giovenale - quando io ho mandato in
giro tutti i Fratelli, e questi non ti hanno potuto ritrovare né dentro alla

(rr) Le parole disse il Sign. sono aggiunte nel testo da Landi m.p,

(ss) La parola disse è aggiunta nel testo da Landi m.p,

Santo ancora a Pagani, quando fu scoperta la calunnia, donde poi il celebre colloquio col
Fondatore, ignorato dal Caione che pure si trovava a Pagani ed era Consultore generale?
Gli agiografi cercano di conciliare le divergenze, supponendo che Gerardo, partendo per
N apoli, dopo la calunnia, si sia fermato a Pagani.

Per il P. Francesco Margotta vedi il 'l° ms, n. 64. In questo ms. è usata quasi
sempre la forma in i (Margotti); altrove invece, si scrive il nome in a (lVfargotta).

(r34) P. Giovanni Mazzini; vediSpic. Hist. 2 (r954) 26r n. roç.
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stanza, né altrove? Fa dieci croci colla lingua per terra n. Gerardo pronta
mente si cala e fa le croci, e, perché il suolo allato alla cisterna era tutto
fangoso, s'imbrattò tutta la lingua. Dopo ciò, gli disse il Padre Giovenale:
« Ti voglio fare stare un mese senza la Comunione ed un mese in pane ed
acqua n, e Gerardo col riso in bocca: « Padre mio, fammelo fare per amore
di Gesù Cristo n.

137· - Poco dopo entrò Gerardo in chiesa, ed abbattutosi con D. Nicola,
gli disse: « Non sai nèh? Aggio avuta la Comunione l). Allora il D. Nicola
lo portò dentro la sacrestia e tornò ad interrogarlo: « Gerardo, dimmi la
verità, tu dove sei stato? Dio ti faccia santo, come tu dici essere stato dentro
la stanza, quando io oculatamente ho rivoltato tutta la stanza con Fratello
Nicola e non ti ci ho trovato? ». Allora prese egli il medico per una mano,
10 portò alla stanza e dimostrò il luogo dove stava appoggiato, sopra una
piccola sediola di paglia, accanto alla porta. Replicò il medico: « Ma noi
ci abbiamo fatta diligenza, e non ti abbiamo veduto n. - « Nèh , ca certe
volte io mi faccio peccerillo n.

138. - n giudizio formato dal P~dre Giovenale, quando non si poteva ri
trovat:e Gerardo, //306/1 si fu che avesse pigliato papara in qualche luogo
nascosto a starsene in orazione per la licenza ottenuta di farsi un poco di ri
tiro; tanto più che un'altra volta, stando distanza in niceto, per due o tre
giorni non lo poterono ritrovare, ed all'ultimo, casualmente, lo ritrovarono
in una tina,

[A Napoli]

3:39. - La partenza di Napoli fu verso la metà o principio di Luglio del
1754. E la stanza di Napoli servì a lui come di santo ritiro; egli apprese largo
-campo per unirsi più a Dio. Così egli scrisse in quel tempo ad una Religiosa
-di Ripacandida: « lo mi trattengo quì in Napoli col Padre Margotta, ed
ora più che mai me la scialerò col mio caro Dio ». La maggior parte de!
giorno la passava in orazione in qualche chiesa oppure in apprendere la ma
niera di fare Crocifissi grandi di carta pista, [i] quali, dopo averli fatti
colle forme di gesso, li pingeva poi al naturale, ma in una maniera così
compassionevole e colle carni così squarciate ed insanguinate, che muove
vano a tenerezza ognuno che li guardava. Di questi Crocifissi uno si con
serva attualmente in Montella, mandato al Signor D. Gaetano Bosco per
.collocarlo in una chiesa o congregazione di quelle, e fu quello che fu di
pinto colle mani del medesimo Fratello Gerardo. L'altro, cominciato da Ge
rardo, e fatto poi dipingere dal Padre Caione dopo la sua morte, si, con
serva in questa casa di Materdomini, ed incita veramente a divozione ognuno
che lo rimira,

140. - Cibo in tempo che stava a Napoli, poco o niente ne prendeva,
poiché, stando insieme col Padre Margotta, questi non pensava affatto ad

(138) Pigliar papara; gergo derivato dal gioco dell'oca; equivale a dilungarsi troppo
-in qualche cosa.

(139) Il Crocifisso di Montella si conserva ora a Materdomini.
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ordinare e Gerardo non pensava affatto a spendere e a far trovare qualche
cosa apparecchiata; ed una mattina, ritiratosi il Padre Margotta e doman
dato a Gerardo che avevano: « Quello che ha ordinato V.R., cioè niente n.

Questo succedeva spesso, perché così l'uno, come l'altro, erano eroici nella
mortificazione della gola. In quel tempo il Padre Margotta stava nel colmo
delle sue penalità ed afflizioni di spirito, per cagione delle quali poco, anzi
niente parlava, e stava con una tetraggine e malinconia continua.

, I4I. - Un giorno però si chiamò Fratello Gerardo e gli disse: « Andia-
mo in San Giorgio a ritrovare Fratello Cosimo di santa vita, acciò preghi
per noi la Divina Madre, e, se è di gloria di Dio, mi liberi da queste pe
nalità n. - « Andiamo - disse Fratello Gerardo - ma la grazia non l'avrete,
perché non è tempo ancora n. Infatti così fu; mentre essendosi unitamente
portati in San Giorgio a ritrovate Fratello Cosimo e raccomandatosi a quella
misericordiosissima immagine di Maria Santissima, colla quale il predetto
Fratello operava continui prodigi per tutto Napoli, con tutte le preghiere
ed orazioni fatte, il Signore non si compiacque fargli la grazia deside-

,ra-113 0 71It a.

!42. - Quando poi si avvicinò la festa del Santo Natale di detto anno
'(forse fu verso la Concezione di Maria Santissima), trovandosi il Fratello
Gerardo già ritirato in Caposele, mentre un giorno stava scrivendo dentro
la sartoria, sopraggiunse improvvisamente il Signor D. Nicola Santorelli,
confidentissimo di Gerardo, e domandandogli che scrivesse, rispose: « Stò
scrivendo una lettera al Padre Margotta, in cui gli dico che è già arrivato il
tempo in cui il Signore vuole concedergli la grazia di liberarlo da quelle an
gustie e penalità che sta soffrendo », E così fu, mentre, a capo di giorni,
venne in quella casa la notizia che il Padre Margotta era già passata quella
purga penosissima in cui il Signore l'aveva tanto tempo tenuto; ma, al con
trario, si cominciò a vedere Fratello Gerardo non già gioviale di volto e
con quella solita sua allegrezza, ma con una faccia cadaverica, siccome egli
medesimo faceva osservare a qualche suo confidente di buona vita. E pare
quasi di certo avere inteso il Padre Caione, o da lui, o da altri, che il Si
gnore in tanto aveva accordata la grazia al Padre Margotta, in quanto Fra
tello Gerardo si era offerto al Signore a patire egli quella croce e penalità
che prima' affliggevano il riferito Padre.

143. - Tornando di nuovo in Napoli, era solito il Fratello Gerardo spesso
spesso portarsi nel cortile della Casa Santa degli Incurabili ed ivi, uniti al
cuni di quelli poveri pazzi, introdurre con essi qualche discorso di Dio, e
per quanto comportava lo stato e condizione di quegli infelici, animarli a
sopportare allegramente quella croce che aveva loro mandato il Signore; ad
offerire a Dio quelle fatiche che erano costretti a fare da chi loro prese
deva, e,nel partirsi da essi, loro lasciava così consolati ed allegri che nulla
più. Ed in vederlo, gli uscivano all'incontro con gran festa, e non si sape-

(I42) Secondo il Landi, la guarigrone del Padre Margotta sarebbe avvenuta non
a dicembre, ma all'otto settembre; inoltre egli tace sull'intervento miracoloso di Gerardo.
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vano partire da canto a lui e gli dicevano: « Padre mio, ci consoli, Noi vo
gliamo stare sempre con te; non ci lasciare mai; statti sempre con noi n, ed
altre parole simili a queste. Altre volte portava loro qualche cosa di zuc
chero e di commestibile per adescarli a sentire qualche discorso spirituale,
per vedere, in qualche luce d'intervallo, di far loro fare qualche atto buonoverso Dio.

144· - Una volta però fu in qualche pericolo, poiché, avendo ad essi fatto
un fervoroso discorso ed avendoli consolati al meglio che seppe, quando fu
per licenziarsi, due di essi l'afferrarono uno da una parte e l'altro dall'altra
così stretto che affatto non si poteva 1130811 muovere, né scappare loro dalle
mani per quante diligenze avesse usate. E quelli dicevano: « Non Signore,
non ti vogliamo far partire più da noi; con noi ti hai da stare; noi non tro
viamo un altro che consoli come te. Queste cose che ci dite voi, non ce le
dicono gli altri. Tieni una bocca di paradiso n. E già era un pezzo che si tro
vava così arrestato e contrastando con quelli senza speranza di liberarsene,
se il Signore per mezzo di un altro pazzo non gli avesse mandato opportuno
soccorso. Poiché, avvedutosi un altro del contrasto che facevano e che non
volevano far partire il povero Gerardo, tenendo [lo] afferrato per sotto le
braccia, si accostò vicino ad essi con aria superiore. Indi, aperte con quanta
forza aveva tutte e due le braccia, dicendo queste formali parole:« Olà,
non tanta confidenza col Confessore dei pazzi n, diede loro due bravi rove
sci nel petto e loro obbligò a lasciare Gerardo; e questi, vedendosi libero
dalle loro mani, ringraziò il Signore e subito scappò via. - Questo fatto,
tale quale si è raccontato, fu riferito da Gerardo medesimo con grazia gran
de al Padre Caione.

145. - Stando in Napoli, Fratello Gerardo teneva stretta amicizia col Pa
dre Pepe e il Padre Pepe l'aveva in concetto grande; ci parlava e trattava
con confidenza, e, quando andava con altri a concedere l'Indulgenze che,
per grazia specialissima di Benedetto XIV poteva dispensare, a Gerardo glie
ne concedette moltissime.
146. - Un giorno s'incontrò con il Signor Filippo Rossi di Caposele nel
luogo dello Spirito Santo. Or, mentre andavano discorrendo, s'incontrarono
con due donne; una delle quali, quasi piangendo, gli disse: « F. Gerardo
mio, vieni, mi sana quella povera figlia n. Ed egli prima ricusò, poi, voglio
credere, lo disse al P. Margotta per la licenza. - La stima e la venerazione
in cui eri!- tenuto in Napoli da quelle persone che lo conobbero, non poteva
essere maggiore. Alcune delle prime dame ardevano di conoscerlo e trattarlo,
ma egli procurava sempre di fuggirne le visite, ora con un pretesto ed ora
con [un] altro.
147. - Una mattina si era ritirato in casa, e poco dopo arrivò un volante
della Duchessa di Maddaloni, il quale, da parte della padrona, andava cer-

(145) In fine di questa pericope tra parentesi, poi cancellato, ma ben visibile, figura:(( Bisogna domandar a Padre Margotta altre particolarità». Il Padre Margotta mori l'II VIII1764.



cando Fratello Gerardo. Gerardo, fattosi avanti, gli disse: « Chi andate cer
cando? », Rispose il volante: « Fratello Gerardo; lo desidera con tanto im
pegno la mia padrona », Al-11309J [Iora F. Gerardo ripigliò: « Che ne vuol
fare la Signora Duchessa di questo Fratello? Questo è un pazzo, è uno scioc
co, uno scimunito senza cervello », E così, senza darsi a conoscere per chi
era, licenziò destramente il volante e si schermì di portarsi da detta dama.
Il Signor Santorelli l'attesta Ct t).

148. - Un giorno detto Fratello si trattenne nella bottega di alcuni che
lavoravano Crocifissi di carta pista a San Biagio dei Librari, e questi erano
affezionatissimi e conoscenti di Gerardo. Gerardo se ne stava al solito in
santo raccoglimento, quando ecco entra nella bottega un lazzarone di prima
classe, il quale stese le mani in faccia a Gerardo e gli fece uno di quei ca
rezzi che sogliono farsi per burla e derisione, con un dito chiudendogli l'oc
chio, e coll'altro prernendogli il naso fortemente, ed in questo fare, anche
in ischerno disse: « Gioia mia, come sì bello l.». A questo sfregio come in
un luogo così popolato di Napoli, Gerardo non si scompose affatto, non
fece menomissimo segno di risentimento. In vedere ciò, subito i padroni del
luogo s'alzarono con fretta e furia per battere quello birbante, e già l'avreb
bero eseguito, se il reo non si fosse dato ad una precipitosissima fuga, e se
Gerardo con un'ammirabile disinvoltura non si fosse fatto suo intercessore,
trattenendo con belle parole quei che volevano inseguirlo. Li quietò dicen
do: « Non è niente, non è niente; io sono un peccatore, un miserabile. Che
gran cosa ha fatto? Ha voluto scherzare un poco con me », - Questo fatto
l'hanno raccontato al Padre Caione i medesimi lavoratori di carta pista.

149. - Meritano di essere registrati qui due fatti strepitosi, occorsigli in
Napoli e raccontati al medesimo Padre Caione dall'istesso F. Gerardo; e
questo fu verso il fine del 54 e principio del 1755.

150. - Il primo fu il seguente. Quante volte Gerardo usciva, era solito
passare per quel vico che sta situato tra il monistero di Donna Regina e
San Giuseppe delli Ruffi per andarsene più nascosto e sconosciuto. Or in
un basso di quel vico, ci abitavano due donnicciole di male odore, le quali,
quante volte passava Gerardo, in vederlo 11310 [I andare così dimesso ed
abbietto, gli facevano mille burle e scherzi indecenti, e Gerardo sopportava
con una santa pazienza. Un giorno però, e fu forse in tempo di Carnevale,
nel passare che fece per detto vico, se gli presentarono avanti dette donne,
una con un tamburrino alle mani, e l'altra con un colascione appeso al
collo e sonando ognuna il suo istrumento, si posero in mezzo il Fratello Ge
rardo e con altri gesti scomposti, gl'impedivano di passare. Allora Gerardo,
postosi colle mani ai fianchi, e fatta una guardatura bieca alle dette donne,
disse loro in tuono di voce spaventevole: « E che? Volete vedere qualche

(ttl La parola l'attesta è aggiunta in margine.

(I48) Via San Biagio dei Librai; vedi G. DoRI.~, Le strade di Napoti, Saggio di topo
ilOmastica storica, Napoli I943. 400.



257

castigo di Dio qua? », Appena proferite queste parole', ecco come una mano
invisibile colpì violentemente nel petto una di dette donne, la quale, avendo
appena potuto dire: « Madonna, mo' moro, Madonna mo' moro », cadde
tramortita a terra, e la portarono, a quattro, tramortita dentro la casa senza
moto e parola. Questo fatto lo riferì il detto F. Gerardo al Padre Caione.

15I. - L'altro fatto, non meno strepitoso, fu che, trovandosi un giorno
Gerardo per divina disposizione in un luogo della marina di Napoli, chia
mato la Pietra del Pesce, vide che, per una gran fortuna di mare, una bar
chetta con varie persone non poteva afferrare terra, con tutto che quei di den
tro s'affaticassero a prenderla, e molta gente, accorsa allo spettacolo, usasse
tutta la diligenza e s'industriasse a prendere e tirare detta barchetta al lido.
All'ultimo, crescendo sempre più la [burrasca] e conseguentemente il peri
colo d'affondarsi la barca con tutta quella povera gente che vi era sopra,
e non essendovi più speranza di scampare dall'imminente naufragio per vie
naturali, Gerardo ivi presente, intenerito parte dalle lagrime di quei già
prossimi a naufragare, e parte dalle strida dei loro congiunti ivi accorsi,
senza poter porgere loro qualche soccorso e conforto, ricorse all'aiuto del
l'ordine soprannaturale e, buttatasi una parte del cappotto nell'omero sini
stro, segnatosi col segno della Santa Croce, se n'entra animosamente nel
l'acqua di mare, così come si trovava, e, dopo d'aver dato sette o otto passi
nell'acqua senza riceverne il minimo nocumento, afferrata con un dito la
punta della barca, dicendo con fede vivissima e con voce alta: « Via su, in
nome della Santissima Trinità », la tira egli solo nel lido con tanta facilità e
prestezza, con quanta un altro avesse tirato un pezzetto di sovero galleg
giante sull'acqua, e liberò quei meschini con questo gran miracolo dalla
morte.

152. - Allora quei, scordatisi del passato pericolo~dattonitj ad un pro
digio sì grande ed inaspettato, cominciarono tutti a gridare: « Miracolo,
miracolo». Ma Gerardo, temendo e fuggendo qualche 113II Il dimostrazione
di popolo, si pose a fuggire a tutta carriera per quei vicoli, e le genti cor
revano gridando appresso: « Il Santo, il Santo», ma per quanto gli cor
sero dietro, il Signore non permise che fosse sopraggiunto, ed egli, tutto
ansante ed affannoso, all'ultimo s'andò a ricovrare nella bottega del nostro
ottonaro a Forcella, chiamato il Signor Gaetano. A lui, importunato più
volte Gerardo a dirgli che cosa avesse e donde venisse così sfaticato e di
tutta fuga, confidò con segretezza ogni cosa e da lui si è saputa. Anzi si
ricorda il Padre Caione averlo inteso per bocca dell'istesso Gerardo, obbli
gato però a dirlo coll'autorità di superiore, avendovi egli un'infinita ripu
gnanza a narrarlo. Se si fosse bagnato le vesti, oppure ne fosse uscito
asciutto, non se lo ricorda il detto Padre, né lo sa. Considerando ognuno
che, prima d'arrivare alla barca pericolante, doveva, naturalmente parlan
do, restare egli il primo immerso e soffocato nell'acque del mare tempe
stoso, dentro del quale tanti passi s'era inoltrato, eppure salvò gli altri

(ISO) Madonna, mo' moro: Madonna, sto morendo!



senza pericolo della sua vita. - Don Camillo Bozio pure lo seppe da Ge
rardo.

153. - Riferisce Don Camillo Bozio similmente (u i~) come, il giorno se
guente a questo fatto, ritornandosi egli con Gerardo nel luogo del Castello;
passò a fianco [a] loro un abate, il quale disse ad un compagno suo, ad-o
ditando con un dito Gerardo: « Ecco quello che ieri si buttò dentro [il]
mare l). - Oggi 7 Aprile.

[Ritorno a Caposele]

154. - Da Napoli si ritirò in Caposele ove stiede per tutto quasi l'inver
no del 1754 in 55, tutto impiegato in opere di carità e di mortificazione.
Egli stava acciaccatissimo di salute e molte mattine, alzandosi, si ritrovava.
colla bocca piena di sangue. Altre volte si vedeva il suolo della sua stanza.
[pieno] di sputi sanguigni che durante la notte aveva espettorati, e, con
tutto ciò, non diceva mai niente, né cercava rimedio per i suoi mali, anzi
faticava secondo al solito e cuciva al meglio che poteva, sebbene con ine
splicabile suo patimento, non potendo stare calato per il gran dolore che
sentiva nel petto. Quando non poteva applicarsi alla sartoria, si applicava.
a lavorare qualche Crocifisso di carta pista, o qualche altra divota statuetta,
delle quali s'aveva da Napoli portate le forme, sebbene con licenza del Pa
dre Margotta.

155. - In quell'anno, e propriamente nel mese di Germaro 1755, re
gnava una estrema penuria in Caposele, tanto che ne correvano alla nostra.
porteria più di 120 poveri ogni mattina. E quì non può esprimersi la gran
carità, colla quale Gerardo li compativa e sovveniva nelle loro miserie. Si
faceva tutto a tutti, li consolava con quelle sue solite parole di paradiso,
l'istruiva nelle cose 1131211 della fede, loro faceva qualche discorso divoto,
e poi infine dispensava loro la limosina e ne li mandava doppiamente con
solati. E perché in quell'inverno furono freddi grandissimi, .procurava di
ristorare quei poverelli anche col foco che a questo fine, con licenza del
superiore, accendeva e portava ad essi in due o tre bracieri vicino alla porta
della chies~ e dentro alla medesima porteria e, con tutto chf: fosse così ec
cedente la moltitudine, non si partiva mai alcuno senza limosina, né mai
accadde inconveniente alcuno. Era tanta la divozione che il popolo aveva
con lui ed il concetto in cui lo teneva, che diverse volte alcune gentildonne
di prima sfera, mischiate coi poveri si presentavano alla porteria per sen
tirloidiscorrere di Dio e per conservarsi, come reliquia,quella porzione di
limosina che ricevevano dalle sue mani (Moglie di Santorelli).

156.. ~ Piacque tanto al Signore la carità di questo suo gran servo che
han mancò in quel tempo accompagnarla con vari prodigi. Si presentò una.

(uu) La parola similmente è aggiunta nel testo da Landi m.p,

(153) Oggi 7 aprile; sembra la data dell'incontro con l'Abate in Piazza Castello. Nel-·
l'originale, la data fa tutt'uno con le parole dell'Abate con la semplice separazione d'una.
virgola.
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inattina alla porteria una persona alquanto civile, la quale, per non avere
cuore, se ne stava in un angolo, senza fidarsi di chiedere la limosina. Si
trovò ivi presente un figliolo che praticava sempre con noi, chiamato Teo
doro Cleffi, il quale s'appressò a Gerardo e gli disse tutto. Allora Gerardo
ripigliò : « Oh! figlio mio, e così tardi è venuto? Già ho dispensato ogni
cosa l). Poi, pensato un poco, disse: « Aspetta, aspetta». Entrò e tornò
subito, e si cacciò dal petto una focaccia calda calda, come allora fosse
uscita dal forno, e la consegnò a quella persona bisognosa. Teodoro, in ve
dere questo, disse tra sé: « Oh! Gerardo è santo veramente», e lo pigliò
per miracolo e così veramente dovette essere, poiché non era quella ora
di forno, essendo tardissimo, e non essendo solita la nostra Comunità di
fare il pane di quella forma. Era fama costante che il Signore moltiplicasse
il pane in quell'istesso tempo in Caposele, nelle mani di F. Gerardo, giac
ché di tante persone che accorrevano, niuno mai ne partiva sconsolato.

157. - Ed un giovane studente di nostra Congregazione che allora si
trovava di stanza in Caposele, attestò asseverantemente avere egli veduto
cogli occhi propri, nell'atto che Gerardo dispensava la limosina, improvvi
samente ripieni di pane quei cofani che poco prima aveva votati a favore
dei poveri; Ed un altro, dopo avere votato un cassone di pane che teneva
Gerardo 1131311 nella: porteria, all'aprirlo che fece di nuovo il Fratello stu
dente, lo vide pieno con sua: meraviglia (Fratello olim. Siniscalchi).

15S. - Che ciò fosse stata verità e non pura diceria, io vado fondata
mente ad argomentarlo da una risposta che diede un giorno Gerardo al
suo amicissimo D. Nicola Santorelli, mentre, avendolo questi avvisato a
stare più attento alla porteria nel dispensare la limosina, e che l'avesse data
ai veri bisognosi e non già a tutti indistintamente, giacché solevano venirvi
alcune figliole di gentildonne, che non avevano bisogno, ma solo lo face
vano per divozione e per conservarsi per reliquie ciò che veniva loro di
spensato. « No - rispose Gerardo - bisogna farla a tutti, quando la cer
cano per amore di Gesù Cristo, altrimenti Gesù Cristo non fa più cre
scere il pane ».

159. - Quel che sa di certo il Padre Caione si è che, durante quella
somma penuria e, specialmente in tempo che la terra era coverta da circa
tre palmi di neve, se ne venne Gerardo da lui come superiore, da tre o
quattro volte con cartocci con competente somma di denaro dentro, in mo
neta d'argento, quali diceva aver trovati infilzati nel buco della serratura
della porteria, somministrandogli il Signore nuovi mezzi per appagare la
sua carità. Non solamente procurava di sovvenire i poveri colle limosine
dei commestibili, ma di panni ancora per covrire le loro nudità. Aveva
egli ottenuto una licenza generale di potere sovvenire ai poveri; prese
aicune robe vecchie della nostra sartoria, ne faceva manichetti, corpetti,

(157) Fratello chierico Francesco SinischaU;hi,lìato il l° IV 1735 a Saragnano (archi
dioc. di Salerno}, prof. il 26 V 1754, uscito dall'Istituto il 30 XII 1757 a Pagani. - Vedi
Cat. I 13v ; AG XXXIX 156; AG XXXIX App. 7; LANDI Il 544-546, 12 464-465.
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e le dispensava alle proprie figliole piu (v v) bisognose che accorrevano
alla nostra porteria. Anzi [essèndo stato] ... veduto esso Gerardo, in quel tem
po d'inverno orridissimo, intirizzito di freddo, tremare tutto, s'accorsero
che andava solamente colla sottana e camicia in dosso, per aver dato ai po
veri, per limosina, il suo giamberghino di panno.

r60. - Benedisse il Signore questa carità di Gerardo con una mirabile
conversione di mia certa giovane, la quale per alcuni affari si portava nella
nostra porteria, di cui ancora Gerardo era anche portinaio. Era questa una
giovane, la quale aveva schernita per molti anni la diligenza d'alcuni dei
nostri Padri i più accorti e più zelanti, mentre per quanto si fossero affa
ticati attorno a lei per ridurla nel dritto sentiero, rispondeva. sempre che
non aveva scrupolo alcuno, e che la coscienza non la rimordeva di alcuno
peccato. Ed infatti nel portamento esterno sembrava anima spirituale; ma
nell'interno era macchiata [13r411 di mille colpe, e da più tempo stava in
fangata nelle più brutte sozzure.

r61. - Capitò dunque questa un giorno nelle mani di Gerardo, ed in
trodotto con lei discorso come era solito di fare quando conosceva qualche
anima bisognosa, tanto fece e tanto disse che finalmente l'obbligò a confes
sare tutto quello che aveva taciuto a tanti confessori. Indi, avendola com
punta meravigliosamente con un infocato discorso che gli fece, all'ultimo,
trovandosi allora in quella casa, di passaggio, il nostro Padre Fiocchi, la
mandò da lui a fargli una confessione generale, quale si fece con tante
lagrime e dolore e con una risoluzione così forte e costante, che da quel
tempo in poi è stata lo specchio delle sue compagne, essendosi anche ve
stita di nero. E così ha continuato per più anni, ed ora più che mai con
tinua col tenore di vita cominciato con somma edificazione e fervore e,
quante volte si ricorda di Gerardo, non può farlo senza sospiri e lacrime,
come di quello che fu per lei angelo di Dio.

r62. - Nel Carnevale dell'anno r755, ultimo della vita di Gerardo,si
ritrovava a fare gli Esercizi Spirituali in questa casa di Materdomini il Sa
cerdote Don Donato Antonio Spicci della città di Muro, il quale aveva una
stima altissima di Gerardo, e però cercò in grazia con replicate istanze al
superiore, che gli avesse accordata la licenza di potersi trattenere nella no
stra sartoria con Fratello Gerardo nelle ore in cui non aveva che fare.
Gliel'accordò il superiore, ed in quel (x x) tempo il Signore si degnò far
gli osservare e toccare con mani varie meraviglie operate da Gerardo in sua
presenza, delle quali poi ne ha stesa amplissima fede.

Stava dunque un giorno detto sacerdote discorrendo con Gerardo

(vv) La parola più è aggiunta in margine.
(xx) La parola quel è aggiunta nel testo da Landi m.p,

(162) Don Donato Spicci, nato nel 1737 (Proc. Apost. Mur., fol. 275), morto il 9 II 1795.
Aveva nel 1755 appena 18 anni; facilmente era ancora studente di Teologia.

(163) La Ven. Suor Maria Crocifissa, che figura tra i Protettori del Santo, era nata



nella detta sartoria, ed osservata sul tavolino la vita della famosa Serva di Dio
Suor Maria Crocifissa, la prese per leggere qualche cosa. Infatti, aperto a
caso il libro, gli si presentò quel capitolo in cui si tratta dello stato di so
litudine interna al Calvario. Il Fratello Gerardo, in vederlo così leggere,
gli domandò che cosa stava leggendo. Il sacerdote gli rispose ecc. Allora
Gerardo, sorridendo, soggiunse : {( Voi siete teologo, eppure è vero che non
siete capace di intendere ciò che vogliono dire queste parole ». Gli doman
dò ancora che avesse spiegato: In principio erai Verbum, et Verbum erai
apud Deurn., et Deus erai Verbum, e lo fece anche restare ammutolito.

164. - A queste parole si vide come affrontato il riferito sacerdote, on
113 1511 de, punto un poco, rispose: « Questo libro non è francese né ebreo
ed ognuno che ha un poco di senno, facilmente l'intende ». - « Se è così,
leggetemi un periodo, piano piano e con tutta riflessione, e poi spiegatemi
ciò che vuol dire », - « Volentieri >l, disse quegli; ma, dopo aver letto, ri
letto e maturamente considerato, quando fu a spiegare il significato di
quelle parole, restò come muto, senza potere articolare una sola parola.
« Avete letto? », diceva Gerardo. « Sì >l, rispondeva quegli. « Dunque spie
gatemi il senso ». E gli mancavano le parole e le espressioni. E quanto
più si sforzava a volere esprimere ciò che aveva letto, tanto più rimaneva
confuso.

165. - Osservata dal Signor Santorelli questa funzione e specialmente
che quanto più detto sacerdote s'affaticava a spiegare, tanto s'imbrogliava,
non senza suo rossore e dispetto, gli scappò a ridere e non era possibile
contenere il suo riso, ciò che diede maggior motivo di collera al detto sa
cerdote. Allora Gerardo, colla solita sua giovialità: {( Oh! no) Don Donatan
tonio, fuori la collera; vieni qua l). Gli fa una Croce colle dita nella fronte e
gli dice: {( Leggete adesso, che intenderete e spiegherete il tutto ». Fatto
ciò, comincia di nuovo il sacerdote e comincia a parlare con tanta energia
e proprietà, che gli uscivano dalla bocca parole di paradiso, e pareva che
non parlasse egli colla sua lingua, né esprimesse i concetti già letti, ma
che un altro, assistendolo, gli avesse soggerito all'orecchio quanto doveva
dire e spiegare. Tutto ciò, come ho detto, lo riferisce il medesimo sacerdote,
e questo fatto è steso quasi colle parole medesime del sua attestato.

166. - Questa meraviglia però di fare intendere le cose più astruse e
difficili della mistica teologia, non era cosa insolita a Gerardo. Lo fece an-

ad Agrigento il 29 V 1645 ed era morta nel 1699. Il libro in oggetto era: Vita e virtù, della
Ven. Serva di Dio Suor Maria Crocifissa della Concezione di Don Girolamo TURANO, Venezia
1709. - Il Cap. XII del libro, che s'intitola: Stato di solitudine interna nel Catvario, contie
ne una relazione della stessa Venerabile che contempla in un assiduo specchio «un Cristo
morto, su la Croce crocefisso, che, dimorando fra tante ferite, pene e dolori immoto e taci
turno, spirava nell'anima mia un rigoroso silenzio, poiché mentalmente era il mio stato in
questo tempo come in un disabitato Calvario, ove non si sentiva né sussurro, né mormorio,
fuorché qualche raro sospiro che tra quei dirupi diceva: I nsptce et [ac D.

(166) L'opera letta dall'anonimo sacerdote è: Il .. Pastore della notte buona di Mons.
Giovanni di PAUFOX, Vescovo di Osma, tradotta dal Canonico Giovanni Giacopo :FATINELLI,

Roma 1712. - Il Protagonista di questo romanzo allegorico è un Pastore (simbolo dell'uma
nità) che nella notte di Natale (la notte buona) si diparte dalla Capanna di Betlem per un



cora con vari altri, e tutti restarono attoniti dell'intelligenza che avevano
di alcune materie mistiche oscurissime e superiori al loro intendimento.
Attesta parimenti infatti un sacerdote di fede degnissimo e di santa vita,
come, non potendo egli capire alcune cose difficili del libro intitolato Il Pa
store della buona notte (opera singolare del gran Servo di Dio Monsignor
di Palafox, Vescovo di Angelopoli), fattogli da Gerardo il segno della Croce
in nome della Santissima Trinità, [e dicendogli]: « Leggi mo'». fu la
mente di questi così illuminata in un istante, e così capacitata intorno a
quello 113r611 che non poteva capire, che ne restò attonito egli medesimo;
anzi, avendo voluto poco dopo spiegare quelle difficoltà e le altre cose lette,
le parole della spiega di Gerardo continuava mediante il segno fattogli da
Gerardo medesimo.

r67. - Occorse in detto tempo un altro fatto anche prodigioso ed atte
stato dall'istesso Sacerdote Spicci. Ci era in casa (y y) una certa porzione
di cappitella napolitana in oro, e perché agli orafi scarseggiava un poco
di cappitelle di pissidi, delle quali ne avevamo in Caposele due, disse il su
-periore a Gerardo che ne avesse fatto due. Da una pezza di drappo che era
sufficiente già ne uscì una cappitella, dall'altro che era scarsissimo, dopo
aver fatto le diligenze possibili, all'ultimo andiede a ritrovare il Padre Caio
11e, e gli disse che non poteva uscirne un'altra. Allora gli soggiunse: « Non
ci vuole altro e voi ci avete da pensare », Se ne tornò egli alla sartoria, e
cominciò alla presenza di detto Sacerdote Spicci a fare la pruova con un
modello di carta se poteva. Si volta al detto sacerdote e cercò consigli da lui
come poteva rimediare. Questi, interrotta la lettura di un libro che stava
leggendo, si prende in mano il drappo, il modello e, misurata attentamente
ogni cosa, si trovò nell'istessa difficoltà di Gerardo, onde la risposta fu:
« Ad impossibile ne ma tenetur». Ma Gerardo, niente sgomentato, [disse J:
(I lo devo fare l'ubbidienza e la devo fare presto; ed essendo opera di Gesù
Cristo, esso ci ave da rimediare », Indi s'inginocchia e se ne sta per lo spazio
di circa un minuto in orazione cogli occhi rivolti al cielo. Indi si alza imme
diatamente, prende in una mano la forbice, nell'altra il modello; l'applica con
viva fede sopra del drappo; comincia a tagliare e fa cadere da quello(z z)
quattro perfettissimi pezzi per tutta intiera la cappitella, e, quello che è più,
in ogni pezzo ci venne il suo fiore così intero 'e distinto, come se il taglio si
fosse fatto sopra un'intera pezza di drappo, con meraviglia somma del sa
cerdote,ivi presente, colle di cui parole quasi ad verbum sta scritto il suc
cesso fatto.

r68. - Da questi avvenimenti, unito a ciò che [il] detto sacerdote sa
peva di Gerardo, crebbe tanto in lui la venerazione ed il concetto, che nel

(yy) Le parole in casa sono aggiunte in margine.
(zz) Le parole da quello sono aggiunte in margine.

lungo viaggio (la vita) per vedete il «Disinganuo ». Egli è scortato dall'Angelo, spronato
dal «Desiderio Santo» e dal «Fervore». ma è insidiato «dall'Amor Proprio» che cerca
di dirottarlo verso «l'Inganno », e solo con l'aiuto dei «Buoni Compagni» può raggiungere.
il suo ideale. .



partirsi da quella 1131711 casa per andarsene in Muro, lo fu a trovare nella
.sua stanza ed a chiedergli qualche divozione per portarla alla Signora Donna·
Rosa Matilde, cognata del Signore Arciprete Marolda, la quale, da molti
.anni, per una. certa infermità sopravvenutale, era rimasta priva della vista
-damendue gli occhi in maniera che non si poteva esercitare a niente con
tutto che vi avesse adoperato tutti gli immaginabili medicamenti, ed, inve
ce di migliorare, era andata sempre da male in peggio, e si era raccoman~·

-data al Sacerdote Spicci che nel ritorno di Caposele, l'avesse portata
qualche divozione di Gerardo, affinché il Signore, per mezzo di Gerardo,
.si fosse compiaciuto restituirle la vista. .

169. - Gerardo, da principio, si scusò [dicendo] che il Signore la vole
va così purificare e che non avesse pensato a guarire, ma solamente [ad]
uniformarsi al divino volere. Il sacerdote non s'arrese a questa risposta, ma
.seguitò a scongiurarlo, e Gerardo a rispondere che il Signore non voleva
così presto sanarla e che avesse atteso a consolarsi colle pene di Gesù ecc.
All'ultimo, vedendo il sacerdote l'ostinazione di Gerardo, replicò: « lo già
devo partire, ma non partirò se non mi dai prima qualche speciale divozione
per portarla a detta Signora n. Allora Gerardo, vedendosi così stretto ed ap
plettato, si portò dentro una cella e tornò con una carafella piena di acqua,
.dentro alla quale quel sacerdote osservò due bambini che andavano zampil
lando; gliela consegnò e disse: « Datela con segretezza, senza farlo sapere
.ad anima vivente l).

170. - Arrivato in Muro, subito la serva di detta paziente fu a trovarlo
in casa, per sapere se aveva portata qualche divozione, e vi fu più volte.
La mattina seguente, si portò esso sacerdote a consegnare. la carafina, la
-quale fu ricevuta con incredibile fede e divozione ed ardore dall'inferma.
Stava la medesima cogli occhi quasi secchi e coverti di un pezzo di sangue
e da gran tempo ne aveva perduto l'uso; ma, appena cominciò a bagnarli
-con quell'acqua, che passò meglio, ed a capo di soli otto giorni gli occhi
si rischiararono in maniera che potè fare non solo l'affari di casa ordinari,
ma anche applicarsi a cucire con ammirabile stordimento di tutto il paese,
sebbene la gente non sapesse che questo era stato un prodigio operato da
Gerardo, ma attribuiva la guarigione ai medicamenti adoperati. Anzi dice
detto sacerdote che, mentre andavano varie persone a visitare detta signora
-per rallegrarsi della vista ricuperata, esclamavano tutti: « Viva Dio, viva
Dio », per la grandezza della grazia.

1131811 [Bilocazioni spirituali e sensibili]

171. - Cade qui in acconcio riferire alcuni altri doni soprannaturali,· dei
quali il Signore aveva arricchita l'anima di detto Fratello. Conosceva egli
non solo le cose lontane in ispirito, e se le persone che gli avevano fatta qual
che promessa, se gli attendessero la parola o no, ma moltissime volte a va
rie persone di provata virtù ed al Padre Caione confidenzialmente ci [= si]
fece sentire così vicino ad esse, anche in luoghi distantissimi, chel'impres
sione che si faceva nella loro mente della sua presenza, era più viva e più



forte che se l'avessero avuto veramente presente e l'avessero veduto cogli
occhi-corporei. Attesta il Signor D. Nicola Santorelli come, in tempo che il
nostro Fratello stava di stanza in Caposele, un giorno, mentre esso D. Ni
cola andava in giro per il paese, facendo la visita agli ammalati, dovunque
andava, si vedeva sempre ai fianchi Fratello Gerardo, con una chiarezza e
sicurezza più grande che se l'avesse veduto cogli occhi. All'ultimo, termi
nata la visita e portatosi D. Nicola in Materdomini, nel vedere F. Gerardo
[gli disseJ: « E che volevi da me per tutt'oggi? Non ho potuto levarmiti
da vicino », Allora Gerardo rispose: « E che voleva avere? Non sai che
domani devo partire per [spazio libero]; voleva licenziarmi ».

172. - Alle sorelle di detto D. Nicola accadde un fatto consimile. Stava
un giorno Gerardo discorrendo con ambedue e disse alla Monica: « Orsù,
stasera voglio venire a ritrovarti », D. Nicola si pose a ridere, sapendo la
nostra Regola che non ci permetteva uscire a nostro talento e specialmente
di sera. Gerardo ripigliò : « No, non burlo; ma non già col corpo, ma in
spirito », Così puntualmente accadde. La sera detta Monaca si vide Gerardo
vicino con tanta chiarezza e vivezza, che si prendeva soggezione di muovere
un passo e di essere da lui così attentamente guardata; né questa fu una
vera forza di fantasia, mentre la medesima Religiosa attesta che potrebbe
giurare di averlo in quell'istante conosciuto, [ed] essere cosa prodigiosa
e vera.

173. - Ma più stupendo d'amendue questi fatti, fu quello che accadde al
degnissimo Arciprete di Teora, Signor Don Niccolò Fiore. Aveva egli, per
relazione degli altri, inteso raccontare mirabilia delle virtù e santità di Ge
rardo, onde s'invogliò oltremodo di vederlo e trattarlo alla familiare e co
municò questo suo sentimento al Signor D. Niccolò Santorelli, da cui fu spe
ranzato dell'adempimento dei suoi desideri, qualora detto Fratello fosse ve
nuto in Caposele. Venne infatti dopo qualche tempo in Caposele, e, veduto
dal Signor Santorelli, gli fu significato il gran desiderio che aveva di cono
scerlo l'Arciprete di Teora. Gerardo, in sentire questo, altro non rispose:
« Sì, lo voglio andare a I131911 ritrovare l). Né ci fu altro.

174. - Frattanto, essendosi portato a vedere questa nostra casa Monsi
gnore Arcivescovo Nicolai, nel Giugno 1755, il riferito Arciprete si portò
da Teora a fare un complimento al mentovato Arcivescovo. Giunto in quella
casa, s'abbattè col Signor Santorelli, cui appena vedutolo, gli disse: « Ar
ciprete, ora è tempo di conoscere Fratello Gerardo da voi tanto desiderato,
giacché si trova attualmente qui di stanza ». L'Arciprete rispose: « lo già
l'ho veduto >l,e disse al Signor Santorelli come una sera, stando in Teora
in sua casa, verso le ore [spazio], si vide vicino, ma non cogli occhi corpo
rei, ma nella maniera sopra divisata, uno della nostra Congregazione, il quale
aveva le tali e tali fattezze, [le] quali gli erano rimaste così impresse nella
fantasia, che se ne ricordava come se all'ora l'avesse veduto, « ed io tengo
di certo - soggiunse - che quegli fosse stato il Fratello Gerardo ». Il
Signore Santorelli lo prese allora e lo condusse in un luogo, dove, insieme



con molti altri dei nostri, ci stava ancora Gerardo e gli. disse: (C A chi di
questi assomigliava?». E l'Arciprete, senza pensarci,additò subito Gerar
do,' onde ed egli ed il Signore Santorelli restarono sopraffatti di santa me
raviglia. Di questi casi ne sono succeduti moltissimi, [i] quali per brevità
si tralasciano, potendo bastare per prova della di lui virtù i sinora addotti.

[L'Apostolato di Calitri]

175· - Verso i principi del 1755, però dopo il Carnevale e forse dopo Pa
squa, dovendo andare in Calitri il Padre Don Francesco Maria Margotta,
si portò per compagno Fratello Gerardo. Giunto in detta terra, il Padre
Margotta attendeva ai suoi affari, e Gerardo per lo più stava (b a) in ora
zione nella chiesa; però in quel luogo non era conosciuto.

176. - Or una mattina, mentre egli stava fuori di casa, arnvo in casa
del Signore Arciprete, dove era alloggiato il Padre Margotta, una femmina
di Bisaccia la quale andava in cerca del nostro Fratello. Le fu risposto che
avesse aspettato un poco, perché, fra non molto tempo, si sarebbe ritirato in
casa. Infatti poco dopo arrivò il Fratello Gerardo. La donna di Bisaccia,
in vederlo, si pose subito a piangere, s'inginocchiò e si buttò ai piedi suoi
con grandi segni di venerazione, e con lagrime e sospiri gli raccomandava
un certo suo parente. Stupirono quelli di casa a questa veduta e non sape
vano che cosa fosse accaduta. Quando poi, al ritirarsi del Padre Margotta,
seppero che Gerardo era un Fratello di rara virtù e molto caro a Dio,. e che
operava cose prodigiose, allora cominciarono ancora esse ad averne una sti
ma particolare ed a trattare con lui più familiarmente, per il bene e van
taggio delle proprie coscienze. Nel trattarlo domesticamente, già conobbero
.essere vero, quanto loro 1132°11 aveva detto il Padre Margotta; ed il Signore
si compiacque accreditare con vari prodigi le virtù del suo servo.

177. - Il primo fu in persona di Maria Candida Strace, sorella dell'Ar
ciprete di Andretta, la quale menava ivi vita spirituale in abito di Reli
giosa. Questa aveva un gran desiderio di conferire con Gerardo di cose di
spirito, ed un giorno già si portò dal detto Fratello per aprirgli il suo in
terno. Ma quando fu alla sua presenza,fu sopraffatta da tanto timore che
non ardiva di aprire la bocca e dire una sola parola. Gerardo la stimolò più
volte a parlare, ma la ripugnanza vieppiù cresceva. All'ultimo Gerardo, ve
dendo la sua erubescenza : « Orsù - disse - giacché non vuoi parlare tu,
parlerò io ». E cominciò a svelarle, filo per filo, tutto l'interno e specialmen
te quelle cose che incontrava tanta difficoltà in svelarle. Restò allora stor
dita e confessò Gerardo per santo e disse che ciò che Gerardo le aveva sco-

(ba) La parola stava è aggiunta nel testo da Landi m.p.

(177) Strace; il vero cognome è Arace, ed era sorella dell'Arcipr~te di Andretta, Car
lo e penitente del Servo di Dio Agostino Arace, economo curato. - Vedi P. RIZZO, Una perla
ndscosta. Don Agostino Arace, Pescara 1955.

Giuseppe Antonio Berrillo era sposato con Donna Rosa Arace di Andretta fin dal 2

giugno 1742 (Archivio parrocchiale di Andretta. Liber renatorum, coniugatorum et mortuo
rum, 1722-1747, fol.: 223).



perto, non lo sapeva se non essa e Dio. Crebbe da questo successo in tutti
li congiunti del Signore Berrillo il concetto della virtù di Gerardo.

17S. - La Signora Arcangiola Rinaldi, trovandosi in casa,un giorno, di
detti Signori Berrillo, fu assalita da un grande dolore di testa. Vide ella ca
sualmente in un angolo di una stanza il cappello di detto Fratello, lo prende
e dice: « Voglio vedere se Gerardo è veramente santo», e con tutto che
avesse presa la cosa quasi a scherzo, pure, appena postosi il cappello in te
sta, che subito fu liberata da ogni dolore. Questo secondo successo accreb
be maggiormente la stima di Gerardo, onde lo guardavano e sentivano come

'un santo, e procuravano avere qualche cosa del suo per conservarla come
reliquia.

179. - Fu osservato intanto da quei di casa che aveva il Fratello le scar
pe molto logore e vecchie, onde pensarono a fargliele nuove per conser
varsi le sue. Così fu eseguito ed il Signore si degnò operare vari prodigi
con quelle vecchie scarpe da lui lasciate. Uno dei quali si fu che, venendo
assalito da fierissimo dolore di viscere un garzoncello di detta casa, e non
trovandosi maniera di mitigare detto dolore, si pensò finalmente alle scarpe
di Gerardo, le quali applicate con fede sul ventre del povero infermo, im
mediatamente restò guarito. Ma, perché a capo di pochi altri giorni, il do
lore si fece un'altra volta sentire, anche, acerbamente ed in tempo di notte, il
figliolo, ricordatosi della virtù delle scarpe di Gerardo, da sé disse: « Por
tatemi le scarpe di F. 'Gerardo», le quali applicate poi la seconda volta
sulla parte offesa, 11321 Il restò di nuovo immediatamente guarito, e da quel
tempo in poi non ha più patito detto dolore. Furono in appresso così celebri
le scarpe di Gerardo in Calitri, che, per testimonianza del Signore Don Giu
seppantonio Berrillo andarono e tuttavia vanno in giro per lo paese, operan
do prodigi.

ISO. - Prima poi di partire da Calitri, essendosi un giorno portato
Gerardo nel monistero, s'avvide che lo ruota stava troppo vicino alla porta
della chiesa, onde, con tutto che il monastero fosse stato esemplarissimo
ed osservantissimo, non si potevano ad ogni modo evitare vari inconve
nienti, e specialmente delle più che irriverenze che si commettevano, par
landosi continuamente in quel luogo e portandosi e ricevendosi delle imba
sciate per altro lecite ed attinenti al governo del monistero medesimo; che
perciò, trovandosi a discorrere coll'Abbadessa di quel tempo, procurò di
persuaderla a togliere la ruota da quel luogo e situarla in un altro più di
stante dalla porta della chiesa, per impedire le irriverenze già dette, e l'in
sinuò ancora di chiudere un certo buchetto che stava in una delle tavole
della medesima ruota, come cosa inutile e non necessaria. L'Abbadessa si
scusò, dicendo che l'affare non dipendeva da sé sola, e che voleva proporlo
alle Monache per sentire il parere di tutte. Lo propose infatti, ma i pareri
furono diversi e non si poté conchiudere niente.

IS1. - Dispiacque questo a Gerardo, il quale ne parlò al Padre Mar
gotta, lagnandosi di questa durezza delle Monache per una cosa per altro



frivola, ma che, facendosi, sarebbe stata di sommò gusto al Signore. Il Pa
dre Margotta gli rispose che avesse fatto la sera un sermoncino alle Mo:
nache e che avesse toccato in specie questo punto della mutazione della
ruota. Ubbidì Gerardo e furono così efficaci le sue parole, che, in fine delle
medesime, le Monache, unica voce, dissero « Che si faccia che si faccia »)

intendendo della mutazione della ruota. Gerardo voleva a~taccare a corto',
come suol dirsi, pretendendo che si fosse mutata in quel punto medesimo,
ma, perché l'ora era tardissima, fu differito l'affare alla mattina seguente.
Ma che? La sera ritrovandosi le Religiose alla ricreazione dopo la mensa,
ed introdottosi questo discorso, insorsero nuove difficoltà, ed alcune parla
rono fortemente, adducendo ragioni perché non si mutasse la ruota, ma che
si continuasse secondo stava prima.

r82. - Spuntato appena il giorno seguente, subito Gerardo fu al rnoni
stero, e fattasi chiamare l'Abbadessa, le dimandò se perseveravano ancora
nella risoluzione della sera antecedente, e se la sera ci 1132211 era stata cosa
in contrario. La povera Badessa si andava destramente schermendo e pro
curava con termini generali far credere al Fratello che non ci era stata cosa
in contrario. Allora Gerardo cui aveva fatto il Signore conoscere minuta
mente quanto si era detto nella sera antecedente, così disse alla Badessa :
« Voi mi dite che non ci è stato niente, quando la tale Religiosa si oppose
allo stabilimento già fatto, e disse queste e queste parole (e nominò la Re
ligiosa). Quell'altra Religiosa fu anche di contrario parere, e disse questo
e questo per fare valere la sua opinione. Or via, non se ne parli più. Non
l'avete voluta mutare la ruota, non si muterà più l). E così detto, si licenziò,
e già sono passati molti anni, e la ruota seguita a stare nel luogo dove Ge
rardo la lasciò.

r83. - Ma prodigiosissimo oltremodo fu il fatto occorso a detta terra di
Calitri, mentre vi stava Gerardo. Ci era ivi un galantuomo primario, in ca
sa di cui, essendosi portato un giorno esso Gerardo, cominciò a persuaderlo
che si fosse portato in Materdomini a fare i Santi Esercizi allora prossimi.
Questi si scusò, adducendo varie frivole ragioni. Gerardo non gliele am
mise, ma, conoscendo fosse bisogno dell'anima sua, replicò più forti le pre
mure. Questi si schermìanche la' seconda volta colle scuse solite di chi
non ha intenzione di darsi a Dio. Allora Gerardo più gagliardamente lo
strinse, ed arrecogli ragioni convincentissime per cui doveva lasciare tutto
per attendere per otto giorni al gran negozio dell'anima sua (b c). Quegli, ve
dendosi così stretto, si risolse con dire: « Or bene, per ora non posso; ad
Ottobre poi, piacendo al Signore, nell'altra muta verrò senza meno ». 
« Signor Don tale di tale - disse allora Gerardo, ma serio e risoluto
non volete venire ora? Non ci pensate 'più. Voi volete venire ad Ottobre?;

(be) La parola sua è aggiunta nel testo da Landi m.p.

(18-) Il nome del.galantuomo primario è nel l° ms. n. 65: Don Nicola Saverio Berrilli.
Morì a Calitri il 19 luglio 1755 (Arch, parr. di S. Canio-Calitri. Liber mortuorum, 1755,
p. 68).
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ma Ottobre non lo vedrete n. - Così puntualmente accadde: nel mese d'Ago
sto o Settembre, con tutto che fosse stato validissimo di complessione e floridis
simo di salute, fu assalito da una febbre maligna di così rea indole, che in
meno di dieci giorni lo condusse all'eternità.

[La con'Versione del segretario arci'Vesco'Vile]

184. - Frattanto, essendo venuto in pensiero a Monsignore Arcivescovo
Don Giuseppe Nicolai, allora degnissimo Prelato di questa Archidiocesi di
Conza, insignissimo benefattore di quella casa nostra di Caposele, ed a cui,
dopo Dio, siamo debitori di quanto abbiamo, di portarsi a visitare quel col
legio allora in fabbrica, per la quale aveva contribuito [con] più migliaia
di scudi, essendogli, dico, venuto questo 1132311 pensiero, dopo la Santa Vi
sita che nell'anno 1755 aveva fatto nelle terre dell'Oliveto e conseguente
mente agli altri paesi (b d).

185." L'arrivo del detto Prelato nella nostra casa fu verso i 18 o 19 di
Giugno dell'anno 55, e la dimora di quattro giorni, inclusivi quello del suo
arrivo e quello della sua partenza. Fu egli ricevuto con dimostrazione di giu
bilo dalla nostra Comunità e da tutto il clero e galantuomini del paese, quali
si convenivano ad un personaggio ragguardevolissimo per mille titoli e spe
cialmente per essere egli stato, quasi e senza quasi, l'unico e principale pro
motore della fondazione di quel nostro collegio in quello santuario antichis
simo di Santa Maria Mater Domini.

186. - Or mentre gli altri di casa s'affaticavano per complimentare il
Prelato e testifìcargli non solo colla voce, ma ancora colle opere la dovuta
gratitudine, il nostro Fratello Gerardo, intento sempre ad unicamente pro
muovere la gloria di Dio e la salute delle anime, adocchiò uno della corte
di detto Prelato che stava in estremi bisogni coll'anima e viveva spensiera
tissimo circa l'affare della sua eterna salute, e, perché egli era solito ope
rare cose grandi quasi scherzando e per gioco, la prima volta che l'incontrò
per la casa, altro non fece che dargli uno strettissimo abbraccio e licenziossi.
Ma, perché da questo abbracciamento restò il medesimo cortigiano tanto in
fiammato ed acceso che non poteva aver requie, più che se fosse stato
assalito da orrendissima febbre, non si quietò se di nuovo non tornò ad
abbracciarsi col mentovato Fratello, da cui, essendo stato nuovamente ti
rato in disparte ed invitato ad un lungo colloquio nel coretto segreto che
ora abbiamo e che in quel tempo era l'unico, standosi attualmente facen
dosi il nuovo coro grande, gli fu recitata da Gerardo, fil filo, tutta l'istoria
della sua vita.

187. - Andava egli in abito di prete, ma era [ac]casato da più anni in

(bd) Le parole agli altri paesi sono sostituite da Landi m.p. alle parole al Fratello
Gerardo.

(184) Il fatto raccontato nei nn. 184'190, è indicato nel l° ms. n. 66 in una sola riga.
(187) La presenza del P. Carmine Fiocchi è attestata anche da una lettera di S. AI

fonsoal P. Gaspare Caione in data 22 VI '755 (Lettere I 293)'
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Roma, e, lasciata la moglie, aveva tenuta amicizia men buona con una don
na per lungo tempo, né mai da che si trovava al servizio di detto Prelato,
aveva comunicato ad alcuno questo segreto, ma lo teneva sepolto nell'inti
mo del suo cuore, sebbene l'anima venisse continuamente tormentata dai
.più acerbi e crudeli rimorsi. Ora Gerardo, che aveva conosciuto tutto ciò
con lume superiore, tutto distintamente gli disse ed accompagnò il suo di
scorso con un'energia e forza tale, che, in fine del medesimo, il povero cor
tigiano, tocco dai sensi della più tenera compunzione, si pose a piangere
dirottissimamente, si buttò ai piedi di Gerardo e lo supplicò di opportuno rime
dio ai suoi mali. Gerardo, dopo averlo animato a confidare nella [13 2411
divina misericordia, la quale non ha mai rigettata' un'anima sinceramente
umiliata e contrita, lo licenziò, esortandolo che si fosse portato dal Padre
Don Carmine Fiocchi, il quale anche si ritrovava in quella casa in occasione
della venuta di Monsignor Arcivescovo.

188. - Licenziandosi da Gerardo il cortigiano e veduto dagli altri non
più con quell'aria sua solita, scherzevole e motteggiante, ma con gli occhi
ancora bagnati di pianto e col volto dimesso, fu subito portata questa noti
zia all'Arcivescovo, il quale, santamente curioso di sapere lill tutto il succes
so, si fece venire avanti la persona anzidetta, la quale, alle prime interro
gazioni del Prelato, disse quelle parole medesime che in una simile congiun
tura aveva dette la Samaritana nell'Evangelio: Il Venite et vide te hominem
qui dixit omnia quaecumque feci» (Joan. IV 29), e seguitò a raccontare al
Prelato quanto gli era accaduto.

189. - Invogliatosi l'Arcivescovo intanto di conoscere questo Fratello, un
giorno lo fece entrare nella sua stanza, e volle trattenersi con lui in discorso
di cose attenenti allo spirito per lungoispazio di tempo e fu tanta. la con
solazione che provava internamente in sentirlo parlare, che fu veduto più
'Volte" piangere per tenerezza. Quando poi s'ebbe da licenziare, Monsignore,
con tutto che fosse stato sostenuto di sua natura, gli fece contro il solito
alcune espressioni che significavano l'istima e concetto che aveva concepito
di sua persona. A questo l'umile Fratello impallidì e cangiò colore e si fece
quasi un pizzico, e cominciò a fare tali espressioni della sua miseria, dicen
do che, per salvarsi egli, v'era bisogno di tutta la misericordia di Dio, che
l'Arcivescovo non potè contenere le lacrime.

190. - Intanto il cortigiano, essendosi generalmente confessato al Pa
dre Fiocchi con gran sentimento di dolore e consolazione del suo spirito,
mentre dal coro se ne calava in chiesa a far la Comunione, fu domandato
da Gerardo ove andasse, ed avendo egli risposto: « A comunicarmi». - « Ed
il tale e tale peccato - soggiunse Gerardo - perché non te l'hai confes
sato? Va; confessati prima questo peccato e poi va alla Comunione ». Stupì
nuovamente il cortigiano a questo secondo prodigio, poiché quella cosa sco
vertagli da Gerardo era segretissima, e non lo sapeva altri che lui e Dio.
Si andò a confessare di nuovo ed indi andò a farsi la Santa Comunione, e,
da quel tempo in poi, non si può credere l'amicizia grande stretta da lui



con Gerardo, con cui si carteggiò per un pezzo, ed a cui, come a Direttore
spirituale, ricorreva in tutti i bisogni della sua anima, con suo I\32511 som
mo profitto.

191. - Arrivato il giorno della partenza di Monsignore Arcivescovo, ol
tre della dimostrazione a noi fatta di lasciarci ducati 130, volle anche la-o
sciarci [una l circolare, colla quale esortava tutti i Cleri ed Amministratori
dei Luoghi Pii della Diocesi a somministrare qualche copioso sussidio per
la continuazione della fabbrica del collegio di Santa Maria Mater Domini.

[La Questua]

192. - Ottenuta questa lettera, [si] pensò di mandare uno o due Fra
telli per riscuotere qualche somma di denaro e, perché Gerardo era tenuto
in concetto di Servo di Dio, si pensò in primo luogo a lui. Prima di man
darlo, perché i tempi erano sospetti, mentre era passato il mese di Luglio e,
perché il medesimo Fratello stavasi abitualmente indisposto, lo chiamò una
sera il superiore nella sua stanza per sapere come si sentiva, e se si fidava
d'andare in giro colla lettera circolare. Egli sinceramente riferì, come si
sentiva, e disse che sarebbe andato allegramente. Con tuttociò, dubitando il
superiore Padre Caione che questo viaggio non II' Iavesse avuto a nuocergli
alla sua rovinata salute, gli pose una mano in fronte, gli fece un precetto
puro mentale con queste formali parole: « lo voglio, in nome della SS.ma
Trinità, che passi bene n. A questo precetto, il Fratello si voltò sorridendo in
faccia al superiore e lo guardava e rideva. Il Padre Caione, per non fargli
penetrare cosa alcuna, gli fece una mezza sgridata [peT sapeTe] che cosa
significasse quello riso. Allora egli gli disse queste parole: « Sì, Signore,
voglio fare l'ubbidienza, voglio star bene, voglio star bene n. Del che ne
restò il superiore molto attonito, vedendo d'aver penetrato il suo interno,
con avere così adeguatamente risposto al precetto da lui fattogli .

.193. - Partì, in sequela di ciò, a capo di qualche giorno per questuare per
la Diocesi; e tutto .il suo viaggio' non fu altro che una catena di miracoli ed
azioni virtuose. In ogni luogo per cui passò, restò impresso qualche vesti
gio del suo passaggio e qualche memoria della sua santità. Ma, primi! di
riferire dove andasse la prima volta, mi pare espediente raccontare un mi
racolo fatto da lui nella terra di Caposele, il quale è il seguente.

194. - Stava già moribondo un certo uomo di detta terra (se non si erra,
Gennaro Cinno), il quale, destituto dai medici, dava manifestissimi segni
di dover morire fra pochi momenti, e, quel che maggiormente si piangeva
dai suoi, era che moriva senza Sacramenti, mentre non poteva proferire pa
rola alcuna, ma era altresì privo d'ogni senso. Fu chiamato immediatamente
Fratello Gerardo, affinché, accorrendo colle sua orazioni, avesse potuto' im
petrare dal Signore tempo e vita al moribondo almeno quanto bisognasse a
I~rtificarsi con Santi Sacramenti per quell'ultimo viaggio. Il Fratello Ge
rardo che altro non' desiderava che la salute 1132611 dell'anime (b e), subito

(be) Le parole dell'anime sono aggiunte in margine da Landi m.p.
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accorse ed essendosi posto col suo volto su quello del moribondo, tramandò
il suo fiato a quello, del detto moribondo. Appena ciò fatto, si riebbe, ac
quietò i sensi e sopravvisse da circa otto o nove giorni, di modo che, non
solo si confessò, ma ancora ricevette il Santissimo Sacramento dell'Altare e
l'Estrema Unzione e così, unito con Dio, terminò nel Signore la sua vita. _
Questo .fatto l'attesta il Signor D. Nicola Santorelli, il quale si ritrovò pre
sente in tale successo.

[A Senerchia]

195· - Il primo luogo in cui fermossi il Fratello Gerardo, partito colla
lettera circolare, fu la terra di Senerchia. Qui, oltre molte opere di carità
usate verso il prossimo, una più singolare fu quella che, stando attualmente
fabbricandosi la chiesa parrocchiale, e non potendosi, per mancanza di de
naro e comodo opportuno, trasportare dalle vicine montagne alcune travi
di abete per coprire la soffitta di detta chiesa, anzi non trovandosi nemmeno
modo di potere calare dette travi dalla montagna in cui stavano, appena lo
seppe il Fratello Gerardo che, portatosi sulla faccia del luogo, accompagna
toda vari paesani ed animati i medesimi a cooperare alla forza del Signore,
fece legare una fune ad una punta di una grossissima e lunghissima trave e
poi con tutte le sue indisposizioni di petto e sputo di sangue, cominciò esso
il primo a tirare detta travé, e fu tanto l'ardore e commozione delle altre
persone, che fra poco tempo fu portata quella trave, sempre però aiutando,
animando e faticando insieme cogli altri 'sino avanti la chiesa con istupore
e meraviglia di tutti. E così si seguitò per gli altri.

[Ad Oliveto Citra]

196. - Prima di partire da Senerchia, scrisse una Iettera al Signor Don
Arcangelo Salvatore, Arciprete dell'Oliveto, con cui gli significava la pros
sima andata colà,. e poi terminava la lettera con queste parole: « Vostra Si
gnoria desiderava conoscere uno dei nostri: ecco che il Signore vi ha con
sol~to». L'Arciprete stordì in leggere questa postilla infine della lettera,
mentre egli da un pezzo aveva questo gran desiderio di conoscere questo
Fratello Gerardo, ma lo nutriva segretissimo nel suo cuore, senza mai averlo
comunicato ad alcuno, ed in vederlo così scoverto da lontano, restò sopraf
fatto per la meraviglia ed ebbe il Fratello in maggior concetto di santità.

197. - Fra tanto, arrivato Gerardo nell'Oliveto e fatti i soliti compli
menti, nell'atto d'abbracciare l'Arciprete, gli disse segretamente all'orec
chio: « Arciprete, hai letto quelle parole infine della lettera? ». L'Arciprete,

.. fingendo di non capire e per provare, se avesse scritto a caso, oppure per
avere soprannaturalmente conosciuto il suo desiderio,' rispose: « Sì, ho let
to quella parola Indegnissimo nella firma, ed ho ammirata la vostra umil-

(195).Era parroco di Senerchia il sacerdote Don Giuseppe Frunzi, Arciprete dal 1730;
con lui era il uipote Don Vinceuzo Frunzi, ordiuato nel 1737.. - La chiesa .parrocchiale era
stata rovinata dal terremoto del 1731, e qualche auno dopo era stata finita di rovinare per
un·'alluvione. Nel 1735 Mons. de Nicolai aveva ordinato di costruirne un'altra.



tà n. - « No, non dico questo l), rispose Gerardo. L'Arciprete replicò con
altro sotterfugio: « Sì, ho vedute quelle parole Fratello in Gesù Cristo; già
lo so che tutti siamo fratelli in Gesù Cristo n. - « Nemmeno questo », re
plicò Gerardo. cc E che cosa 1132711 - disse l'Arciprete - volete inten
dere? n. Allora Gerardo tornò ad aprirgli il suo interno e scoprir1o insie
me: cc Voi da gran tempo avevate un gran desiderio di conoscermi. Ecco il
Signore mi ha mandato n.

198. - Moltissime cose prodigiose occorsero nell'Oliveto, [le] quali uni
remo tutte insieme nel fine del racconto di questo viaggio, perché la maggior
parte occorse nel ritorno che egli fece da Buccino, allorché per la seconda
volta si portò nell'Oliveto a curarsi di quell'insuperabile sputo di sangue che
gli sopravvenne.

[Ad Auletta]

199. - Dopo l'Oliveto e Contursi passò nella terra di Auletta ove accad
de il seguente fatto prodigioso, raccontato al Padre Caione dal Sacerdote
Don Raffaele Abbondati di detta terra.

200. - Mentre andava in giro per la terra, questuando, gli fu mostrata
in una casa una povera giovanetta stroppia ed attratta da più anni e, forse,
ancora dalla nascita, la quale se ne stava continuamente buttata sopra di
un letto e sopra di una sedia, inutile ed inabile ad ogni funzione della vita.
Fu mostrata a Gerardo e fu pregato di raccomandarla al Signore. Egli" in
vederla così patire, mosso da quella santa carità e compassione che lo strug
geva per il prossimo, rispose con grazia: « Questa figlia là non ha niente;
questa sta bene n, O parole simili. E cominciò ad intimar1e che si fosse mos
sa verso di sé, dicendole: cc Vieni, vieni qua n. A queste parole, la figliola
si lascia a camminare, come se non avesse mai patito, né avute le membra
attratte, ed arrivò sino al luogo dove stava Gerardo, con istupore e mera
viglia di tutti. E da quel tempo in poi, ha continuato a camminare ed a stare
perfettamente bene, tanto vero che, anni addietro, essendosi trovato di pas
saggio per detta terra il nostro Fratello Francesco Fiore, da uno gli fu mo
strata a dito quella ragazza, dicendo: « Questa è quella che fu guarita da
Fratello Gerardo n.

[A Vietri di Potenza]

201. - Dall'Auletta passò in Vietri di Potenza ed ancora ivi accaddero
diversi fatti prodigiosi, ma il più stupendo si fu [questo] per l'attestato del
l'esemplarissimo Sacerdote Don Onofrio Coppola della medesima terra.

202. - Il fatto, adunque, si fu che, mentre Gerardo girava per dentro il
paese, se gli presentò avanti una donna di poco buon nome, cercandogli per

(200) Stroppia: storpia.
(201) Secondo il Tannoia (D.C. 153), invece, Gerardo, in seguito al fervore popolare,

sarebbe fuggito a piedi da Auletta a S. Giorgio (S. Giorgio Lucano, in Provo di Matera?);
poi da S. Giorgio a S. Gregorio; da qui a Vietri di Potenza. Ma il sacerdote Abbondati, che
pure raccontò al Padre Caione il fatto prodigioso, non sa nulla di tale fuga, strettamente
connessa col prodigio, ed iniziata proprio in casa sua.
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:scherzo una figura di Maria Santissima, di quelle che Fratello Gerardo di
spensava. « Ecco la figura. Ma voi preparatevi alla morte - le disse, nell'at
to stesso che detta figura le diè - perché pochi vi sono i giorni ». In prin
-cipio queste parole (b f) furono prese quasi a burla, ma l'accaduto fece cono
scere che erano state una veracissima e solennissima profezia. La donna era
giovane e perfettissima di salute, ma, con tutto ciò, appena arrivata in ca
sa, fu assalita da una pessima e gagliardissima febbre, dalla quale, fra lo
.spazio di soli tre giorni, fu ridotta all'estremo di sua vita, e finalmente,
'verso il quarto, se ne passò all'eternità. Buon per lei che, alle prime parole
-diOerardo, si pose a piangere, si mandò a chiamare un Confessore 1132811 a
-cui si fece una bellissima Confessione dei suoi peccati.

2 0 3. - In tutti gli altri luoghi della Diocesi fu incredibile il concorso del
"le persone, che se gli affollava d'intorno, e somma la stima e il concetto in
-cui lo tenevano, ma egli, invece d'insuperbirsi, ne stava talmente mortifi-
-cato, che si metteva alle volte fino a piangere, non sapendo capire da qual
ragione mai le genti si movevano a farli quelle dimostrazioni di stima e
.di rispetto.

[A San Gregorio]

.204· - Fra di tanto, avviandosi per ritornare in casa, se ne ritornò per
'via della terra di San Gregorio. Arrivato quivi, fu accolto in casa del Signor
Arciprete Robertaccio; e collocato che fu in una stanza, vedendo che nel
.giungere in questo paese, perché non era conosciuto, non se gli era fatta
.niuna dimostrazione di stima, come negli altri, credendo non essere inteso
-da alcuno, postosi in ginocchioni colle braccia aperte in forma di croce, dis
.se con enfasi e con sentimento vivo di cuore: « Signore, ti ringrazio, ché al
meno sto sconosciuto a tutti ». Questa parola fu intesa accidentalmente dal
1'Arciprete, e fece che tenesse il Fratello in concetto e riputazione di gran
Servo di Dio.

205. - Entrato poco dopo l' Arciprete nella stanza, chiese al Fratello per
meditare un librettino della Passione e Gerardò, prontamente, cavatone uno
:a sorte dal mazzo, glielo presentò. Ma, perché conobbe che l'Arciprete in
ternamente si lamentava d'avercelo preso così a sorte, senza avercelo prima
scelto, come avrebbe voluto, prende tutto intiero il mazzetto dei librettini
,e lo consegna all'Arciprete, dicendo: « Signor Arciprete, questo è il maz
zetta; si serva e se lo sceglia a genio suo », ciò che fece rimanere sopram
modo l'Arciprete meravigliato.

206. - Ma ciò' che maggiormente accrebbe il suo stupore si fu che, arri
vato in quell'atto che si stava discorrendo con Gerardo un galantuomo pae
sano, e postosi a sedere ed a discorrere insieme con essi, Fratello Gerardo,
'rivolto all'Arciprete, improvvisamente gli propose il seguente caso: « Signor

(bi) Le parole queste parole sono sostituite da Landi m.p. alla parola quasi.

(203) Della diocesi di Conza; bisogna ricordarsi che il Santo non oltrepassò mai i con-
:fini suddetti, conforme alle disposizioni dell'Arcivescovo de Nicolai. .
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Arciprete, se una persona si accingesse a commettere un adulterio, e gia
ponesse mano all'opera indegna, ma poi, o impedito da altri, o tocco da
lume superiore, interrompesse l'atto, e non proseguisse più avanti, anzi si
pentisse del reo passo dato, dovendosi poi confessare, sarebbe tenuto a dire
in Confessione le tante e tali circostanze? ». L'Arciprete, avendo data la ri
sposta che si doveva, non sapeva a che andar dovesse a riferire questo in
tempestivo quesito; ma quando, al licenziarsi del galantuomo, questi l'af
ferrò per una mano e, tiratolo in disparte in un'altra stanza, gli disse: (( Si
gnor Arciprete, voi avete un santo in casa vostra. Sappiate che tutto quello
che v'ha proposto nel caso tutto è accaduto a me, poco prima di venire 1132911
in vostra casa, mentre io, accecato dal diavolo, aveva tentato e già m'era
riuscito di commettere un adulterio; ma poi, tocco da rimorso di coscienza e
da una certa luce superiore, non ho voluto oonsumarlo », allora l'Arciprete
capì il significato del quesito, e cominciò a venerare Fratello Gerardo co-
me lal santo. .

207. - In San Gregorio fu che, parte per gli strapazzi del viaggiare, parte
per le sue croniche indisposizioni, e parte per li tempi sospetti che correva
no del Sol-Leone gli venne un butto di sangue, il quale fu come principio
della sua ultima infermità e che lo condusse finalmente alla sepoltura. Non
sarà fuor di proposito descrivere qui ogni cosa colle medesime parole di esso
Gerardo, secondo lo notificò al Padre Caione in una lettera scrittagli da Oli
veto, anzi crederò fare cosa grata a chi legge, mentre s'osserverà non l'ori
gine del suo ultimo male, ma il distacco dal vivere e dal morire e la sua
eroica uniformità al volere divino.

208. - « Sappia V.R. che, mentre stava inginocchioni nella chiesa di
San Gregorio, mi venne un butto di sangue; andai con segretezza a ritro
vare un medico, e gli raccontai quanto m'era accaduto. Egli m'assicurò più
volte che non veniva dal petto, ma dalla gola; m'osservò che non teneva né
febbre, né dolore di testa e perciò replicò più volte con tante espressioni che
non era niente. Mi fé sagnare alla vena della testa, mentre non ne sentiva
verun incomodo.

Ieri sera, giunto a Buccino, mentre mi volevo coricare, mi venne la
solita tosse e buttai sangue dell'istessa maniera. Mandarono a chiamare due
medici, i quali m'ordinarono certi medicamenti e, fra gli altri, mi fecero sa
gnare al piede. Il sangue che buttai, lo buttai anche senza dolore del petto
e senza incomodo. Mi dissero ancora che non viene dal petto e m'ordinaro
no che subito, la mattina seguente, che è stato questa mattina, mi fossi par
tito da quell'aria sottile e mi fossi ritirato nell'Oliveto, tanto per l'aria,
quanto per parlare col Signore Giuseppe Salvadore, uomo grande ed insi
gne in medicina.

(208) La lettera dell'Oliveto nel IlIo ms. porta la data del 25 agosto; nel I ms. n. 86
del 23. Questa seconda data è l'esatta; infatti era di sabato, e il sabato corrisponde al 23
agosto e non al 25. - Di conseguenza l'arrivo di Gerardo a S. Gregorio dev'essere avvenuta
al più tardi il 20 o 21 agosto; il butto di sangue al mattino del 22. Tutta la questua era
durata da due a tre settimane.
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lo non ce l'ho ritrovato, ma mi dice il Signor Arciprete, suo fratello,
che viene questa sera, onde l'avviso a V.R..per sapere come devo fare.
Se volete che me ne venga subito, me ne vengo; e se volete che seguiti la
cerca, la seguiterò senza incomodo, perché circa il petto, presentemente, mi
sento meglio di quello che stava in casa. Tosse non ne ho più. Via su, man-
datemi un'ubbidienza forte, e sia come si sia. .

Mi dispiace che V.R. si metterà in apprensione. Allegramente, Padre
mio caro, non è niente. Raccomandatemi a Dio, che mi faccia fare sempre,
in tutto, la sua divina volontà e resto ...

25 [= 23] Agosto I755 - Oliveto ».

209. - 1133011 Il Padre Caione, in ricevere questa sua lettera,restò come
uno stucco, e veramente n'intese una pena e cordoglio inesplicabile, ma,
avendolo fatto raccomandare a Dio dalla Comunità e dal popolo a tempo, in
chiesa, dell'esposizione del Venerabile, in giorno di Sabato, rispose dietro
al corriere da lui mandatogli che, volendosi quei signori compiacere di
tenerlo fino a tanto che fosse' stato in istato da potere viaggiare, senza suo
grave incomodo, l'avrebbe avuto sommamente a caro, e che l'accordava la
licenza di trattenersi ivi, fin tanto che avessero voluto il Signor Arciprete
col Signore D. Giuseppe Salvadore. Infatti si trattenne per diversi giorni,
ma [più] per operare molte cose di gloria di Dio e di vantaggio dei prossimi,
che .per giovare alla sua salute temporale, non avendolo voluto il Signore.

[Ritorno ad Oli'Veto]

210. - Arrivato, dunque, Gerardo nell'Oliveto, in casa dei Signori Sal
vadore, verso la fine d'Agosto del 1755, il Fratello Francesco Fiore, cui si
portava per suo compagno, arrivò con una buona febbre, per cui fù obbli
gato a porsi immediatamente a letto. Il Signor Don Giuseppe, medico va
lentissimo, avendo ciò osservato, fu subito a darne parte a Fratello Gerardo,
il quale, in un'altra stanza, si tratteneva col Signor Arciprete. Udito ciò da
Gerardo, si raccolse un poco in sé, indi, rivolto al Signore Salvadore, gli
disse: « Mi faccia un favore di dire a Fratello Francesco che, per ubbidien
za, si faccia passare la febbre, s'alzi e venghi qui, mentre noi abbiamo che
fare, né io posso andare guardando morti ».

211. - Al principio Don Giuseppe ricusava [di] fare quella parte, paren
dogli cosa impropria che quel prodigio si fosse operato col suo intervento,
ma Gerardo gli replicò: « Fate quel che ['Vi] dico; ordinategli che si faccia
passare la febbre, si alzi e venga qua», come fu eseguito. S'alzò il Fratello
Francesco e si portò da Gerardo in compagnia di esso Don Giuseppe, anzioso
di vedere l'esito di questa ubbidienza. Fratello Francesco, arrivato dove sta
va Gerardo, si pose a sedere e Gerardo gli disse: « Come? Noi siamo qui ve
nuti per la questua, e voi vi fate venire la febbre? Or via, non occorre altro;
ubbidite; non vi fate più venire la febbre l). - cc Ubbidirò», disse Fratello
Francesco. Indi, rivolto Gerardo con volto allegro e giolivo al Signor Me-

( 209) In un primo tempo, invece di mandatogli, era scritto nunidatomi:



dico Salvadore, lo pregò che avesse toccato il polso a Fratello Francesco ed
osservato come passava. Ed ecco, che, con sua indicibile meraviglia, trova
quasi rimessa quella febbre che pochi minuti prima aveva lasciata in vigo
roso stato. Osservatosi poi da Gerardo che così il medico, come l'Arciprete
se ne facevano meraviglia, con un'aria di paradiso disse loro: « Signori
miei, che forse v'ammirate di ciò? Forse vi credete essere miracolo? Eh no.
'Tanto può l'ubbidienza »,

212. - In tanto, non perché esso Salvadore dubitasse della virtù di Ge
rardo, ma per dare merito maggiore 11331 Il all'accaduto, che non gli sem
brava affatto lontano dalle leggi naturali, sospese per quel tempo il giudizio
con riserbarsi la nuova osservazione della sera e del giorno seguente e del
terzo ancora. Ma, non essendovi comparsa più febbre ed il Fratello Fran
cesco essendo stato maggiormente sempre bene, stimò, come ora anche sti
ma, che una gran febbre, attaccata in tempo di mutazioni, a cagione di molti
incomodi sofferti ad andar girando per diversi luoghi, e dalla mutazione
degli umori che aveva potuto cagionargli il calore sofferto dal Sol-Leone,
non poteva così di fatto depurarsi, che coll'opera di un prodigio.

213. - Un altro fatto similmente accadde nella persona della Signora Don
na Rosa Salvadore, sorella del Signore Arciprete e di Don Giuseppe, alla
quale, essendo anche sopragiunta una buona febbre, alle sole parole di Ge
rardo che disse: « Non è niente >l, s'alzò e passò perfettamente bene.

Fatto mirabile (b g).

214. - Ma il fatto seguente fu veramente ammirabile e prodigioso. In det
ta terra dell'Oliveto, v'era un tal sacerdote chiamato Don Domenico Sasso,
il quale, essendo stato sempre di una vita esemplarissima ed irreprensibile,
circa poi l'anno 1748, si turbò di mente, in guisa che per lo spazio di anni
sette e più si stava sempre ritirato in camera, steso sopra di un letto in cui
non faceva altro che gridare, bestemmiare, ma in una maniera orrenda,e
proferire parole di sconfidenza della sua eterna salute, anzi di disperazione.
Non usciva se non per rarissime volte, e per sette anni non celebrò affatto,
né frequentò Sacramenti di sorte alcuna. I suoi congiunti ricorsero più vol
te a Maria Santissima con portare anche lui di persona, ma non furono de-:
gni di ricevere la già desiderata grazia. Lo condussero in ultimo nella nostra
casa in Caposele, in tempo che ci era Rettore il gran Servo di Dio Don Paolo
Cafaro, per ottenere, mediante le [sue I orazioni di questo, la liberazione
del povero paziente. Ma tutto fu inutile, mentre, dopo essersi trattenuto in
quel luogo per più giorni, assistito dal gran zelo e carità di detto Don Paolo,
se ne ritornò come prima a casa sua, e così durò sino all'arrivo di Fratello
Gerardo. Ora, essendosi dai fratelli Signori Medico ed Arciprete Salvadore

(bg) Questo sottotitolo è aggiunto in margine.

(2I2) Tutti i particolari di cui è intessuto l'episodio, e più 'questa conclusione, rivela
110 la presenza del testimone oculare nella persona dello stesso medico Salvadore.
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osservata la virtù di Gerardo in oprar prodigi, pensarono di discorrergli del
povero sacerdote predetto. Ed infatti, avendogli raccontato lo stato mise
rabile in cui quello si ritrovava, lo pregarono instantemente ad impegnarsi
col Signore per la di lui liberazione. Gerardo si compromise di farlo effica
cemente ed, essendosi portato più volte a ritrovarlo in casa, assicurò essi
Signori di Salvadore che il Signore l'avrebbe liberato.

215. - Dopo la prima visita, cominciò mirabilmente a comparire la se
renità della mente del buon sacerdote, il quale, a richiesta del Fratello Ge
rardo, sonò il cembalo che era nella di lui casa ed, unitamente con Gerardo,
cantò 1133211 la litania della Santissima Vergine Maria e con franchezza.
Quindi per due mattine in chiesa fé prendergli l'Eucaristia Santissima. E
nel terzo giorno, che fu il 28 Agosto, con istupore universale, gli fece ce
lebrare la Santa Messa, con tanta divozione e speditezza e proprietà di ceri
monie, come se per l'addietro l'avesse sempre celebrata, senz'alcuna inter
ruzione; alla quale Messa intervenne così il Fratello Gerardo, come il Signor
Arciprete e tutta la di lui famiglia, che ebbero la consolazione di ricevere
la Santa Comunione dalle mani di detto buon sacerdote. Si lascia qui dif
fusamente riferire quale fosse stato lo stupore e compunzione del popolo,"
attesa questa stupenda novità. Piangevano tutti a lacrime di tenerezza, e
benedicevano la divina misericordia, la quale aveva riserbato alla destra di
Gerardo ciò che non aveva accordato a tanti altri suoi servi.

216. - Cade qui in acconcio, come la mattina di detto giorno 28 Agosto,
prima d'uscire di casa, per prendere ed accompagnare detto sacerdote alla
chiesa, si salì al quarto superiore dove stava Gerardo per sollecitarlo alla
funzione già disposta e, perché chiamato più volte non dava risposta, s'en
trò nella sua stanza e si trovò in ginocchioni, genuflesso sopra un legno
situato dinanzi al letto, tenendo in una mano il suo Crocefisso, e l'altra spie
gata in mezzo al suo petto, impallidito di volto e senza punto respirare,
cogli occhi chiusi, alienato totalmente dai sensi e colla faccia rivolta to
talmente al cielo. A questo spettacolo accorse l'Arciprete, Don Giuseppe e
tutti i domestici della casa Salvadore, [i] quali unirono alla meraviglia molte
lacrime di tenerezza e di compunzione per avere osservato cogli occhi pro
pri ciò che avevano letto degli altri santi. Durò quest'estasi per lo spazio di
circa mezz'ora, dopo di che, sentendosi già rivenuto all'uso dei sensi, en
travano di nuovo nella stanza da cui erano usciti i Signori Salvadore, per
domandare al Fratello come avesse riposata la notte, e come si sentisse dei
suoi incomodi, senza però dargli ad intendere cosa alcuna del come l'ave
vano poco innanzi ritrovato. A questa domanda (dubitando forse d'essere
stato scoperto), rispose Gerardo come nella notte non aveva molto dormito,
ma che, al fare del giorno, gli era sopraggiunto un gran sonno, con cui forse
intendeva colorire l'estasi già narrata.

·217. - Non si deve qui tralasciare una circostanza, e si è, come il memo
rato sacerdote, con istupore non solo dell'Oliveto, ma ancora dei luoghi
circonvicini [seguitò] a celebrare divotamente, senza turbamento veruno,
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per lo spazio di più mesi e, quando si andava ad udire la sua Messa, dice
vano: « Andiamo a vedere il miracolo n. Nel partire poi che fece Gerardo
dall'Oliveto, lasciò l'Arciprete per suo sostituto e procuratore, dico pro
curatore per la celebrazione della Messa di Don Domenico, ordinandogli che,
quante. volte ricusava, gli avesse data l'ubbidienza in nome di Fratello Ge
rardo; Ed era mirabile cosa vedere che, quante volte faceva qualche piccola
resistenza, in sentire nominare dall'Arciprete il nome di Fratello Gerardo,
subito cedeva, lasciava tutto e correva a celebrare la Santa Messa lifine
pago 33211 (b h).

IIinizio pago 29911 [n passaggio dell'Dianto]
Copia [della relazione di D. Matteo Serio]

218. - Nell'anno 1751 ovvero 52, non ricordandomi, se fu nel primo o
nel secondo anno che io mi trattenni nella terra di Carbonara, mi trovava

. io in quella terra in compagnia di mio padre, il quale vi esercitava l'ufficio
di governatore, e passava strettissima amicizia col Dottore fisico Don Anto
nino di Domenico, il quale aveva il costume e la divozione di ricevere tutti
i Religiosi e Missionari che passavano per Carbonara. Viene una mattina
il suddetto Don Antonino nella casa della corte dove abitavamo, quasi vi
dnol'ora di pranzo, e mi dice che io fossi andato in casa sua a pranzo quella
mattina per far compagnia al F. Gerardo, giunto in casa sua di passaggio,
perché oltre che avrei avuto molto gusto in conoscere e parlare con un Ser
vo di Dio, lo stesso F. Gerardo avrebbe avuto piacere di mangiare e trat
tare con una persona ecclesiastica (stante [che] io allora era (b i) ecclesia
stico) e non già starsi mutolo e malinconico intorno al fuoco, dove stava
la moglie, la sorella e la gente di servizio. Accettai volentieri l'invito. e mi

.portai in casa di Don Antonino.

219. - Appena questi, entrato in casa, con voce alta e giuliva disse (b k) :
<' Allegramente, F. Gerardo. Il tempo piove dirottamente; sei arrivato ba
gnato, non puoi partire; t'ho portato un compagno, acciò non stii solo, e ci
avrai piacere a discorrerci. Via,. fatevi una chiacchierata frattanto che si pre
parala tavola n. - « Vi ringrazio - rispose il Fratello Gerardo - Don An-

. tonino mio, ma io voglio sollecitarmi, perché devo trovarmi a Melfi questa
sera..Così ho avuto l'ubbidienza n. - Ripigliai io: « Ma, F. Gerardo mio,
l'ubbidienza s'intende colla sua epicheia; se fosse qui il Padre Superiore che
vi ha dato l'ubbidienza, con questo tempo certamente non vi farebbe par
tire. Vediamo che fa il tempo dopo mangiato, e così ci regoleremo »iEd egli
soggiunse : « Speriamo che facci buon tempo e partirò ».

220. - S'interruppe questo discorso, perché a me premeva pigliarne un
altro, e gli domandai del P. Giovenale e del P. Don Paolo; a quelli m'ero
confessato nel 1750 nel seminario. Mi diede notizie di tutto; m'i soddisfece

(bh) Qui, in fine del § III, trascriviamo il testo del foglio intercalato dopo la pago 298.
(bi) La parola era è aggiunta nel testo da Landi m.p.
(bk) Le parole con voce ... disse sono aggiunte in margine.
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-in tutte le domande. Frattanto si mangiò con una santa allegria, sempre
avendo ilpadrone di casa 1130011 ed io la mira di temporeggiare per non
far partire il F. Gerardo. Egli ci compiacque per qualche tempo, ma, sem
brandogli l'ora opportuna, spezzò i discorsi e disse risolutamente voler par
tire. « Or questo no- gli diedimo sulla voce tanto Don Antonino che io _
sarebbe nostra imprudenza farvi uscire di casa in un tempo che diluvia, e
poi devi passare il Laosento e l'Ofanto, o dovresti andare per il ponte della
Pietra dell'Oglio, ma s'allungherebbe assai la strada e l'ora è già tardi ».

221. - Allora s'alzò in piedi risoluto e disse: « Compatitemi, per amore
di Gesù Cristo. lo devo fare l'ubbidienza; mi aspetta stasera nella casa del
Vescovo di Melfi il Padre Fiocchi (se non erro). Per il Laosento non ho pau
ra, perché ho un cavallo rosso, bello e forte e sa camminare sicuro dentro
l'acqua, perché questo è vallone. Per l'Ofanto poi mi regolo per la strada.
Se seguita a piovere e l'Ofanto mena acqua, io allungo la strada e me ne
vado per il ponte; ma se il tempo è buono, io me ne vado per la via più ac
cortatoia, perché il cavallo è forte e sa passare l'acqua. Per carità, non mi
trattenete; anzi, vi dico che, se non esco io di casa, il tempo non si ag
giusta». E così dicendo, si indirizzò verso la stalla per vedere se il cavallo
aveva mangiato la biada.

222. - Queste ultime parole ci parvero tante meravigliose che dissimo
con detto medico: « Facciamone esperienza: vediamo se si aggiusta il tempo
dopo partito; lasciamolo partire nel meglio del piovere; mandiamolo però
ad accompagnarlo nel passare il Laosento ed anche l'Ofanto, se fa la via
accortatoia », Così si risolvè tra di noi, ed, entrati nella stalla ivi vicino,
[disse Don Antonino]: ( Or via, F. Gerardo, giacché ostinatamente vuoi
partire, parti presto, perché l'ora è tardi assai; appena arriverai a due o
tre ore di notte. lo ti voglio mandare ad accompagnare dal garzone, fino a
che passi il Laosento, ma è certo che hai da ritornartene, perché attualmente
piove, il vallone mena », Ciò detto, in un istante, si vide uscire col cavallo
appresso; ci licenziammo e s'incamminò con due uomini, a cui il medico
aveva ordinato che l'accompagnassero sino che 11301 Il passato avesse l'Ofan
to il detto Fratello.

223. - Sin qui sono io testimonio de uisu. e posso attestare con tutta ve
rità che, appena voltato il vicolo della casa del medico, ed uscendo dall'abi
tato il Fratello Gerardo, che cessò la pioggia ed uscì il sole, di sorte che
mi disse Don Antonino: (( Che ti pare, Don Matteo? E' vero Servo di Dio?
Ha detta la verità Fratello Gerardo che, partito esso, s'aggiustava il tempo.
In questi Missionari è mirabile l'ubbidienza l). - lo restai meravigliato e
ne lodai Iddio.

224. - Il giorno seguente mi raccontò Don Antonino, che i due uomini,
mandati da lui, l'avevano accompagnato a passare il Laosento e, quantun
que menava acqua assai, pure, incoraggiati dalF. Gerardo, passarono ancor
essi a salvamento e che, vedendo che il detto Fratello non pigliava la via
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del ponte (b l), vollero accompagnarlo fino all'Ofanto, ove giunti, vedendo
la grossezza dell'acqua torbida così alta che portava legni intieri e pietre,
dissuadevano al Fratello di passare, stante il pericolo di annegarsi, ma egli;
avendo risposto che il cavallo sapeva nuotare, fattosi il segno della Santa
Croce e detto al cavallo: « Via, passiamo, in nome della Santissima Trini
tà n, si buttò nell'acqua con tutto il cavallo. Il cavallo affondò sino alla.
groppa, ma colla testa in alto passava quell'acqua torbida. Giunto alla me
tà del fiume, questi piangevano, dicendo: « Madonna, aiutalo! n. Si ve
deva venire dalla corrente un arbore intiero e gridarono: « Ahi, Fratello
Gerardo, un cerro n. - « Non dubitate, che mo' si scosta, in nome della San-o
tissima Trinità» e, fatto il segno della Croce, l'arbore gli passò di dietro,.
scostandosi, ed egli passò di dietro e si vide subito fuori del fiume. Quelli
restarono come stupidi, ed egli li disse: « Andatevene adesso con Dio, ché
non vi è più paura », - Così mi raccontò il detto Signor Antonino di Do
menico ed io ne sono testimonio de auditu, e non l'ho mai dimenticato,
quantunque avessi 23 anni e sin d'allora cominciai a venerarlo e vivo e
morto.

225. - lo Don Matteo Serio, Canonico della Cattedrale di S. Angiolo dei
Lombardi.

1133311 § IV. SUA ULTIMA INFERMITÀ E PREZIOSA MOR1'E

226. - Peggiorando intanto Fratello Gerardo da giorno in giorno nella
cennata sua indisposizione, stimò finalmente opportuno il licenziarsi da tutti
i signori e ritirarsi nella casa di Santa Maria Mater Domini.

[Ultima infermità]

227. - Il suo ritorno in casa fu l' ultimo giorno d'Agosto, e vi ritornò così
pallido, macilento di volto, ma insieme con un'aria così serena ed amabile,
che, al primo incontro che il Padre Caione ebbe con lui, s'ebbe da fare una
violenza estrema per trattenere le lacrime, le quali in abbondanza l'erano
venute negli occhi. Gli disse che subito si fosse posto a letto, essendo arri
vato verso ora di mezzo giorno ed avendolo osservato che stava con un buon
grado di febbre. Ubbidì, ma sempre allegro e senza mai perdere quella sua
solita inalterabile tranquillità. La febbre però, invece di cedere, andò sem
pre avanzandosi e, colla febbre, si accompagnarono vari altri sintomi, i
quali tutti fecero fare un sinistro presagio di sua salute. Specialmente s'os
servava in lui un grave affanno di petto, appunto come se nella parte si
fosse ratto un ristagno, e la pulsazione del cuore era veementissima.

228. - Il corpo si sciolse a sangue con quella sorte di male che dai me
dici viene chiamato tenesmo. A questo s'aggiunsero ancora i sudori colli
quativi con svenimenti e deliquii continui, i quali lo lasciavano tutto raf-

(bl) Le parole non pigliava ... ponte sono aggiunte in margine.

(22$) Il 'C01'PO si sciolse; nel l° 111S. n. 90 sciogtimenio di corpo: diarrea.



281

freddato e senza polsi. Lo sputo di sangue non mancava, anzi cresceva da
giorno in giorno; n'andò da forse circa dieci libbre e forse più. Cose tutte
che fecero disperare di sua salute, ed egli più se ne stava con un'invidiabile
indifferenza e con una pace di paradiso e con una uniformità eroica al divin
volere. Anzi, domandato dal superiore nel colmo dei suoi patirnenti, se stava
uniformato alla divina volontà: « Sì, Padre, rispose, io mi figuro che questo
letto sia la volontà di Dio, ed io sto inchiodato su questo letto come se stassi
inchiodato in faccia alla volontà di Dio; anzi mi figuro che io e la volontà
di Dio siamo divenuti un'istessa cosa ». Lo che diede una tenerezza, somma.
Sulla porta della sua stanza aveva fatto affiggere una cartella, in cui, a let
tere maiuscole, si leggevano scritte queste parole: Qui si sta facendo la 'Vo
lontà di Dio} come 'Vuole Dio} e per quanto tempo piace a Dio.

229· - Dalla sua bocca non uscì mai in tutto il tempo della sua penosissi
ma infermità una parola sola di' lamento. La sua giaculatoria era questa:
« Patisco, perché non patisco; Signore, patire, ah patire ». Domandato dal
Signor D. Nicola Santorelli se desiderava vivere o morire: « Né vivere, né
morire - rispose - voglio solo quello che vuole Dio. Però 113341 t vorrei
morire per andare ad unirmi con Dio, ma mi dispiace morire, perché non
ho patito »,

230 . - Si aveva fatto mettere nella stanza, nel muro dirimpetto al suo
letto, un gran Crocifisso di carta pista, tutto squarciato ed insanguinato e
ciò per patire e per animarsi a patire più allegramente i dolori e le pene
della sua malattia. Anzi nel giorno si alzava da letto al meglio che poteva,
ed avendosi fatto accomodare un letticciolo sotto al' detto Crocifisso, se ne
stava per un'ora o due alienato dai sensi e con una faccia d'agonizzante,
unendo le pene sue a quelle del suo Redentore.

231. - Una volta andò il superiore nella sua stanza ed, avendolo osser
vato prima con un volto di cera, s'accorse poi che, avendo data un'occhiata
al Crocifisso, si era tutto acceso di volto, che nella sua faccia ci compari
vano tante pezze di scarlattino, allora gli domandò che cosa voleva signifi
care quell'improvviso rossore di volto. Egli modestamente s'andava scusan
do, ma, all'ultimo, costretto a parlare dall'ubbidienza, disse con vivissimo
sentimento: « Ah! Padre, è il gran desiderio che ho di unirmi con Dio ».

232. - Frattanto, sparsasi la notizia della sua mortale infermità per i
paesi circonvicini, non passava quasi mai giorno che non venissero varie
persone e forestiere e paesane a visi tarlo e ricevere da lui qualche salutare
avvertimento, pria che il Signore l'avesse chiamato al riposo' eterno; ed
egli, senza mai stancarsi o dimostrare il più picciolo dispiacere o rincresci
mento, sentiva tutti, aiutava tutti, tutti procurava di rimandare consolati
nella migliore maniera che poteva. Con tutte le sue indisposizioni e con
tutto che si fosse trovato e ridotto collo spirito alle labbra, scrisse in detto
tempo varie lettere a diverse persone, sue conoscenti, colle quali soccorreva i
loro spirituali bisogni, non perdendo mai un momento di tempo.

(231) Volto di cem: volto pallido come la cera, senza calore.



Lettera scritta dal letto nella sua ultima infermità
a Donna Isabella Salvadore, Oliveto

233. -' « Jesus et Maria. - Benedetta la nostra Santissima Trinità, e la
nostra cara e divina Madre Maria.

Mia carissima sorella in Gesù Cristo.
Dio sa come sto, eppure il mio Signore permette che io vi scriva di pro

prio pugno; onde da questo potete argomentare quanto Dio vi ama, ma quan- ,
to più v'amerà, se farete tutto quello che io costì vi pregai. Figlia mia cara,
non vi potete immaginare quanto v'amo in Dio, e quanto io desidero la vostra
eterna salute, perché' Dio Benedetto vuole che io tenessi un occhio particolare
su della vostra persona. Ma sappiate, figlia benedetta, che il mio affetto è pu
rificato da ogni ardore di mondo; è un affetto divinizzato in Dio. Vi repli
co dunque che io v'amo in Dio, non fuori di Dio, e se l'affetto mio uscisse
poco poco fuori di Dio, sarei un tizzone d'inferno. E come io amo voi, così
amo tutte le creature che amano 1133511 Dio, e se io sapessi che una persona
amasse me fuori di Dio, da parte del mio Signore, la maledirei, perché il
nostro affetto deve essere purificato in amare ogni cosa in Dio e non fuori
di Dio.

Or veniamo a noi. Già vedete quanto mi san prolungato, onde vi dico che
se farete quanto vi pregai, così darete una continua consolazione al mio Dio
ed a me. -EigIia mia, non c'è altro, se non amare Dio solo e niente più. Per
ciò vi prego [che] vi spogliate di tutte le passioni ed attacchi del mondo e
v'unite e stringete tutta in Dio. Via su, figlia benedetta, ultima risoluzione
ad essere tutta di Dio. Che bella cosa ad essere tutta di Dio! Lo sanno
quelle benedette e beate anime che lo provano; provatelo voi pure e poi me
lo direte. Che serve ad amare il mondo, se non per provare continuamente
triboli ed amarezze? Or via, non ci vuol altro; il vostro cuore, da oggi avan
ti, ha da essere tutto di Dio ed in esso non ci ha da abitare altro. che Dio
solo, e quando vedete che vi vuole entrare qualche passione, o altra cosa
ehenon è di Dio, dite fra voi stessa: "Il mio cuore è preso; se l'ha. pigliato
Dio, il mio caro. Onde non vi è luogo per altri che non siete il mio Dio;
'perciò squagliate, sparite voi tutte che non' siete il mio Dio, mio Divino
Sposo". La sposa ha da essere gelosa dello Sposo suo Divino, perciò conti
nuamente; in tutte le sue azioni, s'ha da guardare con somma attenzione da
ogni vana apparenza; ha da custodire il suo cuore, che deve chiamarsi tem
pio di Dio, casa di Dio, abitazione di Dio. Così si chiamano quei cuori con
sacrati al nostro caro Dio.

Indegnissimo servo e fratello in Cristo
Gerardo Maiella del SS.mo Redentore n.

234. - Intanto, peggiorando da giorno in giorno, si pensò a munirlo del
Santissimo Viatico. Fu destinato dal superiore locale il Padre Don Francesco

(233) I sab,ella Satuadore era la figlia dicianovenne di Nicola Salvadore di Oliveto; na
ta il. 26 VIII I736, morì nubile il 22 II I802. - Vedi O. GREGORIO, L'angelica Isabella Satua
dare: S. Gerardo Maiella S2 (I9S2) I48-ISO •

(234) Per il P. Francesco BlIonmnano, vedi il l° ms. n. ·Io6.



Buonamano a portarcelo. Arrivato questi nella stia stanza, il Fratello Ge
rardo si fece ritrovare seduto sopra del letto, ma in atto sì umile e di tanta
riverenza, che dava tenerezza e compunzione ad ognuno che vi stava pre
sente. Presa dal Padre la Santissima Particola, si voltò a Gerardo e gli dis
se: « Ecco quel Signore che, fra poco, deve essere il tuo giudice; ravvivate
la fede e fategli qualche atto buono », Allora Gerardo, con gran sentimento
di confidenza ed umiltà insieme, rispose: « Signore, voi sapete,'che quanto
ho fatto ed ho detto, tutto l'ho fatto e detto per onore e gloria vostra; ora
me ne moro contento, e moro contento, perché spero in tutto non avere
cercato altro che la gloria vostra e la vostra sola volontà». Ciò detto, si co
l133611municò e stiede un pezzo da solo a solo col suo Gesù a sfogare l'affet
to del suo cuore. Questo fu pochi giorni [prima] della festività della Nascita
di Maria Santissima dell'otto di Settembre, nell'antivigilia della quale festi
vità s'avanzò tanto il male che si fu quasi in procinto [di] dargli (b m)
l'Estrema Unzione. Ma, essendo entrato il Padre Garzillo e vedutolo sfinito
di carne all'intutto, gli disse (b n): « E non ti fai scrupolo che non fai l'ub
bidienza del Padre Fiocchi, tuo Padre Spirituale? »,

235· - Per intendere ciò, è necessario sapere, come, arrivata all'orecchio
del Padre. suo Spirituale la notizia della gravissima infermità di Fratello
Gerardo, subito gli fece il biglietto in cui gli dava l'ubbidienza che si fosse
passato meglio e che si avesse fatto passare lo sputo di sangue. Gerardo,
in ricevere questo biglietto, se lo pose con gran venerazione nel petto. Pre
gò I'infermiere che avesse levato il bacino di sopra il letto in cui sputava
il sangue, e da quel momento in poi affatto non comparve più sangue, quando
prima se ne cacciava libre intiere. Or, fatta questa ubbidienza, Gerardo se ne
stava tranquillamente 'uniformato alla divina volontà ed a tutto ciò che
avesse disposto della sua salute.

236. - Ma quando poi dal Padre Garzillo fu posto a scrupolo che non fa
ceva perfettamente l'ubbidienza, e che la volontà del Padre Don Carmine
s'era non solo che s'avesse fatto passare lo sputo di sangue; ma ancora la
febbre e che si fosse alzato dal letto, allora rispose prontamente al Padre
Oarzillo : « Padre, giacché è così, voglio ubbidire in tutto », Così disse e
così fu fatto. La vigilia della Nascita di Maria Santissima stava tanto male,
che appena, ognuno credeva, avesse potuto arrivare al giorno seguente; non
prendeva cibo da più-giorni; stava estenuatissimo di forze; i sudori continui,
aggiunti alla febbre continua, l'avevano ridotto ossa e pelle.

237. - In questo stato arrivò il medico alla stanza ed egli, in vederlo,
colla solita sua grazia, gli disse: « Signor Medico, io domani' devo alzarmi
di letto». Il medico si pose a ridere per l'impossibilità dell'impresa, ma
egli ripigliò: « No, domani devo alzarmi. Se mi volete dare qualche cosa da

(bm) La parola dargU è aggiunta in margine.
(bn) Le parole gU disse sono sostituite da Landi m.p.~l1e parole. aWintutto, che

-stavano due volte nel testo.

(237) Percoca (cfr praecoquus latino): pescacotogna, albicocca.



mangiare, io son pronto ». Il medico ripugnava, perché teneva di certo che
era l'istesso dargli un poco di cibo che accelerargli la morte. All'ultimo,
avendo veduto la sicurezza con cui Gerardo parlava, e sapendo da un'altra
parte la sua virtù somma, lo volle compiacere, ma, venuti alla conclusione
di ciò che se gli dava per cibo in questa 1133711 prima volta, Gerardo rispo
se: « In codesto fodero del tavolino, vi sono alcune percoca, venute dal
l'Oliveto (le quali per odore e comparsa si tenevano dall'infermiere).' Ripu
gnò il medico di dargli questo cibo dannoso, ma, assicurato da Gerardo che
non gli avrebbe apportato nocumento, ce l'accordò finalmente.

238. - Si mangiò detti percochi, uno appresso all'altro, senza verunim
pedimento, e, ciò fatto, il medico parti, ma con timore grandissimo che quel
cibo, per altro impropriissimo per un infermo di quella sorte, non avesse
avuto ad ammazzarlo fra poco tempo. La mattina seguente gli parve mille
anni di ritornare in Materdomini per osservare che effetto avessero prodotto i
percochi mangiati ed accordatigli da lui (b o) con qualche scrupolo; ma, ar
rivato che fu in collegio e portatosi nella stanza per osservarlo se fosse peg
giorato, trovò la stanza vuota e Gerardo fuori di letto e fuori di cella. Do
mandato agli altri che [ne] fosse di Gerardo, gli fu risposto che la mattina
sera alzato e che, appoggiato ad un semplice bastoncello, se .n'andava cam
minando non solo per la casa, ma anche per il giardino. Allora il medico
giudicò che tutto era prodigio, che il medicamento che aveva sanato Ge
rardo era stata la grande fede che egli aveva avuto all'ubbidienza.

239. - Questo miglioramento di Gerardo non durò che pochi giorni, poi
ché,sebbene al principio avesse data qualche buona speranza di avere ricu
perata la perduta salute, non di manco, a capo di circa otto giorni, cominciò
di nuovo a mostrare il volto sbianchito e macilento più del solito ed ad avan
zarsi la febbre, in maniera che finalmente, a capo di circa 15 giorni, dovè
di nuovo mettersi a letto e non alzarsene più.

240. - Che il suo miglioramento non fosse stato a ricuperare la salute
totalmente, ma solo a praticare un atto eroico di ubbidienza al Padre Spiri
tuale, lo diè più volte ad intendere il nostro Fratello con varie persone, sue
confidenti, alle quali era solito aprire con semplicità tutto il suo cuore. Al
Signor Santorelli confermò lo stesso, poiché gli confidò che nel giorno della
Natività di Maria Santissima era stabilito il giorno di sua morte, e che il
Signore gli faceva la grazia d'andarsene in paradiso. Ma egli aveva cercato
di morire il giorno seguente, per non morire in mezzo ai paesani ed ai rumori,
e per non accrescere incomodi ai poveri Padri che dovevano assisterlo ed a
tutta la Comunità, defaticata dall'immenso popolo che accorre in detto gior
no dai luoghi vicini e lontani alla detta festività in numero più di 12 mila
persone, e che finalmente era campato per virtù dell'ubbidienza.

24I. - Più chiaramente però al riferito Signor Santorelli, quattro mesi
prima aveva profetizzato il suo vicino passaggio all'eternità. Erano i prin-

(bo) Le parole da Zui sono aggiunte nel testo da Landi m.p.
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cipi di Giugno ed in quella casa si davano gli Esercizi a molte 1133811 per
sone concorsevi, quando abbattutosi un giorno Gerardo col detto Signor San
torelli, col riso in bocca, gli disse queste parole: « Medico, sai che in que
st'anno me ne moro, burlando, burlando, e me ne moro etico? n. E così ve
ramente fu, poiché la sua malattia fu vera etisia e se ne morì di detto male a
capo di quattro mesi. Dippiù disse al Fratello Gennaro, che aveva cercata
la grazia al Signore di morire etico, di sputo di sangue, abbandonato, ed
il Signore fece vedere che gli aveva accordata la grazia, poiché così morì
coll'abbandono, a causa che, in quella notte in cui spirò, affatto, né il me
dico, né la Comunità s'era accorta che fosse stato prossimo il suo passaggio,
,e tutti se n'andarono a dormire, secondo il solito, e con lui non restò altro
se non solo Fratello Andrea, il quale non s'accorse del suo prossimo pas
saggio se non una mezz'ora prima che fosse spirato.

242. - Prima di porsi a letto, abbattutosi un giorno col medico Santo
relli, gli disse: « Gesù Cristo vuole che patisca e non ci vuole altro n, e
portossi al letto. Postosi dunque la seconda volta al letto, il Fratello non
pensò che a prepararsi alla certa vicina morte ed allargare le redini a quei
desideri ardentissimi ed eccessivi che aveva sempre avuti di patire qualche
cosa per Dio.

243. - Prima della festività della Nascita della Madonna, aveva egli cer
cato la grazia a Gesù Cristo, o di morire o di vivere in continuo martirio,
ed il Signore gli accordò l'una e l'altra, poiché lo fece morire a capo di poco
più d'un mese e per quel poco tempo che visse, assaggiò pene veramente
inesplicabili. Già dicemmo come nel muro dirimpetto al letto aveva fatto
collocare un gran Crocefisso, tutto squarciato ed insanguinato; sotto di quello
si poneva ogni giorno per qualche tempo e se ne stava per un pezzo come
un cadavere svenato e tramortito. Venne a visitarlo un sacerdote di Rici
gliano, chiamato Don Gerardo Gisone, che fu poi nostro Padre e Maestro
dei Novizi. Questi, dopo' aversi veduto scoverto tutto l'interno da Gerardo
due volte con somma sua meraviglia, gli disse nel licenziarsi: « Gerardo
mio, prega Dio per me, poiché patisco assai n. Ed egli rispose: « Sapessi
che patisco io! Si ha da partire, fratello mio, si ha da patire n, ed applettato
a spiegarsi d'avantaggio, soggiunse: « lo sto sempre d'entro le piaghe di
Gesù e le piaghe di Gesù stanno in me. Il? patisco continuamente tutte le
pene, tutti i dolori della passione di Gesù Cristo», e tacque.

244. - Che il Signore in questa sua infermità ultima gli facesse patire
pene grandissime, interne ed esterne, non si può negare. Egli, il Fratello

(241) Fratello Gennaro Cerreia ; citato come testimone anche nel lo ms. n. 45.
Fratello Andrea D'Antona. Più avanti (nn. 255-256) invece, l'ufficio di ultimo infermie

re è assegnato a Fratello Saverio D'Auria.
(243) P. Gerardo Gisone, nato il IO II 1720 a Ricigliano (dioc. di Muro), prof. 8 IX 1756

a Pagani, morto il 12 VII 1765 a Deliceto. - Vedi Cat. I 17v ; AG XXXIX 64; AG XXXIX App.
S; LANDI Il 344-348, I2 229-232; KUNTZ V 349-361, VII 277. -,In un primo tempo il manoscritto
'recava: «:Era nostro Padre Rettore e Maestro dei Novizi ». Il Landi corregge di proprio
pugno. Veramente il Padre Gisone non fu Maestro dei Novizi, ma socio del Padre
Tannoia.



Gerardo, il quale era cautelatissimo nel parlare e manifestare agli altri CIO

che passava nel suo interno, fu costretto però dalla violenza dei suoi dolori,
in. tempo di questa ultima malattia, a confessare 1\339\\ l'acerbità dei suoi
patimenti.

245. - Un giorno, credendo di star solo e di non essere udito da altri,
disse queste parole', « Signore, aiutami in questo purgatorio in cui m'hai
posto n, quando, all'improvviso, si vide entrare nella sua stanza il medico
Santorelli, da cui fu inteso tutto ciò che diceva, onde, non potendo più co
prirsi, ed obbligato da quello a svelargli il senso di quelle parole, infine
gli disse: « Ho cercato al Signore una grazia di spezzare le taglie, ma che
voglio andare nel purgatorio, a patire per amore, non già per i miei. pec
cati, perché già il mio Signore m'ha accordata la grazia, assaggiando il pur
gatorio in vita n. - E 'così si capacitò il Signor Santorelli.

246. - Giacché prima che esso Fratello avesse patito assai, pure non
ostante, la sua giaculatoria s'era: « Patisco, perché non patisco. Signore,
patire n; ma dopo confessò al Signor Santorelli in un'altra occasione che
non si fidava memmeno di parlare: « Vi parlo in confidenza - parole di
Gerardo in altra occasione - non mi fido di parlare, perché assaggio un
gran martirio n. I dolori s'avanzarono tanto e crebbe a tal segno la sua de
bolezza che, non potendo più alzarsi di letto, per soddisfare i bisogni della
natura, se gli ebbe da forare il letto, ma, con tutto ciò, nella stanza non si
c'intese mai qualche poco di cattivo odore; anzi la sua stanza, mai come al
lora,' dava una certa fragranza, la quale non aveva niente del naturale.

247. - Come attesta il Signor Santorelli, sputo di sangue non ne com
parve più in questa seconda infermità, ma la febbre e gli altri soliti pati
menti ed affanni di petto erano più violenti di prima. Con tutto ciò, egli sof
friva tutto con serenità e pace; anzi, alle volte, quando veniva la mattina il
medico a visi tarlo e l'interrogava; « Fratello, hai patito molto questa not
te? n, la sua risposta era ; « lo non patisco niente. Patisco perché non pati
sco n. Una sol volta fu inteso lagnarsi della sua infermità, e questa fu quan
do il medico, avendogli ordinato un medicamento che si doveva prendere
verso la mezza notte e, venendo imposto ad un Fratello che fosse stato all'in
piedi fino a quell'ora per potercelo somministrare, egli, in sentire ciò, escla
mò quasi piangendo « Eh medico, questo sì che è patire; questo sì che è
patire n, volendo intendere la pena che provava perché un .Fratello, per
amor suo, doveva restarsene all'impiedi e perdere il sonno per buona parte
della notte..

248.- Gli dispiaceva ancora in vedere (b P) tutta la. Comunità impegnata
per ottenere da Dio la sua salute, stimandosi indegnissimo; come ancora le

(bP) Le parole in vedere sono aggiunte nel testo da Landi m.p.

·(245) Spezzare le tagtie, cioè soddisfare in questa terra il debito dovuto. alla giustizia
divina.

(246).. Non mi fido: non me la sento.
(24S) Gerardo non aveva dunque perduto completamente il -gusto (vedi sopra n. 43)'



tante spese che si facevano per lui di medicamenti. Ed un giorno fu tanta
l'afflizione per questo, che si chiamò il medico Santorellie voleva sa-[ 134011
pere da questi a che somma ascendevano i medicamenti occorsi per lui per
poterlo scrivere al suo fratello e far venire tutto il denaro. « Perché io ~ di
ceva - sono un soggetto inutile alla Congregazione. E che utile ho io portato
alla Congregazione che mi ha da vestire, e spesare? ». E si ridusse a stato
tale che non si fidava neppure prendere più medicamenti; eppure, quante vol
te il Fratello infermiere glieli presentava, non li ricusò mai, anzi, ripugnando
la natura di più prenderne sino a venirgli il vomito e certi moti interni,
egli non diceva altro: Il Ah Dio mio, non mi fido n, ma poi, in sentire nomi
nare ubbidienza, facendosi una forza e violenza somma, a gran stento se li
prendeva.

249. - Però, con tutte le spese e medicamenti che s'adoperavano, il Si
gnore non volle compiacersi di farlo migliorare, anzi andava da giorno in
giorno da male in peggio, non ostante le continue preghiere che si porge
vano a Dio per lui in tutte le case della Congregazione. Arrivata intanto la
mattina del giorno I5 Ottobre, festa di Santa Teresa, sua specialissima av
vocata, e tutelare ancora della nostra Congregazione, conobbe già Gerardo
che poco altro tempo gli restava di vita, e che il Signore già lo chiamava a sé.
Onde stando in quella mattina nella sua stanza un tale maestro Filippo Ga
Iella, maestro d'ascia, che attualmente faticava in questa casa, gli disseGe
rardo: « Maestro Filippo, i Padri quest'oggi fanno una ricreazione e do
mani ne faranno un'altra l). Domandato da Galella: perché? (b r).« Perché
stanotte --,- rispose - me ne moro n. Anzi, quando furono l'ore 24 circa,
veduto nuovamente il detto Galella vicino al suo letto, gli disse : « Maestro
Filippo, che ora abbiamo? n. Questi rispose: « 24 n, ed il Fratello: « Sei
altre ore n'abbiamo », - Tutto ciò l'attesta il detto maestro Filippo, ancora
vivente.

250 . - Con questa scienza della sua prossima niorte, non si può. espri
mere con che fervore e sentimenti d'umiltà si fosse andato preparando alla
comparsa innanzi al Divino Giudice. Egli era d'una coscienza purissima e,
forse e senza forse, non aveva mai perduto l'innocenza battesimale. Ma
sette o 8 ore prima di morire, si pose a recitare il salmo Miserere con tanta
divozione e sentimenti d'umiltà che inteneriva il Fratello assistente. Diceva
prima, adagio, con enfasi grande, un versetto e dopo si faceva un atto di
contrizione, e le lacrime uscivano dagli occhi in copia, ma più d'ogni altro
si fermava e replicava quel versetto: Tibi soli peccavi et malum coram te

(br) La parola perché? è aggiunta nel testo da Landi m.p,

(249) L'Avemaria, cioè il tramonto, avviene al 15 di ottobre verso le IS. - Gerardoaveva previsto la sua morte verso la mezzanotte del 15 ottobre; e a mezzanotte sarebbemorto, secondo che dirà più avanti (n. 256) «verso le ore sei e mezza a, Alla stessa ora avrebbe dovuto morire secondo coloro che dettarono . l'iscrizione sotto il quadro del Gaifi (Spie.Hist. 3 [1955] 450) e sulla pietra sepolcrale (Ibid. 451): «Obiit Idibus Octobris». - Invece,secondo l'atto del notaio Fungaroli di Caposele, la morte sarebbe avvenuta alle sette emezzo di notte, cioè verso l'una - le due di notte del giorno seguente, già subentrato. Laprofezia del Santo avrebbe avuto I'approsaimaaione di circa un'ora e poco più.



feci} e quell'altro: et a peccato meo munda me. Proferiva quelle parole con
voce flebile, sospirando profondamente e piangendo, ma le diceva così pe
netrato e con idea così alta di Dio 1/34111 e dell'infinita immensità di Dio,
che riempiva di un sacro orrore il Fratello Andrea assistente.

251. - In quella sera fu di qui a licenziarsi il medico Santorelli, ed egli,
contro al solito, lo pregò a restarsi, ma perché questi non l'osservò in istato
tale che avesse potuto dubitare 'di prossima morte, si scusò con lui e lo ca
pacitò. Quando poi la mattina sentì la morte accaduta la notte passata, alle
sei ore, allora subito fece un giudizio che Gerardo l'avesse invitato ad essere
presente al suo passaggio e si pentì di non essere rimasto.

:.>52. - In quella medesima sera, verso un'ora di notte in due, arrivò un
corriere dall'Oliveto, spedito di tutta fretta per raccomandare all'orazioni
di Gerardo l'esito felice di una gran calcara di calce, destinata alla fabbrica
della chiesa della miracolosa immagine di Maria Santissima della Consola
zione, [della] quale calcara era rovinata, non si sa per quale accidente, una
parte della volta, in atto che si stava cuocendo, e si dubitava che non fosse
rovinata tutta, e così sarebbesi perduta una spesa grande, occorsa per farla. A
Gerardo lessero la lettera venuta e col calare della testa, da quando in quando,
faceva segno che voleva pregar Dio per la grazia desiderata. Indi, finita dì
leggere la lettera, fece prendere certa polvere di Santa Teresa, consegnan
dosi al corriere per metterla sopra la calcara (b s) ed a quell'ora istessa lo
rimandò, perché con detta polvere aveva oprati altri prodigi. La grazia fu
ottenuta come si vide; la calcara non cadde più; riuscì felicissima.

253. - Verso l'ore due passate, si vide l'infermo con qualche ambascia
maggiore del solito, ma neanche se ne fece troppo caso. Non poteva trovar
sito opportuno; da volta in volta si sentiva proferire qualche parola con em-

, pito di spirito: « Dio mio, dove sei? Fammiti vedere ». Si diè il segno del ri
poso della Comunità e restò con Gerardo un Fratello nostro per assisterlo,
secondo il solito, tutta la notte" in ciò che avesse potuto bisognargli. Ma
niuno, come abbiamo detto, credeva che Gerardo fosse così vicino a mo
rire. Verso le 4 in 5 cominciò un poco a vaneggiare, seppure quello che ne
gli altri parve vaniloquio, non fosse stata vera visione. Una volta disse:
« Neh, Fratello Saverio assistente, caccia quelli milordi da qui; che Vanno
facendo quelli milordi da qui r ». Onde il Fratello dubitò che non fossero
stati demoni sotto quella sembianza. Poco prima aveva, come in atto di me
raviglia, additato al Fratello Andrea: « Guarda, guarda, quanti abitini stan
no attorno alla stanza! », Che cosa è stata questa, non sappiamo. Sappiamo
però che lui stava divotissimo di Maria Santissima del Carmine e n'aveva
anche promossa la divozione.

(bs) Le parole consegnandosi ... ca/.cara sono aggiunte in margine.

(253) Fratello Sauerio d'Awria, il quale «attesta una buona parte delle cose qui
descritte" (n. 256), fu il se'condo infermiere di quella notte, ed è stato l'unico testimone
delle ultime ore di Gerardo. - Il primo infermiere era stato Fratello Andrea d'Antona
(n. 241).



254. - Indi cominciò a dare qualche 1134211 segno di somma debolezza
e svenimento. Prima però di passare avanti, non si deve tralasciare, come
tutte quell'ore che passarono dal segno del riposo comune sin tanto ché non
perdé l'uso della lingua, le passò in atti fervorosi d'amore e pentimento. Con
tutto che fosse stato collo spirito alle labbra e ridotto ossa e pelle, esalava
dal cuore certi sospiri veementissimi che infervoravano il Fratello assistente.

255. - Gli occhi suoi, quasi per così dire, per due ore non si partirono
dal rimirare il Crocefisso ed un quadro bellissimo di Maria Santissima posto
a piè del medesimo Crocifisso; e quante volte guardava, esalava dal cuore
infocatissimi sospiri. Con questi accompagnava certi atti intensi di contri
zione, replicati più volte, e, quando fu vicino a rendere. lo spirito al Signore,
non potendo più fare quegli atti con quella intensità e veemenza solita, di
cendo sotto voce moltissime volte: « Dio mio, me ne pento; voglio morire
per darvi gusto. Voglio morire per fare la vostra santissima volontà », Anzi,
alcuni giorni prima, stando tanto indebolito, che non si fidava nemmeno di
parlare, si chiamò Fratello Stefano e si faceva aiutare da lui a fare gli atti
di contrizione, dicendo parola per parola appresso del Fratello.

[Preziosa morte]

256. - Circa mezz'ora prima di morire, si voltò al Fratello Saverio assi
stente, il quale attesta una buona parte delle cose qui descritte, dimostrò
volere (b t) un poco d'acqua. Andò il Fratello a prenderla e, perché si trat
tenne un poco soverchio, perché non trovava le chiavi del refettorio, al ri
torno che fece alla stanza, trovò Gerardo che stava rivoltato verso il muro.
Si credette a primo che dormisse, ma, dopo qualche minuto, vide l'infermo
che si voltò e gittò un sospiro che gli fece accorgere che allora spirava. Onde
corse subito a chiamare un altro Fratello .. e poi il Padre Buonamano, allora
Ministro e superiore in casa. Ma, quando il detto Padre arrivò in stanza, lo
trovò che stava già boccheggiando e poco dopo rese l'anima: placidissima
mente al Signore, verso le ore sei e mezza, poco più o poco meno, alli 13[= 15]
Ottobre 1755, quell'anima che, nata veramente per amare Iddio, l'aveva
amato con ardore e fedeltà senza pari. - Frater mi carissime, ora Deum,
quem ardentissime amasti,pro me infelicissimo peccatore. Fac ut ardeat cor
meum. in amando Christum Deum, ut tibi sim socius.

257. - Passato a migliore vita, fu vestito dai Fratelli. Indi dal Padre 1134311
Buonamano per il gran concetto che n'aveva, lo salassò in un braccio e
n'uscì sangue, per lo ché, pieno di consolazione, svegliò tutta la Comunità
e disse che voleva salassare il Fratello defunto, ma che prima di venire a
questo atto, avessero tutti raccomandato l'affare al Signore, acciocché fosse
riuscito di sua maggior gloria. Indi fece fare una disciplina comune a quel-

(bt) La parola volere è aggiunta in margine da Landi m.p.

(257) Verso le nove e mezza; sono quindi passate due ore dalla morte, sono circa le
tre del mattino.



l'ora medesima che erano verso le nove e mezza, per muovere maggiormente
Til Signore] a glorificare il suo servo.

258. - Terminata la disciplina, s'adunarono tutti nella stanza del defunto.
lvi giunto, il Padre Buonamano fece alzare un braccio (questo fu tre ore
dopo. la morte), indi disse: « Gerardo, voi siete stato (b u) sempre ubbidien
te; ora vi precetto, in nome della Santissima Trinità e di santa ubbidienza (b v),
'a dare segno della vostra virtù, ed operare qualcheduno dei vostri prodigi
soliti ». Terminato il precetto, gli aprì una vena del braccio destro con un
rasoio e'dalla medesima, immediatamente, in abbondanza, scaturì vivo san-

o guedentroun bacile, ed attestano molti dei nostri con atto pubblico (b w)
.che n'uscl da circa mezzo rotolo, di cui ne bagnarono fazzoletti e pannolini
in quantità per distribuirli la mattina, come fecero, ai divoti che cercavano
con impegno sommo avere qualche reliquia di quel defunto.

[ Venerazione dopo la morte]

259. - Venuta la mattina ed esposto in chiesa il cadavere, non si può
esprimere la moltitudine delle persone accorse a venerarlo e raccomandarsi
a quell'anima fortunata. Non si contentavano di solamente vederlo e con
templarlo. Stimolati da divozione verso il defunto e dalla stima universale
in cui era tenuto di Servo di Dio, cominciarono a tagliare la sottana, i ca
pelli e sarebbero passati anche avanti, se il F. Gennaro non fosse stato tut
t'occhi a guardarlo ed ad impedire ogni indiscretezza dei devoti.

260. - Da qui notasi conie la mattina, al dare il segno della morte del
Fratello col suono delle campane, il Fratello Carmine Santaniello, mosso da
.estro interno e forse manus eius a Supremo Numine, invece di sonare la cam
pana a morto, come il solito, cominciò a sonare' a gloria e così fece per qual
che tempo, ma poi, sgridato dal F. Gennaro, cessò, e domandato da taluno
dei nostri, perché avesse fatta questa novità, egli stesso non sapeva renderne
alcuna ragione.

261. - Si tenne insepolto per due giorni, a capo dei quali, dovendosi fi
nalmente seppellire, avendo il Padre Buonamano osservato il gran concorso
della gente adunata in chiesa, stimò per gloria del Sigriore e [per] glorifi
care il suo servo, venire per la seconda volta all'apertura della vena. Si
1134411 venne infatti all'atto e questo fu da 35 in 36 ore dopo la sua morte.

(bu) La parola stato è aggiunta nel testo da Landi m.p.
(bv) Le vparole di s. ubbidienza sono aggiunte in margine.
(bw) Le parole con atto pubblico sono aggiunte in margine.

(258) Mezzo rotolo: poco più di un terzo di litro. - Vedi il l° ms. 11. 123.

(259) Fratello Gennaro Cerreia, già nominato (n. 241).

(260) Fratello Carmine Santaniello, morto il IO IV 1807 a Ciorani, - Vedi Cat. VIII II.

(261) Siamo alla giornata di Venerdì, '7 X '755, dalle ore quattordici alle quindici.
P. Andrea Strina, nato il 7. III 1726 a Lettere, prof. il l° III '749, morto il 21 IV '797 a.

S. Angelo a Cupolo. - Vedi Cat: I 7; AG XXXIX '53; KUNTZ III 236, 392, XIV 108-109,
Due once di sangue: circa 66 a 70 grammi. .



Ii Padre Strina teneva il bacile, il Padre Buonamano il rasoio e, fatto di
nuovo il precetto, s'aprì la vena, et mirantibus omnibus et glorìficantibus
Deum, ne uscirono da due oncie di sangue, nel quale bagnarono varie pez
ze e si conservò per divozione.

262. - Di tutto ciò ne sta disteso un atto pubblico, la copia del quale dal
Padre Superiore si conserva. Divulgata la notizia della sua morte nei paesi
circonvicini e specialmente nella terra dell'Oliveto, sua affezionatissima, non
si può credere il dolore universale per questa perdita ed il desiderio d'~vere

qualche sua reliquia. Si mandò a chiamare un dipintore prima di seppellirlo,
ma non si potè avere. Si trovò a caso in questa terra di Caposele un forestiere
che lavorava di statuette di cera a petto; si chiamò questi almeno per fargli
fare Ialmeno 1 un cavo, ossia maschera di cera, del Fratello estinto. Se ne
fecero due, una per noi, che si conserva in quel collegio, e l'altra si mandò
nella casa dei Signori Salvadore dell'Oliveto per appagare l'ardentissima loro
divozione.

263. - Ad una persona di purissima vita apparve Gerardo due volte poco
dopo la stia morte. La prima cogli abiti soliti della nostra Congregazione;
la seconda col volto allegro e ridente ed in abito ricco e glorioso, animan
dola a patire coraggiosamente qualche cosa per Dio in terra, giacché questo
Dio poi premiava c~sì copiosamente nel cielo [le] picciole cose tollerate per
suo amore.

§ V. - REGOLAMENTO DI VITA SCRITTO E COMPOS1'O E DA ESSO PRATICATO

La divina grazia sia sempre nei nostri cuori
e Maria Santissima ce la conservi. Amen.

264, - Padre mio,

V.R. vuole sapere tutte ,le mortificazioni che io faccio,e le vuole scritte
insieme cogli altri desideri, sentimenti, propositi ed ultima dichiarazione del
voto già fatto. Eccomi pronto a darle di tutto conto, non solo dell'esterno,
ma anche dell'interno, acciò mi possa maggiormente unire col mio Dio, e
camminare più sicuramente per mia eterna salvazione.

Mortificazionid'ogni giorno.

265. - La sera e la mattina, cioè quando vado e m'alzo da letto, nove
croci con la lingua per terra; in una pietanza della sera e mattina ci metto,
del centauro, oppure assenzio; un core di ferro con punte di ferro al petto;
masticare assenzio, oppure centauro almeno tre volte al giorno. Sei Ave Maria
per la mattina e sei per 1134511 la sera.

(264) Il Regolamento di vita è stato citato dal Padre Caione nel l° ms. n. 149 ss. 
Il Regolamento, come è stato. copiato in questo IIIo ms., non corrisponde con le citazioni.
del l° ms., né come divisione di materia, né, come sostanza. In genere, il testo citato nel
l° ms. è alquanto più diluito e scorretto nella forma, quindi più vicino all'originale che
sarà stato scritto nella forma dialettale delle lettere più autentiche. Toccò poi, ai Padri Caio
ne, Tannoia e De Robertis' interpretare e correggere come credevano. Garanzia perciò di
autenticità è solo la forma più scorretta, perché più vicina all'originale.



266.· Il Mercoldf, Venerdì e Sabato e tutte le vigilie, mangiare in gi
nocchioni con fare la mattina e la sera altre nove croci nel refettorio, ed
in questi giorni lasciare i frutti. Il Venerdì mangiare due pietanze, e la sera
una; il Sabato pane ed acqua.

267. - Mercoldì, Venerdì e Sabato, dormire con una catenella cinta alla
fronte, larga a due registri, e l'anzidetta alla coscia, ed il corpo stenderlo
sopra un'altra larga un palmo e lunga tre palmi, la quale mi servirà di cin
tura nei medesimi giorni, ed un braccialetto notte e giorno.

268. - In tutte le novene di Gesù, di Maria Santissima e degli altri Santi,
esercitare l'anzidette mortificazioni, aggiungendo per ogni giorno un'altra
disciplina a secco, ed un'altra disciplina a sangue fra lo spazio della no
vena, oltre le straordinarie che cercherò a V.R.

Desideri

269. - Amare assai Dio, unito sempre a Dio; fare tutto per Dio; amare
tutto per Dio; conformarmi tutto al suo santissimo volere; patire assai per Dio.

Se una volta ho la fortuna di farmi santo, dunque che mi manca a
farmi santo?

Ho tutte le occasioni favorevoli a farmi santo: via su, dunque, mi vo
glio far santo. Oh quanto importa farmi santo! Oh quanto il non farmi santo!

Signore, che pazzia è la mia.

270. - F. Gerardo, risolviti con darti tutto a Dio; da ora metti giudizio e
pensa che non ti faresti santo con stare in continue orazioni e contemplazioni.
La meglio orazione è stare come piace a Dio. Essere santo col divino volere,
cioè in continui impieghi per Dio: questo Dio vuole da te. Non metterti sog
gezione di te stesso e di tutto il mondo; basta solo avere Dio presente nei detti
impieghi ed essere sempre in Dio.

Veramente quanto si fa per Dio solo, tutto è orazione.
Certi hanno l'impegni di fare questo e quello ed io ho solo l'impegno di

fare la volontà di Dio.
Niuna pena è pena, quando s'opera davvero.

271. - Alli 21 Settembre 1752 mi feci più capace di questa massima, cioè,
se fossi morto dieci anni addietro, non cercherei, né pretenderei cosa al
cuna.

E' pena infinita il patire e non patire per Dio.
Patire tutto, e patirlo 'per Dio, è niente.
Voglio operare in questo mondo come fossimo io e Dio.
Molti mi dicono che gabbo il mondo; che gran meraviglia sarebbe que

sta, se gabbassi il mondo? Meraviglia sarebbe se gabbassi Dio.

1134611 Riflessioni

272.;' Se mi perdo, mi perdo Dio. E che mi resta, perduto Dio?
Signore, fa che mi stia sempre nel cuore la vivezza del Santissimo Sa

cramento dell'Altare.



~93

Proposìti

273· - Signore mio Gesù Cristo, eccomi colla carta e colla penna in ma
no per scrivere e promettere alla Vostra Divina Maestà i seguenti propositi
che già erano fatti, e per mezzo e virtù (b x) di santa ubbidienza di nuovo li
confermo. Ma piacesse a Voi, Signore mio, che quanto di nuovo vi pro
metto, ve l'osservassi tutto! Ahi! che di me non mi posso fidare, perché
non mi conosco capace di promettere, ma solo mi fido della Vostra Bontà
infinita, che siete un Dio Infinito e che nelle promesse non potete mancarmi.

Via, su, Bontà Infinita, se per lo passato v'ho mancato, sono stato io,
ma, da oggoi avanti, voglio che siate Voi in me. Sì, Signore, fatemeli osser
vare con ogni minutezza, e certamente da Voi, Potere Infinito, il tutto spero.
Amen.

Esame del nascosto interno

274· - lo m'eleggo lo Spirito Santo per mio Consolatore e Postulatore deJ
tutto; Egli sia il mio Difensore in tutta la mia vita.

E Voi, Divina mia Gioia, Immacolata Vergine, Maria Santissima, Voi
ancora m'eleggo per seconda Protettrice in tutto il tempo della mia vita e per
quello [che] mi bisognerà, e siate sempre l'unica mia Avvocata appresso
Dio, per questi miei propositi e bisogni.

275. - Invito ancora Voi tutti, Spiriti Beati, ad assistermi come miei Av
vocati appresso Dio. Alla vostra presenza io scrivo questo, acciò Voi lo leg
giate e mettiate impegno appresso Sua Divina Maestà di farmi tutto osser
vare. Siano efficaci le vostre preghiere. lo così m'obbligo al mio Signore
Dio, a Maria Santissima e a tutti Voi, ma particolarmente m'assistano S. Te
resa, Maria Maddalena dei Pazzi e Santa Agnese.

276. - Esaminare la mia coscienza per vedere (b y) sé ho mancato a
quanto scrivo, ogni 15 giorni. Ahimè! Gerardo, che fai? Sai che un giorno
t'ha da essere rinfacciato questo scritto, tutto questo scritto? Perciò pensaci e
pensaci bene ad osservarlo. Ma chi così mi parla? Sì, tu dici bene, ma non
sai che di me mai me ne sono fidato e fido, né fiderò per aver conosciuto al
quanto la mia miseria, e solo mi fido e spero in Dio, ed in Lui spero potere
osservare quanto gli prometto?

Viva Gesù, Maria, Giuseppe e Teresa.

1134711 Ricordi

277. - I. Mio caro Dio, unico Amor mio, oggi e per sempre mi rassegno
alla vostra divina volontà, ed in tutte le tentazioni e tribolazioni, dirò: Fiat
»olunias tua. Terrò sempre gli occhi al cielo per adorare le vostre divine
mani che spargono su di me gemme preziose del suo divin volere.

II. Signor mio Gesù Cristo, farò quanto la Chiesa Cattolica mi comanda.
III. Mio Dio, per amor vostro ubbidirò ai superiori, come alla vostra

(bx) Le parole e 'Virtù sono aggiunte in margine.
(by) Le parole per 'Vedere sono aggiunte in margine,
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Persona Divina, e farò come fosse l'intelletto e volontà vostra quella che mi
comanda.

IV. Sarò povero d'ogni piacere di mia volontà; ricco d'ogni miseria.
V. Signore, la vostra purità e chiarezza in Dio più mi piace. Per questo

spero mi liberi da ogni impurità in questo mondo.
VI. Non parlerò mai se non per gloria di Dio, di bene al prossimo e

per qualche mia necessità.
VII. Nelle ricreazioni non parlerò, se non domandato, o col superiore.
VIII. Ad ogni parola che volessi dire che non è di gloria di Dio, dirò

la giaculatoria : «Gesù mio, io t'amo con tutto il cuore n.

IX. Non mai -dirò male o bene di me stesso, ma come non vi fossi.
X. Non mai mi scuserò, ancorché abbia ragione, purché in quello che

mi vien detto, non sia d'offesa di Dio e pregiudizio del prossimo.
XI. Sarò inimico d'ogni particolarità.
XII. Non risponderò mai a chi mi riprende, se non domandato.
XIII. Non mai dirò i difetti degli altri, neppure per scherzo.
XIV. Sempre scuserò il prossimo, considerando in esso la persona di

Gesù Cristo, quando veniva innocentemente accusato dagli Ebrei, special
mente in sua assenza.

XV. Avviserò ognuno, ancorché sia il Superiore Maggiore, quando dirà
male del prossimo.

XVI. Sfuggirò ·ogni occasione d'impazientare il prossimo.
XVII. Quando mi accorgerò dei difetti del prossimo, lo avviserò a solo a

solo, con voce bassa e tutta carità.
XVIII. Quando vedrò qualche bisogno di qualche (b z) Padre o Fratello,

lascerò tutto, per aiutarlo; basta che non vi sia ubbidienza in contrario.
XIX. Visiterò più volte il giorno gli infermi, purché mi vien permesso.
XX. In tutti gli offici nei quali sarò posto per aiutare, ubbidire al capo

senza replica e senza dire questo o quello non va bene; dirò: così a me pare.
1134811 XXI. Non m'afferrerò mai ad officio alcuno senza essermi co-

mandato. .
XXII. Nella mensa non mirerò mai qua e là, se non per bene del pros

simo o per officio.
XXIII. Prenderò il piatto della tavolina a me più vicino, senza mirare

gli altri.
XXIV. In tutti i movimenti interni, alla ragione rubelli, non risponderò,

ma prima darò luogo che passi l'amarezza e poi venga la dolcezza.
XXV. Fo ultima risoluzione di darmi a Dio, e mi siano innanzi gli occhi

queste tre parole, ut sunt: Sordo, Cieco e Muto.

278. - Non siano mai in me queste parole: Voglio, non voglio; vorria, e
non vorria; ma solo: Vota tua, Deus, et non mea.

Per far:e quello [che] vuole Dio, bisogna che mi distacco.da tutto ciò
che non è Dio.

(bz) Le parole di qualche sono aggiunte nel testo da Landi m.p.
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Mi scorderò di cosa per comodo proprio.
In tutto il tempo di silenzio, contemplerò la Santissima Passione di

Gesù Cristo ed i Dolori di Maria Santissima.
Le mie orazioni, Comunioni, siano sempre per i poveri peccatori, unite

col sangue di Gesù Cristo.
279· - Quando so che qualche persona vive come vuole Dio e più

non si fida di patire, io pregherò per lei Iddio, offerendogli anche quanto
faccio (c a). Non cercherò mai la sera la Comunione, ma quando vado a co
municarmi, acciò sia sempre preparato; e quando mi verrà negata, ne farò
una spirituale, quando il sacerdote si comunica.

Il ringraziamento sia da quell'ora sino alla metà di quel giorno, e dalla
metà sino alle 24 per apparecchio.

Pratica per la visita del Santissimo Sacramento.

280. - Signor mio, io Vi credo nel Santissimo Sacramento e V'adoro con
tutto il mio cuore, e con questa visita intendo adorarvi in tutti i luoghi della
terra dove Voi sacramentato Vi ritrovate, e V'offerisco tutto il vostro prezio
sissimo sangue per la salute dei poveri peccatori, intendendo ancora di ri
cevervi spiritualmente in quest'atto in quanti luoghi abitate.

Spiega del voto fatto.

:282. - Cioè di fare il più perfetto, cioè quello che a me pare il più per
fetto avanti a Dio. Esso s'estende in ogni opera, ad ogni minuzia, quali sarò
in obbligo di farlo colla maggiore mortificazione che a me pare innanzi a
Dio, presupponendo averne sempre la licenza, affinché proceda con sicurezza.

Riserve in detto voto

283. - Tutte quelle cose ed azioni oprate da me astrattivamente, senza
badare al voto, non siano contro al voto.

Il cercare non sia contro il voto, potendo cercare licenza a chiunque
si sia trovandomi fuori di collegio, per evitare ogni confusione o scrupolo
-che mi potrebbe impedire l'operate. Posso cercare licenza al P. Confessore di
levarmi detto votò, ed esso può levarmelo quante volte vuole.

Divozione alla SS.ma Trinità

284. _ Mi protesto di farvi sempre questa piccola divozione, cioè dirvi
un Gloria Patri, quante volte miro croci, o pitture d'alcuna delle Tre Per
::sone Divine, o in sentirlenominare, ed in principio ed in ogni fine d'azione.

Pratica d'atti d'amore.

281. - Dio mio, io Vi amo con tutti gli atti di amore fattivi da Maria
Santissima e [da] tutti gli spiriti beati dalIoro principio fino adesso, ed [da} i
fedeli di tutta la terra; con quell'amore che Gesù Cristo porta a se stesso e
La] tutti .i suoi diletti.. Così ancora a Maria Santissima.

1134911 Da oggi avanti tratterò con sacerdoti con tutto il rispetto possi
bile, come se fossero la persona di Gesù Cristo, riguardando in essi la gran
dignità.

(ca) Le parole anche quanto faccio sono aggiunte in margine.



A' Maria Santissima

285. - Dell!istessa maniera intendo fare, e quando vedrò donne, anche
dirò un)A'Ve 'Maria alla sua purità,

Ai Santi Avvocati

286. - San Michele Arcangelo e tutti gli Spiriti Beati, San Gioacchino,
Sant'Anna e San Giuseppe, San Giovanni Battista, Sant'Elisabetta, San
Giovanni Evangelista, il Santo del giorno corrente, i Santi Protettori dell'an
no, del mese; il santo del giorno in cui nacqui, in cui ho da morire; San
Francesco Saverio, Santa Teresa, S. Maria Maddalena dei Pazzi, San Fi
lippo Neri, San Nicola di Bari, San Vincenzo Ferrerio, S. Antonio di Pa
dova, S. Agostino, S. Bernardo, S. Bonaventura, San Tommaso d'Aquino,
S. Francesco d'Assisi, S. Francesco di Sales, San Francesco de Paola, San
Felice Cappuccino, San Pasquale, San Vito, San Luigi Gonzaga, S. Caterina
da Siena, S. Agnese, S. Pietro e S. Paolo, San Giacobbe, colla Ven. Suor
Maria Crocifissa. .

Prima e dopo mangiato

287,. - Tre Gloria Patri alla Santissima Trinità, tre A'Ve Maria alla Santis
sima Divina nostra Madre Maria; nel dividere il pane in ogni fetta, un Gloria
Patri; in bevere l'acqua, 1135011 in bevere il vino, un Gloria Patri; un'A'Ve
Maria al sonar dell'ora.

Affetti

288. - O mio Dio, vi potessi convertire tanti peccatori quante sono le goc
ciole dell'acqua del mare, i granelli d'arena, fronde degli alberi, gli uomini
della terra e tutte le creature.

Quando mi alzo e mi metto a letto, farò i soliti detti di ringraziamento
della Comunità.

Sera e mattina, innanzi la Comunione, pranzo e vespero, mi farò l'esa
me di coscienza con atto di dolore.

Viva Gesù, Maria, Giuseppe, Teresa, Maria Maddalena dei Pazzi e
Luigi.

A. M. D. G. V. M. Amen.

289. - Soggiungo io qui' sotto di più:

Avendolo chiamato a servirmi la Messa, ma come egli, fatta la Co
munione, s'alienava dai sensi, ben saputo da me, gli dissi che s'avesse fatta
la Comunione prima della Messa, e che la Messa gli serviva per ringrazia
mento, acciò, dopo quella, avesse atteso al suo impiego. Lui rispose: « Pa
dre », ed io, spezzandogli la parola: « Che Padre - replicai - forse:Ì1on
volete fare l'ubbidienza? Non ci vuole altro. Si faccia la Comunione prima
della Messa ll, e tremava. Quella finita, si buttò dietro l'altare, e così stette
per molto tempo.

(289) Soggiungo; il verbo non sembra in relazione alla materia del Regolamento, ma
agli altri appnnti, passati dal Padre Giovenale all'autore e da questi incorporati nel testo
a proposito delle mortificazioni di Deliceto (nn. 40-48).
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290. - Dippiù, stando lui ammalato, fui chiamato da un nostro Fratello
che fossi andato a vedere F. Gerardo che teneva una febbre ardentissima.
Andiedi alla sua stanza e gli diedi precetto d'ubbidienza (regolandosi allora
lui da me) che gli fosse immediatamente passata la febbre, si fosse alzato ed
andato alla fatica. Ubbidì, s'alzò, gli passò la febbre e stiede bene. Dovendo
poi io partire per le Missioni, venne lui a .ritrovarmi : « Padre, non ho da
stare più ammalato? », Gli risposi: « Sin tanto che non ritorno dalle Missioni,
stia sempre bene», e cosi sortì.

291. - Mi ricordodippiù, che in pubblico Capitolo il Padre Don Paolo Ca
faro, allora Rettore della casa d'Iliceto, gli diede l'ubbidenza, me presente;
che non avesse pensato più a Dio. Egli tacque. Andandosi poi a comunicare,
perché Iddio lo tirava, lui aveva ubbidienza [di] non pensarci, andava per
corridori, dicendo: « Non ti voglio, non ti voglio ».

292. - In quanto alle mortificazioni, soggiungo, oltre del letto duro de
scritto di sopra, andava alle volte a dormire nei luoghi comuni, colla faccia
sopra il buco di quelli.

293· - Aveva ricevuta una grazia speciale da Dio, l'essere libero da ten
tazioni contro la purità, anzi non sapeva cosa significavano, a tal segno che
andava cogli occhi libero. Vedendolo cosi, me lo chiamai e gli dissi: « Per
ché andate immodesto cogli occhi, e non li portate bassi? l) 1135111. Lui
mi rispose: « Perché l'ho da portare cosi? ». Conoscendo la sua semplicità,
per non metterlo in malizia, gli dissi: « Cosi voglio », D'allora in poi non
alzò più [gli] occhi, non già per timore di tentazioni, perché non ne aveva,
ma per ubbidienza.

294. - In quanto al raccoglimento, soggiungo che lui, in darmi conto di
coscienza, mi disse che doveva farsi forza per non pensare a Dio, e che dal
l'ora di vespero fino alla mattina che doveva comunicarsi, se la passava in
apparecchio della Comunione; sino ad ora di vespero, in ringraziamento.

295. - In quanto all'umiltà, mi ricordo, mentre io era superiore in Ili
ceto, lui in pubblico refettorio s'inginocchiò con alcune frutta, pane e ca
ciocavallo e s'accusò, dicendo: « Questo, senza licenza », Voleva far inten
dereche lui aveva mangiato senza licenza, per farsi tenere per immortificato
dalla Comunità. lo finsi di crederlo, ma sapeva che non era vero e lo sgridai.

Padre Giovenale

296. - Altro attestato copiato dall'originale da me.

297. - NelIo stesso collegio di Caposele vi sono morti due altri Fratelli
laici, cioè Frat. Gaetano e Frat. Giuseppe detto il Romito. Ma perché di
questi non vi sono notizie particolari, perciò basta d'averli solamente ac
cennati (c b).

(cb) Tutto il N° 297 è aggiunto in margine da Landi m.p.

(2<}6) Da me; cioè dall'autore del manoscritto (P. Giovenale? - P. Caione ] - P. Landi ?).

(297) Testo identico nel II ms.n. 24.



ApPENDICE I

Lettemdello studente redeniorista Gaetano Spera (1730-1762) al
P. Tanmoia.

Scritta da Deliceto il 9 V 1753 (L'originale si conserva nell'Arch. Gen. a Roma,
Fondo S. Gerardo).

Viva Gesù Maria

Padre mio,

Per mia e vostra consolazione non potei scrivere nella passata setti
mana, perché mi mancò il tempo, ed il viaggio mi avea molto strapazzato.
Ora non posso far a meno di non scrivere, sì per consolarmi, sì ancora
per darvi una notizia molto buona, degna da porsi all'anno del Signore
1753 della cronica della Congregazione. A dì 4 di Maggio, giorno di Venerdì
nella Casa della Consolazione d'Iliceto undeci si cavarono sangue, e se
n'empirono li bacili pieni.

Ma leviamo le burle. - Noi qui stiamo molto allegri, e si gode una
pace, che supera ogni senzo, accompagnata da que' soavi canti de rosi
gnuoli che allo spuntar dell'aurora c'imparadisono, c'invitano a lodar il

.Signor con esso loro. Qui si studia, e lo studio ci è sollievo." poiché sempre
usciamo, e mattina e sera, a far lo studio d'entro il bosco ove strajati sopra
la tenera erba, all'ombra de' faggi e accanto ad un delizioso ruscelletto,
che col suo dolce mormorio raccoglie li spiriti e fa apprendere subito ciò
che si deve imparare. Padre mio: benedetto sia Iddio sempre, sempre, in
ogni luogo.

Non voglio però lasciar di farvi provare una bella consolazione. Essendo
andato il nostro Fratello 'Oerardo in Curati [=Corato], il Signore ci com
piacque d'operar molto per mezzo di lui. Convertì un monasterio di Moni
che, tirò a Dio molti Signori, cioè erano buoni, e li fece perfetti. E tutta
la nobiltà di Curati, e Signori e Signore, non lo lasciarono sino alla mezza
notte, volendo sentirlosempre parlare di Dio; e quantunque al Fratello
ripugnava, ad un picciolo sentimento che di raro con tanta forza I che I
diceva, si sentirono li suspiri, si vederono le lagrime. Fece tanto, per finirla,
che molti Signori vogliono venir a far l'Esercizj spirituali, de' quali molti
si vogliono far de' nostri.

Padre mio, fatemi una carità. Scrivete al P.D. Giovanni che facesse la
dimissoria in faccia di Monsignor di Cedogna [= Lacedonia], e quello im
pedito o pur non vi fusse, in faccia a qualsivoglia altro.



Umilissimo servo e" fratello
Gaetano Spera del SS. Red.
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Salutatemì tutti li R. Fratelli novizi e specialmente al P. Carbone, Pi
-cone, e Zabbatti. Compatite, se vi sono errori, perché ho scritto con fretta.

di V. R.

Iliceto 9 Maggio 1753

Al Molto Rev. P.
Il p; D. Antonio M. Tannoj
Ciorani

ApPENDICE II

Tabella di concordanza
Indice del IlIo ms., con indicazione sommaria dei numeri del Ilo e l° ms.

I. Della nascita e sua vita menata nel
secolo

Nascita
Fanciullezza
Giovinezza

II. Sua vocazione nella Congregazione del
SS.mo Redent.

III. Ritirarnento di F. Gerardo nella Con-
gregazione del SS.mo Redent.

A Deliceto
Mortifìcazioni
Voto di fare il più perfetto .
Potere sui demoni
Zelo apostolico
Viene mandato in Muro
Scrutazione di cuori
A Corato

Lettera del Sac. Sav. Scoppo
Al Monte Gargano
A Castelgrande

Attestazione di Gaetano Federici
A Ripacandida

Lettera di Gerardo
A Foggia

La càlunnia .

A Caposele

III

1-25
l

2-7

7-25

32-225·

32~37

38-43

44-55
56-59
60-72

73-81

82-85

86-92

91

93- I04

I05-II7
II2-II3
II8-122

121

12371:;:!4 .

II

1-2
I

5- 19

5
15

8-IO; 16; 20

6

12

I

1-27 .

I

2-9
IO-27

36-87

36-40

41-4 8

49-5 1

52; 69

53
55; 58-59

60

54'

61.
61-62

191-195

63
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III II I

A .Napoli 139-153 64

Ritorno a Caposele 154-170

Bilocazioni spirituali e sensibili 171-174

L'Apostolato di Calitri. 175-183 65
La conversione del segretario arcrve-

scovile 184-191 66-67

La questua. 192-194 73
A Senerchia . 195 74-75
Ad Oliveto Citra 196-198 76-78

Ad Auletta. 199-200 79
A Vietri di Potenza 201-203 80
A S. Gregorio 204-209 81-82; 85

Lettera di Gerardo; 23 VIII 1755 208 86

Ritorno ad Oliveto 210-217 83-84; 87
Fatto mirabile 214-217

Il passaggio dell'Ofanto [Relazione del
Sac. Matteo Serio] 218-225

IV. Sua ultima infermità e preziosa morte 226-263 20-23 88-127
Ultima infermità. 227-255 20-21; 17 88-II9

Lettera di Gerardo a D.na Isabella
Salvadore 233

Preziosa morte 256-258 21 120

Venerazione dopo la morte 259-263 22-23; 18 121-127 (I)

v'. Regolamento di vita di Gerardo 264-288 149 ss,
Aggiunte 289-296

Altri due Fratelli .morti a Caposele·. 297 24 (2)

(I) La parte restante del l° ms.è divisa nella maniera seguente: Le Virtù, nn.I28-190
(nei nn. 1-127 è trattata La Vita); Appendice I, La caLunnia, nn. 191-195; Appendice II,
I fatti di Bisaccia e Lacedonia, nn. 196-205. Varie di queste notizie si trovano incorporate
ill,~.diversi parti del IIIo.ms,

(2) Il ms, Ilo termina con il n. 24; segue un SuppLemento, n. 25.



DE SACRIS MISSIONIBUS

DOCUMENTA ET NOTITIAE HISTORICAE





ANDREAS SAMPERS

DIE MISSIONS-KONSTITUTIONEN DER PII OPERAI

AUS DEN JAHREN 1709UND 1735

SUlVIlVIARIUM

Inter instituta, quae saec. 17° et ISo in Regno Neapolitano in Missiones
et Exercitia spiritualia populo danda incubuerunt, Societas sacerdotum sine
votis religiosis in cornmuni viventium, qui dicuntur cc Pii Operai» (fund.
initio saec. Ii a Carolo Carafa), certo locum eminentem occupato

Ratione finis primarii huius Societatis, qui erat promovere salutem ani
marum ope explicationis Doctrinae Christianae in concionibus ac catechesi,
et praesertim in sacris Missionibus et Exercitiis spiritualibus,Piorum Ope
rariorum Constitutiones de Missionibus magni sunt momenti ad investigan
dum modum habendi Missiones saec. 17° et ISo in Regno Neapolitano, Ac
cedit praeterea ratio specialis, cur hae Constitutiones in nostro periodico
evulgentur, nempe ut facilius reddatur labor eorum, qui circa fontes Consti
tutionum CSSR de Missionibus inquirere intendant. Quamquam in hacedi
tiorie consulto quaestionem, an et quomodo Constitutiones de. Missionibus
Societatis Piorum Operariorum in Constitutiones nostras influxum habue
rint, praetergredimur, data tamen opportunitate Constitutiones nostras, quae
eis congruant, litteris minoribus indicamus.

Duos textus Constitutionum de Missionibus Societatis Piorum Operario
rum transcribimus, unum manuscriptum (I), alterum iam typis impressum (II).
Constitutio manuscripta invenitur in codice, in Archivo Status Neapolis con
servato; in quo collecta habentur constitutiones, statuta, consuetudines, de
creta cet., quae an. 1709 a Capitulo generali Piorum Operariorum denuo
confìrmata sunt (fol. 12Sr-I32'\). Altera Constitutio typis impressa invenitur
in libello : Costituzioni della Congregazione de' Pii Operarj, ·edito ano 1735
(pp. S7-92); exsistit aliaeditio harum Constitutionum, ano 1679facta, quae
cum editione ano 1735 plane congruit, excepta orthographia et interpunctione.

Die 2. Hàlfte des 17. Jahrhunderts und die anschlieBende lo Hàlfte des
IS. Jahrh. ist fiir Neapel eine Bliitezeit der Missionen. Neben den alten Orden
wie Dominikaner, Franziskaner, Jesuiten und Theatinerwaren auch neuere
religiose Institute, wie Lazaristen, Pii Operai, Redemptoristen, und viele
meistens kleinere Vereinigungen von Weltpriestern auf diesemGebiete tatig;
von diesen letzteren seien die bedeutenderen mit Namen erwahnt.: La Congre-
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gaeione delle Missionni Apostoliche} La Congregazione della Conjerenza; La
Congregazione di S. Mario: della Purità, gewòhnlich di S. Giorgio MaggioTe
genannt (r). Unter al1en diesen Oenossenschaften nehtnen die Pii Operai
sicher einen Ehrenplatz ein, sowohl wegen des Umfanges und Erfolges ihrer
Missionstàtigkeit als auch wegen des apostolischen Geistes, welcher sie dabei
beseelte, und ihres strengen Lebens (2).

Die Pii Operai wurden am Anfang des r7. Jahrh. gegriindet vom Ehrw.
Carlo Carafa (rs6r-r633), der in den Jahren r600-r60r zu Neapel einige Welt
geistliche um sich sammelte mit der Absicht.idie Glaubigen besser in der
christlichen Lehre zu unterrichten, um so ihr Seelenheil zu sichern und sie
zu einem frommeren Leben zu bringen (3). Nach verschiedenen Schwierig
keiten gewann das Institut um r606 gròììere Festigkeit und es wurde ein
Noviziat eròffnet (4). Am 2LIV.r62I gab Gregorius XV. die pàpstliche Ap
probation mit dem Breve Ex quo di'Vino, Moiestas, und nach dem Tode des
Griinders (S.IX.r633) wurde das Institut am 9.XI.r634 von Urbanus VIII.
bestàtigt mit dem Breve Militantis Ecctesiae,

Weil die Pii Operai nicht die drei religiose Geliibde ablegten, bildeten
sie eine Vereinigung von Weltpriestern, keine religiose Genossenschaft in
strengem Sinn; zur gròlseren Stabilitat wurde aber ein Beharrlichkeitsgeliibde
von den Mitgliedern abgelegt (5). Die Lebensweise war im al1gemeinen streng
und sicher am Anfang sehr armi òfteres Fasten und andere kòrperliche BuBen
wurden eifrig geiibt (6). Stark betont war auch der Gehorsam gegeniiber
den Hausrektoren und Missionsoberen, besonders aber gegeniìber dem « Pre
posito Generale» - mit seinen 4 Consultoren auf 3 Jahre gewàhlt - dessen
Befugnisse sich bis zu den kleineren Einzelheiten des Lebens erstreckten.

Das Ziel der Pii Operai war, wie oben schon angedeutet, die Verbreitung

(I) Ausfiihrlichere Angaben bei O. GREGORIO, Mons. Tommaso Faicoia, 1663-1743, Roma
1955, Introduzione, pp. V-VII; A. TELI,ERiA, S. Alfonso I, Madrid 1950, 173-176; M. DE
MEULEMEESTER, Origines de la Congrégation du T. S. Rédempteur I, Louvain 1953, 12-13;
ID., Htstoire sommaire de la Congrégation du T. S. Redem.pteurz; Louvain 1958, I7-IS.

(2) Fiir die Pii Operai vgl. G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica
LIII (1851) 53-57; M. HEIMBUCHER, Die Orden und Kongregationen de?' kath. Kirche3 II,
Paderborn 1934, 573-574; R. TELLERiA, I Pii Operai Catechisti Rurali = 01'dini e Congregatio
ni religiose a cura di M. ESCOBAR II, Torino [1952], 931-938; P. SANNAZZARO, Pii Operai Cate
chisti Rurali = Enc. Catt. IX [1952] 1469-147°.

(3) SANNAZZARO 1469, sagt, daB Carafa mit seinen Gefiihrten im J. 1600 das Werk begann,
ebenfalls MORONI 55. TELLERiA 934 stellt den Anfang in das Jahr 1601, und so auch HEIMBU
CHER 573. Das Annuario Pontificio 1960 p. 872 gibt als Orùndungajahr 1600 ano

(4) SANNAZZARO 1469: «Il Carafa e i suoi nel 1605 eressero una casa a S. Maria dei
Monti, fuori di Napoli, dove' stabilirono il noviziato D. TELLERiA 934: «Trasferitosi nel 1606
a S. Maria dei Monti ai Ponti Rossi, a otto chilometri da Napoli, nel giorno di Pentecoste
diede inizio ad una nuova Congregazione D. Das Annuario Pontificio 1960 p. 872 sagt, daB die
Approbation (bischòfliche }, sicher nicht die piipstliche) im [ahre 1606 erteilt wurde. Pl.
TROYLI OCist., Istoria generale del Reame di NapOli IV 2, Napoli 1750, 97: «La Congrega
zione de' Pii Operai... fu istituita in Napoli nell'anno 1607 D. Ein Dokument vom «Tribuna
le di S. Lorenzo,Napoli li 20 nov. 1683 D, zitiert bei GREGORIO II, spricht ebenfalls von
der e Cougregatione de' Padri Pii Operari fondata sin dall'anno 1607 in questa medesima
città».

(5) ,Siehe DE MEULEMEESTER, Origines I 251 f.
(6) Eine Aussage iiber das strenge Leben der Pii Operai {« fanno vita slmigliante a

quella de' Religiosi più austeri D) vom jahre 1739 bei GREGORIO 14-15.



und Vertiefung der Kenntnis der christliche Lehreunter den Glaubigen, und
als Mittel dazu wurden angewendet Katechese und Predigt, besonders in
.der rnehr griindlichen Form von Missionen und geistlichen Exerzitien fiir das
gesamte Volk und fiir besondere Gruppen. Am Anfang der Konstitutionen
werden Ziel und Mittel folgendermaBen umschrieben: c( La vocatione ed
istituto di questa minima Congregatione de' Pij Operarij è l'impiegarsi con
ogni studio all'acquisto delle anime... Ed a questo effetto non solo abbraccia
l'insegnar la Dottrina Christiana, ed udir confessioni, ministrar sagramenti,
predicare e sermoneggiare in quanto li vien così ordinato... , ma ancora l'an
dar in Missioni per città, ville e casali, come 10r primario istituto, ed inse
gnare a tutti la via della salute » (7).

Obwohl die Zahl der Pii Operai nie besonders groB gewesen ist (8),
waren sie doch als Missionàre sehr bekannt und hatten groBen Erfolg (9).
Auch ist hervorzuheben, daB einige Missionstheoretiker aus ihrem Kreis
'hervorgegangen sind. N amentlich mògen hier genannt werden Ludovico Sab
batini, cc l'inventore nelle sante Missioni di piantare il Calvario, che sono
molte Croci in memoria della Santa Passione di Gesù» (ro), und Pietro Gi
solto, dessen Instruttione per ben missionare, Napoli 1673, und in 2. Auflage,
Napoli 1717, eine ausgezeichnete missionstheoretische Anleitung bildet (II).
In diesem Biichlein ist die beste Tradition der Pii Operai niedergelegt, welche
.auch in anderen Instituten Anklang fand und sogar fiir die heutige Mis
sionspraxis noch von Bedeutung ist.

Die Kenntnis der Missions-Konstitutionen der Pii Operai ist somit von
,groBer Bedeutung fiir das Studium iiber die Missionen, wie diese in Neapel

(7) Costituzioni e Regole de' Pii Ope1'arii, Napoli 1679, 5-7,
(8) Seit 1617 hatte das Institut als Hauptsitz die Kirche S. Giorgio Maggiore in

'Neapel, Irn Jahre 1687 wurde eine Griindung in Rom versucht, welche in 1689 zU Stande
;kam in Santa Balbina. Irn J. '703 bekamen sie auch noch die Pfarrkirche S. Lorenzo ai
Monti, welche aber '7'2 gegen S. Maria ai Monti getauscht wurde; im J. '730 kam eine 3.
Niederlassung in Rom dazu und zwar in Trastevere, wo die Kirche S. Giuseppe alla Lun
gara gebaut wurde (eingew. 2.VI.1732). Siehe GREGORIO 25 f., 72 f., 82 f., SANNAZZARO '470,
'TELLERfA 934-935. - Die Zahl der Mitglieder ist mir nicht bekannt; TELLERfA 935 spricht von
'" squadre di venti novizi all'anno» in der 2. Hiilfte des 18. Jahrh.; siehe auch GREGORIO
18 Anm. 28.

Durch pàpstl. Dekret vom 28.VI.1943 (TELLERfA 938: 25 VI) wurden die wenigen
-iibriggbliebenen Pii Operai vereint mit den Catechisti Rurali di Cosenza, gegriindet im J.
1928 in Montalto Uffugo von Mons. Mauro Gaetano: nach Angabe des A nnuario Pontificio
1960 p. 872 zàhlen die Pii Operai Catechisti Rurali (Kongr. mit einfachen Geliibden) 40
Mitglieder.

(9) Uber die rege und sehr erfolgreiche Missionstiitigkeit, welche die Pii Operai von
Rom aus im Kirchenstaat entfalteten, siehe Gm;:GORIO 3'-32, 35 ff. (in Corneto, jetzt Tarqui
nia, wohin Kard. Marcantonio Barbarigo sie berufen hatte), 69-70. - Bemerkenswert ist u.a.
.das ehrenvolle Zeugnis von Kard. Barbarigo an den Rektor von S. Balbina (n.III.1692):
«Al mio arrivo in Corneto ho trovato pieno di ecclesiastica' disciplina questo clero, e san

-tificata la città tutta, effetto del gran zelo de' suoi buoni religiosi» (zitiert bei GREGORIO 36).
(lo) Aussage von Falcoia, zitiert bei GREGORIO 21 Anm. 38.
(II) Instruttione per ben missionare del P.D. Pietro GlSOLFO della Congrego de' PP. Pii

Operari] , nella quale si danno le conditioni, che si richiedono per tal offìcio, e la pratica di
esse; utile non solo al missionante ma ad ogn'altro, che desidera predicare la Divina p'a
-rola, ed haver cura d'anime. Nuovamente data alla luce e da moltissimi errori espur
gata. Aggiuntovi nell'ultimo alcuni atti importantissimi da farsi pratticare da ogn'uno nelle
Sante Missioni; Napoli, a spese di Stefano Abbate, '7'7;,6°, [XII]-198 pp.



im 17· Un.dI8. .Iahrh. gehalten wurden, und damit scheint eine Veròffent
hchung in dieser Zeitschrift wohl berechtigt, Ein' besonderer Orund. kònnte
dazu noclii'geéunden werden in der Mòglichkeit, welche mit dieser Veròf
fentlichung gegeben wird fiir eine Untersuchung, in wiefern die Missions
Konstitutionen der Pii Operai mit denen von anderen Instituten - und da
denken wir zuerst natiir1ich an die Redemptoristen - iibereinstimmen, bzw.
eine Quelle dafiir bilden.

Wer die Frfìhgeschichte unseres Institutes auch nur oberflachlich kennt,
wird sofort an die Mòglichkeit, sogar die Wahrscheinlichkeit einer gewissen
Abhangigkeit unserer Regel und Konstitutionen von denen der Pii Operai

"denken, denn eine so1che liegt wirklich nahe.
Vorerst ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit fiir Abhangigkeit gegeben

mit der Tatsache, daB der hl. Alfons und seine ersten Oefàhrten in der
Person des Mons. Tommaso Fa1coia, gerade einen Pio Operaio, schon seit
50 Jahre Mitglied dieses Instituts (ProfeJ3 19.V.1687), der òfters Lokaloberer,
dann auch Prokurator (1709-1710) und Preposito generale (1713-1716) ge-'
wesen war, als « Direttore dell'Opera» annahmen, eben damit er wegen
seiner Erfahrung im religiòsen Leben und in der apostolischen Arbeit (12)
beim Aufbau des neuen Instituts sich an der Leitung beteiligen sollte. Und
wir wissen, wie sehr Fa1coia sich seinen Anteil an der Leitung der Congre
gazione del SS.mo Salvatore zu Herzen genommen hat vom Anfang (1732)
bis seinem Tode (1743). Praktischwar es sogar so, daB die allgerneine
Fùhrung der Kongregation bei Fa1coia lag, und man bekommt den Ein
druck, daf er mehr Autoritat beanspruchte als ihm anfangs zugedacht
war (13).

Die Ansarbeitung von Regel und Konstitutionen des neuen Instituts
wurde selbstverstandlich in eriger Zusammenarbeit mit dem Direttore vor
genommen, der dabei sicher mehrere Initiativen entfaltet hat, und dem
immer das letzte Wort zustand (14). Es ist natiir1ich ohne weiteres klar,
daB Fa1coia, mit nahezu 50 Jahre Observanz der Pii Operai-Regeln, auch
unbewulìt einiges davon bei der Bearbeitung der Redemptoristen-Regelfìber
nommen hat, zumal es sich darum hande1te, die Lebensweise fiir ein gleich
artiges Institut (Missionen) festzulegen,

(12) Als die Schwester Maria Celeste Crostarosa sich Anfangs 1733 der Leitung Fa1
coias entziehen wollte, gab der hl. Alfons deutlich zu erkennen, daB er unbedingt an Fal
coia festhalten wolle, gerade weil dieser wegen seiner Erfahrung der richtige Man sei:
« L'unica via dunque per istabilire bene ogni cosa è che tutti noi ci rimettiamo ad un solo,
a cui avendo' detto le nostre riflessioni, dipendiamo poi alla cieca dalle sue determinazioni.
Ma quest'uomo deve essere sperimentato, pratico di Comunità, pratico di Missioni e d'altri
Esercizi spirituali, e pratico delle scienze necessarie ad un'Operario, e che sia uomo di
spirito ed illuminato, e che egli poi determini tutti i dubbi e tutte le cose senza contrasto •.
- Lettere di S. ALFONSO I, Roma [1887], 25.

(13) Fiir die Stellung Falcoia's als «Direttore della Congregazione », siehe DE MEULE
MEESTER, Origines I 68 ff.; GREGORIO, Fa!coial96 ff.; P. BERNARDS CSSR, Die Grundung des
Redem-pioristenordens = In Benedictione Memoria. Gesammelte Aufsiitze zur Huouiertjahr
jeier del' Kiiiner Provinz del' Redemptoristen, Bonn 1959, 17-19.

(14) Fiirden Anteil Fa1coia's bei der Ausarbeitung der Institutsregeln, vgl. DE MEULE
lIiEESTER 87 ff'., GREGORIO 237 IL, BERNARDS 19-21.



Neben dieser ersten Mòglichkeit bzw. Wahrscheinlichkeit der Pii Ope
rai-Regeln als Vorbild und Quelle fiir die Redemptoristen-Regeln ~ gege
ben mit der Ausarbeitung dieser Regeln am Anfang mit Falcoia's Mitarbeit
und unter seiner allgemeinen Aufsicht (I732-I743) ~ gibt es noch eine 2.
Phase in unsrer Regelgeschichte, in der Abhàngigkeit von der Pii Operai
Regel naheliegt. - Als man im jahre I748 die vom hl. Alfonsendgiìltig aus
gearbeitete Regel, welche vorher von Kard. Spinelli, Erzbischof von Nea
pel, begutachtet worden war, in Rom zur pàpstlichen Approbation einreichte,
wurdedie Angelegenheit-so geerdnet, daB eine Umarbeitung vorgenommen
wurde von P. Villani und dem Pio Operaio Francesco Sanseverino, unter
Aufsicht des Pio Operaio Tommaso Sergio. Weil die Umarbeitung der R.e
gel, jedenfalls der Form nach, ziemlich radikal war, soist man geneigt
anzunehmen, daB auch die am 2S.II.I749 vom Hl. .Stuhl approbierte Redemp
toristen-Regel weitere Abhangigkeit von der Pii Operai-Regel aufweisen
werde (IS).

Soweit haben wir von der Mòglichkeit bzw. WahrscheitÙichkeit gespro
chen, daB die Regeln der Pii Operai bewuBt oder auch unbewuBt als Quelle
fiir unsre Regel und Konstitutionen gedient haben kònnten, Aber damit sind
wir im Reiche des a-priori geblieben. Um die wirklichen Ubereinstimmun
gen bzw. Abhangigkeiten festzustellen, ist natiirlich eine genaue Untersu
chung, vorallem eine minutiòse Vergleichung der Texte notwendig, wobei
dann noch zu bedenken ist, daB nicht jede Ubereinstìmmurig auch Abhangig
keit einschlieBt. Dies gilt besondersim vorliegenden Fall, wo verschiedene
Bestimmungen, jedenfalls dem Inhalt nach, fiir gleichartige Institute (Mis
sionen) so ungefahr naturnotwendig gegeben sind, zumal wenn diese Insti
tute unter den gleichen Umstànden von Ort und Zeit bestehen. Auf
Abhangigkeit kann man nur schlieBen, wenn der Wortlaut der Bestimmun
gen auch mindestens substantiell identisch ist und nichtei:rie gemeinsame
Quelle oder ein vom ersten Text abgeleiteter Text als Quelle des zweiten
Textes mit Wahrscheinlichkeit nachweisbar ist. .

Eine solche Untersuchung der Einzelheiten ist aber fiir die Redempto
risten-Regel und Konstitutionen gegeniìber denen der Pii Operai u.W. noch
nicht durchgefiihrt worden, obwohl diese sicher fiir die Kenntnis der Que1
len unserer Regel und Konstitutionen von Bedeutung ist,' da man dann
endlich Sicherheit haben wird iìber die Art und Weise, wie die Texte der
Pii Operai verwertet wurden. Notwendig wird es aber sein, der Vielfalt des
Problems gerecht zu werden. Es geniigt nicht, die Untersuchung auf die.
im J. I749 approbierte Regel zu beschranken.

(15) Uber die Beteiligung der Pii Operai an der Umarbeitung unserer Regel in Rom,
1748-1749, vgl. TELLERfA, S. Alfonso I, Madrid 1950, 458 ff.; DE MEULEMEESTER, 9rigines II,
Louvain 1957, 202 ff.; u lld die Briefe des P. Villani aus Rom an den hl. Alfons, in welchen
er tìber die Verhandlungen wegen dei: Approbatiorr berichtet (AG XXXVII A 9). P. Caione
teilt i~ se inern Bericht tìber die Verhandlungen in Rom mit, daB Mons, Amato anfangs
der Meinung war, die. Regeln solIten ganz neu umgearbeitet werden « a genio suo, forse
sul piede di quelle de' Pii Operai» (AG I 8').

;'
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Will man zu einemklaren Bilde kommen, so ist es unbedingt erfordert,
erst der etwaigen Abhàngigkeit unserer Regeltexte aus den Jahren 1732-1743
nachzugehen, also aus der Zeit in der die ersteAusarbeitung unter Mit
arbeit, wenn nicht unter Leitung Falcoias stattfand, Dann muB erforscht
werden, ob ein Einfluf der Pii Operai-Texte nachgewiesen werden kann
auf die zwischen 1743 und 1748 vom hl. Alfons weiter ausgearbeiteten Texte
bis zur Regel, welche in Rom fiìr die pàpstliche Approbation vorgelegt wur
de. Drittens soll untersucht werden, in wiefern die Pii Operai-Regel als
Quelle anzusehen ist fiir den in Rom 1748-1749 umgearbeiteten Text, den
wir kennen als unsere vom Hl. Stuhl approbierte Regel. Und schlieBlich
ware noch zu priifen, ob nach 1749 ein weiterer Einfluf der Konstitutionen
der Pii Operai statt gefunden hat auf der Abfassung des endgiiltigen Textes
unserer Konstitutionen, die auf dem Generalkapitel von 1764 angenommen
wurden (16).

Diese ganze Untersuchung ist bestimmt keine einfache Arbeit, welche
am besten in gròfìerern Zusammenhang durchgefiihrt wiìrde, d.h. wenn
gleichzeitig unsere Regel und Konstitutionen auch untersucht wiirden auf
andere mògliche Quellen. Da es aber notwendig ist, alle Regel- und Konsti
tutionstexte welche uns erhalten sind, sowohl Vorstudien und Entwiirfe wie
endgiìltige Texte, in die Untersuchung einzubeziehen, ist es erfordert, diese
Texte in chronologischer Reihenfolge zu bringen und dazu miìfìte die Ent
stehungszeit von nicht wenigen Texten .erst genauer festgestellt werden. Bis
zu dieser Untersuchung wird man sich begniigen miissen mit einigen mehr
allgemein gehaltenen Aussagen, wenn es um die Abhangigkeit unserer Re
gel und Konstitutionen von denen der Pii Operai geht. J e nach Einstellung
wird man geneigt sein, die Bedeutung der Pii Operai-Texte als Quelle fiir
unsere Regel hòher oder geringer einzuschàtzen (17).

Wir bringen unten zwei Texte der Missionskonstitutionen der Pii Ope
rai, den ersten aus einer Handschrift vom Jahre 1709 (I), den zweiten aus
einem Druck vom jahre 1735 (II).

Im Staatsarchiv zu Neapel (18) wird ein Codex von 161 Bll. aufbewahrt,
in dem man die Regeln, Vorschriften, Branche und Traditionen der Pii
Operai gesammelt hat unter dem Titel: Imstruiiioni, Usi, Regole, e Decreti
resbeiiiuamente da osseruarsi da tutta la Congregatione de' Pii Operarii, com
posti, dichiarati, et ordinati dal Capitolo Generale d'essa Congregaiione, di'Visi
in. quattro parti nell'anno I?oQ.Es handelt sich hier nicht um neue Bestirn-

(I6) In einem Rundschreiben an die Kongregation vom 3.X.I757 spricht der hl. Alfons
iiber einen Punkt, der nach KapitelbeschluB (I755?, vgl. Spie. Hist. 3[I955] 309 n. 6) in
Dbereinstimmung mit dem Gebrauch der Pii Operai eutschicden wird,

(I7) Sehr vorsichtig driicken sich aus GREGORIO, Faleoia 250 und TELLERIA, S. Alfonso
I 322; P. Hosp ist in einem noch nicht ver6ffent1ichtem Aufsatz geneigt, den EinfluB fiìr
gr6Ber zu halten. ,

(I8) Arch. di Stato-Napoli. Monasteri soppressi, vol. 423I (S. Nicola alla Carità). 
Vgl. GREGORIO, Falcoia 78-79, wo auch die allgemeine Einteilung des Codex in 4 Teile
angegeben ist.
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mnngen, sondern U111 eine Sammlung VOll Vorschriften und Gebrauchen, die
schon beobachtet wurden; das Oeneralkapitel von 1709 mag etwas zugefiìgt
haben, gab aber im wesentlichen nur eine Bestàtigung der bisherigen
Observanz und zwar nach der formellen Art der aufgenommenen Bestim
mungen.Am SchluB heiBt es klar und deutlich (BI. 155): «Nel Capitolo
. Generale dell'almo 1709; essendo state lette le sopra dette 1nstruttioni,Usi,
Regole e Décieti respective, con tutte le postille et additìoni tanto di mano
del M. R. Padre Preposito, il P.D. Ludovico Sabbatino, quanto di me D.
Giuseppe Antinori, Segretario, si è determinato che restino tutte approvate,
e s'osservino secondo "le loro nature, cioè .l 'Instruttioni da Instruttioni, le
Regole da Regole, l'Usi da Usi e li Decreti del Capitolo Generale da Decreti H.

Irn 3. Teil: De) diversi esercitij di Congregatione steht als letztes (15.)
Kapitel: Delle Regole per le Missioni e missionare approvate dal Capitolo
Bll. 12sr-132r

. Irn Jnhaltsverzeichnis, BI. 160r , ist dabei verrnerkt : « Questa
Regola è approvata dal Capitolo Generale dell'anno 1700 ». Diesen Text brin
gen wir an erster Stelle und am Ende der Nummern fiìgen wir jeweils mit
Kleinbuchstaben im Wortlaut oder als Verweis die entsprechende Stellen
unserer àltesten Konstitutionen iiber die Missionen hinzu (19), ohne uns
jedoch ausdriicklich mit der Abhangigkeit zu befassen (20). - Wo es bei
dieser Nebeneinanderstellung klar hervortritt, daB nur verhaltnismàfsig we
nig Texte in typischen Einzelheiten von 1nhalt und Form wirklich iìberein
stimmen - wohingegen nicht selten merkwtìrdige Verschiedenheiten zu ver
zeichnen sind - liegen bestimmte Schluìsfolgerungen iiber EinfluB und
Abhangigkeit nahe; diese zu ziehen mòchten wir jedoch einstweilen dem in
teressierten Leser iiberlassen.

Der zweite Text, den wir bringen, ist den Costituzioni della Congrega
zione de) Pii Opemrj von 1735 (21) entnornmen, und steht dort im 3. Teil

(19) Vor der gro Ben Konstitution iiber die Missionen, welche im Generalkapitel von
1764 angenommen wurde (Codex Regularum et Constitutionum CSSR, Rornae 1896, 37-88,
nn. 24-146) und jetzt noch im wesentlichen in Kraft ist (Const. et Regulae CSSR, Romae
1936, 9°-129, nn. 40-134), kennen wir drei derartige Texte: das im Generalkapitel von 1747
angenommene Misaionsreglernent (AG I E 37 pp. 37-46; hrsg. in Analecta I [1922] 172-178,
206-212, 255-263); ein eigenhandig vom hl. Alfons etwa um 1744 (oder frtìher P) geschriebener
« Metodo per le Missioni. (AG SAM IX 15b ; hrsg. in Lettere III 535-545); ein von einer
unbek·annten· Hand geschriebenes, mit eigenhàndigen Zusàtzen des hl. Alfons versehenes
« Regolamento per le Missioni. (AG SAM IX 158

; hrsg. in Analecta 8 [1929] 242-249). -Es
ware iiberaus lohnend die Entwicklung unserer Gesetzgebung tìber die Missionen in diesen
4 Texten zu verfolgen. Von besonderem Interesse ist das Verhaltnis der 2 letzt angefììhrten
Texte: der « Metodo », von Alfons selber geschrieben und das « Regolamento », von ihm
ausftihrlich glossiert. Es will uns vorkommen, daB der Grundtext des « Regolamento.
alter ist als der « Metodo », weil Alfons im « Metodo. auf die Nummern des « Regolamen
to. verweist; die eingenhàndigen Notizeri des ' hl. Alfons beim « Regolamento. scheinen
aber [tinger als der « Metodo ».

(20) In den Briefen Falcoia's an den hl. Alfons ist 6fters die Rede vom « Regolamento
delle Missioni »; siehe GREGORIO, Falcoia 243, 244, 247; vgl. auch DE MEUI,EMEESTER, Origines
I 129 und 134-135.

(21) Costituzioni e Regola de' Pii Operarj; Napoli, C. Salzano, s.a.; 16°, 139 pp. - Das
Bììchlein besteht aus 2 Teilen mit eigenem Titelblatt: [p. 3] Costituzioni della Congrega-
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.als Ietztes (2.) Kapitel : Della prontezza che devono mo'strare in tutti gli eser-
cizj delle Missioni, pp. 87-92. In den Anmerkungen wird verwiesen auf die
entsprechenden Stellen des ersten Textes.

Was die Art der Herausgabe betrifft, bemerken wir, daB dieTexte
wortwòrtlich wiedergegeben werden, wie sie in den Origina1en vorliegen,
unter Beibehaltung der urspnìnglichen Rechtschreibung. Aus Griinden einer
bequemeren Lesbarkeit und zum besseren Verstandnis haben wir die Iriter
punktion (22) und den Gebrauch der groBen Anfangsbuchstaben nach mo
dernem Brauch normiert, bzw. reduziert. Dasgleichegilt fiir die Akzente (23).

zione de' Pii Operarj; Napoli, C. Salzano, 1735; pp. 3-96, und [p'. 97] Regole della Con
gregazione de' Pii Operarj; Napoli, C. Salzano, 1737; pp. 97-136. Die Regole sind fol
gendermaJ3en eingeteilt: Regole comuni, pp. 99"II9; Regole de' Nouiz], pp. 121-134; Regole
de' Chierici, pp. 135-139. - Die Ausgabe Costituzioni e Regole de' Pii Operarij; Napoli,
[N. de] Bonis, 1679; 16°, 146 pp. stimmt inhalt1ich genau mit :der Ausgabe von 1735-1737
iìberein, hat aber .eine altere Form der Rechtschreibung und Interpunktion.

(22) In dem L Text (Handschrift) steht fast immer ein Strichpunkt am Ende eines
selbstandigen Satzes, wo wir einen Punkt setzen; im 2. Text (Druck) steht da meistens
ein .Doppelpunkt, Beistriche zwischen zwei einfach .nebeneinanderstehcnden Satzteilen mit e
(und) verbunden haben wir ausgelassen; hingegen haben wir einige Beistriche eingefiigt,
so vor Konjunktionen und zwischen den Teilen einer Aufzàhlung.

(23) In der. Handschrift sind die Monosyllaba wie a, ò, dà, fà, frà, trà mit Akzent
geschrieben, diese Akzente haben wir weggelassen; hingegen schrieben wir die Konjunktio
nen perche•. benche U.S.w. mit Akzent, obwohl diese in der Handschrift ohne solchen stehen.
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III2WII Capitolo XV
Delle Regole per le Missioni e Missionare

approvate dal Capitolo Gen.1e

Essendo l'esercizio del missionare, quanto alto e perfetto,
poiché in esso s'imita Cristo Sig.r nostro, che per ville e ca
stelli predicava il Regno de' Cieli, altrettanto pericoloso, doven
dosi pratticare con peccatori e stare a guerra viva contro l'in
ferno, acciò s'eserciti con quella rettitudine, che si deve, si facci
fruttò nell'anime e non si perdino gl'Operarij, si danno le se
guenti Regole, quali debbiano essere da tutti quanti, che in esso
s'impiegono, puntualmente osservate.

I. - Tutti siano pronti a questo santo esercizio, pensando, che
a questo fine sono chiamati nella nostra Congregatione, essendo
questo il nostro principale istituto. Che perciò non solo debbiano
essere solleciti ad andarci, quando saranno mandati da' Superiori
in ogni tempo ed a qualsivoglia luogo, lasciando ogn'altro impie
go, benché di servizio di Dio, ma anco s'offerischino da loro me
desimi a' Superiori, mostrando il desiderio che hanno di questo
devotissimo impiego, procurando a suo tempo farsi 'le fatiche
necessarie per quest'effetto.

Essendo l'impiegarsi nelle Missioni uno dei principali fini dell'Istituto, a
quest'impiego tutti principalmente si applicheranno. - « Regula CSSR 1749ll,
Codex Regularum et Constitutionum 5 n. I.

Potranno bene i soggetti, non solo mostrarsi pronti all'andare, ma al
tresì mostrarne un modesto e rassegnato desiderio. - « Regolamento », Ana
lecta 8 (1929) 244 n. 4; « Metodo ll, Lettere di S. ALFONSO III 535; « Regola
mento 1747 », Analecta I (1922) 175 (bensl statt bene).

2. - Non vadino senza le dovute licenze de' Vescovi et Ordi
narij de' luoghi, le quali licenze abbiano prima di partire in scrip
tis nelle loro patenti, o pure avendo lettere delli medesimi Ve
scovi, che l'invitino alle Missioni. Perciò sarà peso delli Rettori

, di Casa appuntare le Missioni con le loro licenze per tempo, ac
ciò nelli tempi stabiliti et ordinarij che sono Il I28vll nell'ottobre
e novembre, nel gennaro e febraro, e nel maggio e giugno possino
mandare le Missioni secondo il nostro Istituto, e secondo gl'obli-
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ghi che ha ogni Casa, e spendere tutte l'entrade per quelle la
sciate in ognanno.

Questi [i Superiori] non li [i Padri] manderanno mai, se non sono ri
chiesti da' Vescovi, o dall'università, col consenso de' medesimi Vescovi,
che si pregheranno mandarii scritto il loro permesso e le facoltà necessarie. 
(C Regolamento n" Anai, 8(1929) 244 n. 4; C( Metodo n, Lettere III 535; (C Re
golamento 1747 n, Anal, I (1922) 175 (a mandar loro statt mandarli).

Uber die Zeit auf die Missionen zu gehen, vg1. (C Costitutioni 1764 »;
Codex Reg. et Consto 68 n. IOO.

3. - Non vadino soli ma in compagnia degl'altri, secondo il
bisogno de' luoghi, ed almeno due. Assegnando i soggetti il Ret..
tore della Casa, fra quali assegnerà uno che sarà il. Superiore,
avendo mira non all'anzianità o officio, che ha il soggetto in Casa,.
ma alla prattica ed esperienza, che averà in quest'esercizio, as-'
segnando ancora chi noti le cose avvenute nelle Missioni, per ri
ferirle poi al Cancelliere, acciò le possi notare al libro, che per
tal 'effetto terrà. Ed esso Superiore avrà pensiero di riferire ad esso
P. Preposito e l'inconvenienti e difetti notabili, che fussero ac
caduti nelle Missioni, acciò si castighino con la condegna peni
tenza i delinquenti. E tutti questi assegnamenti, come anco il
partire delle Missioni, si faccino con il consenso del P. Preposito;
ne stiano fuori di Casa più di un 'mese, o altro tempo stabilito
dal detto P. Preposito.

Non anderanno mai soli, a due almeno, anche quando sono picciole Mis
sioni. - « Regolamento n, Anal. 8 (1929) 243 n. I; C( 'Metodo n, Lettere III
543 n. I (Variante: ma almeno a due); C( Regolamento 1747 n, AnaL I (I922}
176 n. 2.

Alle Missioni anderanno sempre accompagnati, almeno due. - cc Reg..
çSSR 1749 n, Codex Reg. et Consto 5 n. II.

Delle cose più memorabili che accaderanno... se ne potrà fare da ognuno
un distinto notamento... 16. Queste notizie si daranno in iscritto al cronista
della casa, per registrarne nel libro delle Missioni di quell'anno. - (C Costi
tuzioni 1764 n, Codex Reg. et Consto 48 n. 48-49.

4. - Ne i viaggi si ricordino di non dissipare lo spirito anzi
che andarlo raccogliendo, pensando che per communicare ad altri
sentimenti di Dio, debbiano essere pieni del medesimo Dio. Per
tanto non lascino l'orazione mentale, quale, benché allora non po
trà farsi in commune, se la facci ogn'uno da sé; come anco nel
l'allogiare in casa d'altri o nelle locande, si portino con quella
temperanza e modestia, che si ricerca ad un Operario Apostolico.

Per la strada piglino il tempo per fare le loro orazioni. - cc Metodo n.
Lettere III 536; (C Regolamento 1747 n, AnaL I (1922) In n. 4.



5. " Gionti al luogo delle Missioni, la prima -visita, potendosi,
sia nella chiesa al Santissimo Sacramento, al quale si offerischino
di cooperare, Il 129rllsecondo la sua santissima voluntà alla sa
lute dell'anime da lui redente. Né tralascino di pregare la Ver
gine Santissima, li Santi Protettori del luogo (de' quali faccino
in quel tempo ogni giorno la commemoratione), et in particolare
preghino gl'Angeli Custodi di tutte quelle genti, acciò movino
l'anime a loro commesse a venire a cavar frutto dalla Santa
Missione.

Quando siano giunti alla chiesa, la prima cosa visiteranno il SS.mo Sa
cramento, poi l'altare della VergineSS.ma e de' Santi Patroni e Titolari,
pregandoli di cuore perI'assistenza loro in quel gran negozio; e specialmente
adorino gl'Angeli Costodidel luogo, della chiesa e de' particolari, implo
rando l'aiuto loro per la conversione di quell'anime allaJoro cura commes
se. - (( Regolamento », Anal. 8 (I929) 245-246 n. 5; (( Metodo », Lettere III
536 (Anfangverschieden: Giunti ,alla chiesa, prima di tutto visiteranno);
( Regolamento I747», Anal. I (I922) In n. 6.

6. - Visitaranno dopo iVescovi e Parochi de' luoghi, a' quali
s'offeriranno come loro Coadiutori, non come Visitatori, e procu
rino far tutto con il lor consenso. Né lascieranno per ultimo di vi
sitare li Superiori temporali de'luoghi, come Baroni, Governatori
&c., pregandoli umilmente della loro assistenza, per esempio de
gl'à:ltri.

Anderanno due Padri in nome di tutti a visitare ed invitare il Padrone,
il Governatore, o altro Magnate in casa propria, pregandoli della loro assi
stenza e favore. - « Regolamento», Anal. 8 (t929) 248 n. II; ( Metodo »,
Lettere III 538; ( Regolamento I747 l), Anal, ,I (I922) 209 n. I3. - Vgl.
(C Costituzioni 1764 », Codex Reg. et Consto 79 n. I24.

7. - Accettaranno la casa da' Curati o Superiori de' luoghi,
quale sia decente al nostro stato, particolarmente dove non vi abi
tino, né conversino, né abbino communicatione [con] donne, quali
siano escluse affatto dal parlare con PP.in casa, ma trattino sola
mente con quelle in publica chiesa.

Intorno al sostentamento in Missione, non cercheranno mai cosa alcu
na in dono, se non casa e letti. - « Metodo », Lettere III 545 n. IX.

Quando nella casa ove si sta alloggiato, non si potessero totalmente
evitare [le donne], si usi con esse un'infinita cautela. - « Costituzioni I764 »,
Codex Reg. et Consto 50 n. 53.

8. - Per preparare da mangiare portino un Fratello laico, il
quale farà tutto con carità grande, ma senza dare occasione di
seandalizarsi li secolari, quando comprarà la robba da mangiare;
come anco darà esempio di somma modestia, fuggendo il trattare
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con donne et anco ,il troppo parlare con gl'uomini. Né uscirà senza
licenza del Superiore, né anderà peraltro, ma solo per le cose
necessarie, e fuggirà di visitare le persone _in casa loro. Quando
occorresse non aver questo Fratello laico, si faccino cucinare da
persona devota, e servire da qualche uomo esemplare.

Vgl. die Konstitution fiir den Laienbruder, der auf die Mission mitgeht:
« Costituzioni 1764 )),Codex Reg. et Const. 64 n. 85.

9. - Non siano gravi a persona alcuna per le spese, III29vII
ma quelle, tanto nell'andare e tornare, quanto nel dimorare in
quelle, le facci con denari della Communità, non accettando re
gali alcuni da qualsivoglia persona in qualsivoglia grado costi
tuita, e neanco piglino Messe, ma essendole offerte, le faccino dare
a' Preti del Paese.

Intorno al sostentamento in Missione, non cercheranno mai cosa alcuna
in dono,se non casa e letti, tali quali saranno loro dati, e qualche utensilio
di cucina. Ma se venisse poi donato a' Padri qualche cosa di cibo o vino,
oppure tutto il sostentamento da qualche particolare, lo prenderanno con rin
graziamento... , avvertendo a non prender mai denari, neppure per Messe. 
« Metodo », Lettere III 545 n. IX; « Regolamento 1747)), Anal, I (1922)
262 n.' 9.

Le Missioni dovran farsi a proprie spese della Congregazione, né sarà
mai permesso queste spese richiedere dalle università o particolari. - « Reg.
CSSR 1749 », Codex Reg. et Const. 5 n. 1.

IO. - Procurino, per quanto si può in quel tempo, pratticare
là. vita commune, cioè alzandosi tutti assieme la matina ad hora .
stabilita. Si trovino tutti assieme all'orazione mentale, al man
giare la matina e sera, all'esame di coscienza, assegnando l'hore
di tutti l'esercizij il Superiore, chiamandosi a questi esercitij
tutti li PP.

II. - Non manchino all'oratione mentale per un'hora del
giorno, secondo le nostre Costitutioni, facendola in commune mez
z 'hora la matina e mezz 'hora la sera con le solite litanie ed ora
tioni. E quando per la calca di confessare non possono farla la
sera,ne faccino un'hora intiera la matina; almeno quando non vi
fusse altro tempo, non si preterischi la mezz'hora.

In casa facciano l'orazione in comune due volte il giorno per mezz'ora,
e quando non vi è tempo, almeno una volta. - « Metodo », Lettere III 544
n. VII.

. 12. - Il mangiare sia a tutti d'un medesimo modo, fuggendo
.le cose particolari, se il bisogno di qualcheduno non lo ricercas-



se, facendosi con licenza del Superiore. Et il mangiare sia mode
rato secondo lo stato Religioso, aggiungendo a quello si da in
casa .l'antipasto ogni matina et una minestra la sera, e per non
dar scandalo a secolari si contentino delle cose communi del Pae
se; ed occorrendo in qualche Terra non esservi con che sodisfare
al bisogno de' PP., si procuri con santa cautela da fuori. Occor
rendo. far Missioni in tempo dell'Advento, o ne' giorni antece
dentialIa festa dello Spirito Santo, non mangino carne, ma si
facci quell'astinenza, che si fa in casa, e bisognando mangiar
ç~rne indetti tempi, si facci con licenza del Superiore della Mis
SIOne.

Der « Metodo », Lettere III 545 n. IX, und das « Regolamento I747 )l,

Anal. I (922) 263 n. ·IO, schreiben ebenfalls Einfachheit beim Essen vor,
aber die Formulierung ist ganz verschieden. - Die « Costituzioni I764»,
Codex Reg. et Consto 205 n. 442, schreiben Abstinenz vor im Advent und
in der Novene vor P:fìngsten; es wird aber nicht erwahnt, daB dieses-auch
fiir die Missionen gilt.

13. - S'astenghino dall'andar a mangiare in casa d'altri,
tanto mentre dura la Missione, quanto quando III3dll è finita,
potendo solo nel primo arrivo stare a pranzo o cena con chi li. ,
ncevera.

14. - Siano obedientissimi al Superiore della Missione, pen
sando che stanno a guerra viva contro l'inferno, nella quale de
vono essere obedienti al loro Capitano per non esser sconfitti,
altrimente non ci concorre il Signore,.né faranno fruttomellani
me. Perciò non eschino di casa, né vadina per l'altrui case senza
sua licenza, né vadino soli, ma non potendo aver compagni, si
procurino un Prete del Paese per compagno.

Per il luogo della Missione non vadano soli, ma almeno accompagnati
da un prete o chierico. - « Metodo n, Lettere III 554n. IV; « Regolamento
I747 », Anai, I (I922) 26I n. 4.· . .

Quando però devono andare per fare inviti o altri servizi del Signore...
potranno farsi accompagnare da qualche prete ·0 chierico, quando vi sia
penuria de' propri compagni. - «Metodo ll, Lettere III 543 n. I; « Regola
mento I747 ll, Anal, I (I922) 260 n. 1.

15. - Fugghino .le burle soverchie, contese et altre parole di
poca edificazione, tanto fra di loro quanto con secolari. E benché
non vi sij rigoroso silentio, procurino nel tempo del riposo aste
nersi dal parlare, per non inquietare i compagni.

16. - Fugghino nelle Missioni qualsivoglia negotio temporale,
come di comprare, vendere &c., come cose inconvenienti per lo
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stato ed eserCIZIO, che fanno. Come anco fugghino la troppo fa
miliarità con secolari, discorsi inutili, e molto più le visite super
flue, maxime di donne. Come anche sastenghino da regalare le
persone, se non fusse cosa piccola di devozione.

Procurino in detto luogo della Missione sempre di sfuggire la confi
denza e i discorsi indifferenti con quelli di fuori. - « Metodo», Lettere III
544 n. VIi «Regolamento 1747 », Anal, I (1922) 262 n. 6. - Vgl. « Costi
tuzioni 1764 », Codex Reg. et Consto 46 n. 43.

17. - Prima di cominciare la Missione, il Superiore assegnarà
ad ogn'uno dell'Operarij gl'esercitij di predicare matina e sera,
alli Preti ,fare la dottrina &c. E tutti si contenteranno d'esercitare
l'officio datoli, benché fusse il più infimo e lui il più provetto;
quali officijeserciteranno con somma diligenza, né s'intricheran
no negl'officij degl'altri. Averà però mira il Superiore di dare
gl'officij a quelli, che lo possono fare con più frutto e decoro della
Communità.

18. - Non diano esercitij a Monache, né le confessino, se
non ne vengono pregati da' Superiori loro; e quando dovessero
farlo, s'assegni dal Superiore della Missione quello che conoscerà
più provetto di età e di costumi. Né mostri alcuno desiderio di
llI30vII fare detto officio.

Beziìglich der Exerzitien fiìr Klosterfrauen wàhrend der Mission vgL
(C Metodo l), Lettere III 545 n. Xi «Regolamento 1747», Anal, I (1922)
263 n. II; und auch « Costituzioni 1764», Codex Reg. et Consto 59 n. 77.

19. - L'esercizij della Missione saranno: predicare la sera,
dare le meditazioni la matina della Vita purgativa, gl'Esercitij
a' Preti, insegnare la dottrina cristiana a' figliuoli et anco all'adul
ti, sermoneggiare per le strade di giorno e di notte, trattare paci,
fundare Congregationi di secolari e Preti, promovere la devotione
del SS.mo Rosario, confessare, e tutto altro che è necessario per
la salute dell'anime, e per promovere il servizio di Dio e lasciarlo
stabilito.

20. - L'ordine delle Missioni sarà secondo il solito il seguen
te: Ad hora di Vespro un giorno di festa per ordinario, purché
la necessità non portasse altrimente, s'uscirà processionalmente
dalla chiesa maggiore, potendosi senza disturbo, con tutto il clero
in abito negro, procedendo il Crocefisso con due clerici, che can
teranno le Litanie della Madonna SS.a, gireranno per tutto il
luogo raccogliendo la gente con fare alcuni brevi et efficaci ser
moni, li porteranno in chiesa, dove si farà la prima predica nella



quale s'avisarannd tutti gl'altri esercizij con le .loro hore deter
minate, alle 'quali s'averà mira secondo il bisogno del Paese.

Quando alle ore 21 saranno tutti i Preti [in abito pretile, senza cotta]
in chiesa, s'uscirà col Crocifisso inalberato, e processionalmente si gira la
città, o terra, cantando con pausa le Litanie della Vergine SS.ma. - « Re
golamento », Anal. 8 (1929) 247 n. 9; « Metodo », Lettere III 538(ìn abito
lungo); « Regolamento 1747 », Anal, I (1922) 207 n. II (in abito lungo). 
Vgl. « Costituzioni 1764 », Codex Reg. et Consto 79 n. 125.

Quando non siano dichiarati la mattina gl'esercizij, che si faranno nella
Santa Missione, se n'informerà il popolo dopo questa prima predica della
sera. - « Regolamento », Anal. 8 (1929) 248 n. II; « Metodo », Lettere III
538; « Regolamento 1747 », Anal. I (1922) 209 n. 13.

21. - Ogni sera per tre o quattro volte nel principio della
Missione s'uscirà di notte per le strade, facendo brevi ed efficaci
sentimenti per movere l'anime a compuntione, avertendo però di
non farli avanti delle case delle persone suspette, ma alli capi
delle strade.

Non lasceranno ad ogni modo di fare i sentimenti di notte, che poi se
guiteranno per tre o quattro sere giusta il bisogno del luogo. - « Regola
mento », Anal. 8 (1929) 246 n. 7; « Metodo », Lettere III 537; « Regolamen
to 1747 », Anal, I (1922) 178 n. 8. - Vgl, « Costituzioni 1764 », Codex Reg.
et Consto 78 n. 121 (Formulierung etwas anders, aber Inhalt gleich).

Non si faccino ogni sera allo stesso sito; non si faccino immediatamente
sotto i luoghi sospetti, ma dove possono essere sentiti da molti. - A.a.O.

22. - La predica della sera sarà delle materie purgative, ed
atta a movere i peccatori a penitenza ed a convertire l'anime al
Signore, come è della penitenza, peccato, morte, giudizio, inferno,
et altre simili, la quale si finirà con un atto di contritione da farsi
dal popolo con motivi efficaci, cavati da' sentimenti della mede
sima predica. E s'astenghino regularmente da ogni esercizio este
riore di penitenza, come battersi con funi et altre cose simili, né
permettano facilmente, che nelle Missioni si faccino processioni
di penitenze.

Il Padre ... conchiuderà la predica con un fervoroso atto di contrizione,
tratto da motivi della predica. - « Regolamento », Anal, 8 (1929) 248 n. IO;
« Metodo », Lettere III 538; « Regolamento 1747 », Anal. I (1922) 208 n. 12;

"I3Irll 23. - L'esercizij della matina saranno dati a modo di
meditazioni e propriamente di Vita purgativa e finiranno con
l'atto di contrizione più breve, con meno dimostrazione di quello
si fa la sera, acciò con la varietà rieschi più accetto il modo di
predicare e facci più frutto. Ritrovandosi luogo bisognoso d'istrut-
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tione delle cose della fede,si facci su queste materie per maggior
utilità .. dell'anime.

La mattina... Poi darà una breve meditazione familiare ... , e questa sia
di materia di Vita purgativa... E questa meditazione la terminerà cogl'atti
di contrizione, ma senza pigliare Crocifisso. - « Regolamento», A nal, 8 (1929)
249 n. 13; « Metodo », Lettere III 539; « Regolamento 1747 », Anal. I (1922)
210 n. 15.

24. - Alla prima hora del giorno dopo pranzo anderà un Pa
dre a convocare i figliuoli per la dottrina cristiana, andando pro
cessionalmente con il Crocifisso, cantando le Litanie della Ma
donna 88~a e devote canzoncine, le quali le faranno copiare a'
figliuoli, acciò se l'imparino e le cantino anco finita la Missione.
Tornati in chiesa, divisi i figliuoli dalle figliole, per un'hora l'in
segnerà la dottrina cristiana, e poi instruirà i figliuoli e figliole
più grandi per la Confessione e Communione, facendo poi. nel
penultimo giorno della Missione la Communione generale d'essi
figliuoli, precedendovi una processione divota per la terra, an
dando tutti con corone di spine ma con somma modestia, maxime
le figliole, andando coperte, cantando le solite canzoncine spiri-
tuali. .

Poi dopo l'istruzione per il popolo il chierico unirà i figliuoli per istruirli
nella Confessione e Comunione. - « Metodo», Lettere III 540.

Finita la Comunione generale de' figliuoli si farà il ringraziamento e
doppo si porteranno processionalmente per la città. - « Regolamento 1747 »,
Anal, I (1922) 258. - Vgl. « Costituzioni 1764», Codex Reg. et Const.
85 n. 141.

25. - Dopo questo esercizio si farà la dottrina grande per
l'adulti, dove pratticamente s'insegnerà quanto si deve credere
et operare per salvarsi; ed essendoci tempo si canterà il 88.0 Ro
sario con la Coronella delle cinque piaghe.

26. - 8'assignarà un Padre per trattare le paci tra nemici.
Quali informatosi di tutti gli nemici, li farà venire alle prediche,
quali dopo sentitili disponerà alla pace. Per gli uomini si farà
dopo la disciplina, che per le tre o quattro ultime sere si farà
da tutti dopo la predica, intrecciandovi devoti sentimenti; s 'eser
citaranno a quelle con un efficace sermone. Per le donne si farà
avanti la Communione generale, infervorandole a ciò con un altro

.sermone.

Uber die Versòhnungen vgI; « Regolamento », Anal. 8 (1929) 249 n. 112;
« Metodo», Lettere III 541; « Regolamento 1747», Anal. I (1922) 256
n. 20; « Costituzioni 1764 », Code» Reg: et Consto 60 n. 79.



III3IVII 27. - Si daranno gl'Esercizij a Sacerdoti in luogo
separato e chiuso, dove non, entrino persone laiche. Si tratterà'
dellevmaterie purgative, ma necessarie per il loro stato, dandoli
prattiche per- infervorar1i all'obligo della loro chiamata. E nel-.
l'ultimo giorno si funderà d'essi Preti una Congregazione, dan
doli Regole in virtù delle quali si congregaranno una volta la set
timana, dove s'esercitaranno nelli casi morali, nelle ceremonie, nel
modo di predicare e nell'orazione mentale.

Uber die Priesterexerzitien vgl. « Regolamento», Anal. 8 (1929)248
n. 12; « Metodo», Lettere III 539; « Regolamento 1747», Anal, I (1922)
209 n. 14; « Costituzioni 1764», Codex Reg. et Consto 58-59 nn. 74-76.

Con una maniera speciale si dovranno impegnare a stabilire dove non
vi sia, e di restaurare ove vi fosse la Congregazione secreta degli ecclesiasti
ci - « Costituzioni i764», Codex Reg. et Const. 71 n. III.

28. - Attenderanno con assiduità grande ad ascoltare le Con
fessioni, nelle quali si farà la raccolta del frutto della Missione,
ricordandosi d'esercitarlo con somma carità, mentre l'ha istituito
il Signore per usar misericordia con peccatori. Ed in questo eser
cizio si proibisce affatto confessare donne senza le craticole, o di
ferro o almeno di legno, e sempre si confesseranno di giorno et in
publica chiesa. E la sera a notte confessino solo huomini in casa
sino alle due hore prima della mezzanotte e non più, per non
affaticarsi sopra le proprie forze. Ed a questo medesimo fine dia
il Superiore qualche giorno di riposo fra una Missione e l'altra.

Uber das Beichthòren vgl. « Costituzioni 1764 », Codex Reg. et Consto
50-52 nn. 55-60.

29. - Per frutto stabile delle Missioni, non solo lascino fon
data la Congregatione de' Preti, ma anco quella de' secolari, più o
meno secondo la diversità degli stati delle persone, come una de'
Gentil'huomini, un altra d'Artisti, un altra de' Figliuoli, un altra
de' Foresi, assegnandoli il Padre il luogo da congregarsi, come
anco le Regole. Ed ancora lascino la devozione del Rosario, che
la sera per le case si canti ad alta voce. E se avessero a caro i ter
razzani, anco lascino le Croci piantate, acciò per l'honore della
Passione si visitino cotidianamente. E queste si piantino con li
cenza dell'Ordinario e senza pregiuditio de' Religiosi vicini, met
tendosi ancora alli luoghi, dove si piantano, che non siano tenuti
dove vi può essere occasione di scandalo.

Dber die Sorge um Bruderschaften fiìr Laien vgl. « Costituzioni 1764 »,
Codex Reg. et Consto 71-72 n. II2.·

Dber die Kreuzpflanzung (la funzione di piantar le croci) vgl. « Costi
tuzioni 1764 », Codex Reg. et Consto 70 n. 107-1Q8, und 86 n. 144.



320

Il r3 2r ll 30; - Il tempo delle Missioni, anco ne' luoghi pic
coli, sia almeno di otto giorni, e ne' luoghi grandi possa tirarsi
anco a quindeci giorni o più lungo tempo, se' così parerà al St1
penore.

Si avverta a far durare la Missione almeno dieci o dodeci giorni (anche)
ne' luoghi piccioli. - « Metodo», Lettere III 543; « Regolamento 1747»,
Anal. I (1922) 260. - VgI. « Costituzioni 1764», Codex Reg. et Const. 50
n·52.

31. - Non si partino dalle Missioni, se non lasciano tutti con
solati. Perciò fatta la Communione generale e la processione con
la benedittione nell'ultimo giorno, restino per altri giorni per com
plire quello che fusse di residuo, come di confessare, far paci,
consolar gl'infermi, i carcerati &c., assegnandosi dal Superiore
PP. distinti per tutte queste Opere Pie, essendo alle volte più ne
cessario questo che tutto il resto della: Missione. Quale terminata
adequatamente, se ne tornino con la benedizione del Signore, fa
cendo notare tutto dal Cancelliere della Congregatione.

Nell'ultimo giorno poi ... si farà la predica della benedizione nel seguen
te modo: ... si farà la processione del SS.mo Sacramento... Nella mattina di
detto giorno si farà la Comunione generale de' grandi. - « Metodo», Let
tere III 541-542; « Regolamento 1747 ». Anal. I (1922) 256 n. 21.

II

118711 Capitolo II
Della prontezza, che devono mostrare
in tutti gli esercizj delle' Missioni (*)

Missioni, come vi s'ha da andare. - Tutti saran prontissimi
alle Missioni, che sono tanto proprie del nostro Istituto, ed un
mezzo tan-118811to efficace per l'ajuto de' prossimi (r). Né do
vranno andar soli, ma sempre accompagnati, ed almeno due (2); ed
avranno sempre le licenze espresse de' Vescovi e Prelati nelle cui

(") Die Nummern in' den Anmerkungen zu diesem zweiten Stfick beziehen sich auf
die entsprechende Paragraphen des vorhergehenden Textes.

(I) Vgl. N. L

(2) Vgl. N. 3 am Anfang.
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Diocesi si mandano (3), e del lor Rettore e Superiore; e non vi
anderanno senza saputa e consenso ancor del Preposito (4).

E regolarmente non staranno fuora più d'un mese, se dal detto
Preposito non sarà lor'assegna-11891Ito e determinato altro tempo
più lungo o più breve, secondo la necessità de' luoghi e delle Mis
sioni, e colla detta licenza espressa degli Ordinarj de' luoghi (5).

Esercizi, che vi si hanno a fare. - Gli esercizj delle Missioni
saranno: predicare, sermoneggiare, insegnar la Dottrina Cristiana,
ministrare i Sagramenti santissimi della Penitenza ed Eucaristia,
trattar paci e riconciliazioni, tor via le 119011 nimicizie e discordie,
consolar tutti e tutti istruir nella via di Dio (6).

E procureranno di fare il tutto con. soddisfazione ed assenso
de' Parrochi. E sempre si mostreranno come loro ajutanti Operarj,
non come Visitatori o Superiori (7).

A spese sol della Congregazione vi s'ha d'andare. - Non sa
ran gravi a nessuno per le spese del vivere, anzi rié anche po
tranno accettar limosine, né presenti per tal'effetto; ma do-119III
vranno vivere ed andare e tornare solamente a spese della Con
gregazione (8). E dai Curati o altri solamente accetteranno la
stanza ed abitazione, la quale procureranno sia decente e conve
niente al nostro stato (9).

Cose di edificazion', che si han dopoi tutte a notare. - Noteran
finalmente le cose d'edificazione, che in dette Missioni occorre
ranno, ed al ritorno di tutte ne faran parte al Superiore ed agli
J 19211 altri per comun consolazione e maggior gloria di Dio (IO).

(3) Vgl. N. 2.

(4) I soggetti per le Missioni di ciascnna casa si destineranno da' Rettori locali, quan
-do altro non si determinasse riguardo anche alle dette Missioni dal Rettore Maggiore, 
« Regula CSSR I749', Codex Reg. et Consto 5 n. II.

(5) Vgl. N. 3 am SchluB.
(6) Vgl. N. 19.

(7) Vgl. N. 6.
(8) Vgl. N. 9.
(9) Vgl. N. 7.

(IO) Vgl. N. 3. und 3I.



ORESTE GREGORIO

LA « NOTA DELLE MISSIONI»
DEL P. BIAGIO AMARANTE

SUMMARIUM

Pii transitus P. Blasii Amarante redemptoristae neapolitani secundo cen
tenario imminente (m. 1761), perlongam missionum seriem quas in terris
Italiaemeridionalis egit atque scriptis ipse mandavit, primitus communi
camus simul et opportunas notitias biographicas ex: Annalibus P. Landi
selectas.

In Tabulaconcisa (ann. 1744-1761) annus, dies, mensis uniuscuiusque
laboris apostolici describitur, locus necnon et praedicationis species, Satis
patet documenti pretium sub aspectu historico et paedagogico :ceteris relatio
nibus a missionariis CSSR saeculi XVIII nobis transmissis hoc manuscriptum
magis completum videtur.

Dereliétarum animarum zelo succensus P. Amarante, ad v.praemium
vocatus expedite anno vitae XXXIX, circiter 200 oppida, non exclusis ali
quibus magnis urbibus, evangelizavit conternptus ac non paucas poenas
complectens. Fragranti amore Christi permotus impiger peragravit per 29
dioeceses ad 7 provincias pertinentes 4 regionum scilicet Aprutii, Apuliae,
Lucaniae et Campaniae, vestigia fideliter sequens proprii fundatoris S. AI
fonsi de Ligorio, quem missionum popularium legiferum atque exemplar
maximum ultimorum temporum omnes rite venerantur.

Le missioni interne per quanto meno vistose di quelle estere predicate
nei paesi pagani sono state indubbiamente uno dei fattori più benefici della
vita cristiana. N ello scorso mezzo millennio la loro efficacia si è avvertita
assai sensibile in Europa, e tranne pause di affievolimento il ritmo si è rnan
tenuto abbastanza accentuato nelle nazioni latine.

Tutti i secoli, particolarmente in Italia, han veduto larghe schiere
di predicatori popolari, che con dedizione si sono spinti nei nuclei abitati
più impervi per annunziarvi le massime eterne. Il '600 ne rigurgitò; ne fu
del pari pieno il '700. Nel regno di Napoli durante l'agitata epoca borbo
nica si distinsero sopra tutti S. Francesco de Geronimo (m. 1716) e S. Al
fonso de Liguori (m. 1787). Accanto a questi due giganti della vita missio
naria meridionale si mossero operai evangelici più modesti e tuttavia inar
restabili, anche se ora dimenticati come il redentorista P. Biagio Arnarante,
di cui ricorre il bicentenario della morte immatura.
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Peccato che non sia stato redatto un sommario del fruttuoso apostolato
capillare svolto in prevalenza tra le masse rurali ed artigiane! Il libro sarebbe
riuscito grande e bellissimo per le informazioni,eome pensano non a torto
i competenti.

In parte rimane valida I'osservazione di De Luca: {( La storia di siffatta
predicazione non è stata ancora scritta, né pare che la si debba presto scri
vere, a giudicare dall'attenzione scarsissima che si presta a questo argo
mento» (I).

Forse oggi circola in aria qualche promessa concreta.
Nell'ultimo decennio sono echeggiate alcune battute di risveglio, ali

mentate dall'approfondimento degli studi pastorali. L'aspetto storico delle
missioni interne comincia a creare un certo interesse. La bibliografia difatti
si va sotto questo aspetto arricchendo.

N ella cultura religiosa. contemporanea esse rappresentano uno dei temi
di attualità e ne sono sottolineati i metodi e gl'indirizzi. Le appassionate
discussioni che ingrossano annualmente permettono d'intravedere primizie
di volumi consistenti, irti di nomi e di cifre; del resto il materiale per una
costruzione organica giace ammucchiato negli archivi. Siamo, come sembra,
sulla via buona, se non si arresta la pubblicazione dei documenti tratti dal
silenzio. La visione panoramica di un'attività ingente per l'estensione e la
durata succederà ad una ragionata selezione.

In questo movimento meritorio s'inserisce lo Spicilegiwm Hisi, CSSR
che nelle 7 annate trascorse ha già offerto vari contributi sopra la storia
delle missioni popolari redentoriste, e intende proseguire in questa direzione
per illustrarne con pagine inedite l'evoluzione e le fortune.

1. IL PRIMATO DEL P. AMARANTE.

Il P. Biagio Arnarante di Nocera Inferiore (Salerno) fu certamente
un apostolo redentorista settecentesco di primo piano: i nostri storiografi
sono d'accordo nel riconoscergli tale gloria. Egli stesso ha vergato la N oià
ddUe Missioni che fece dal 1744 al 1761. Vi prepose un sintetico cenno
autobiografico, che trascriviamo: {( Sono nato nell'anno del Signore 1722
a' 22 novembre. Alli 8 di giugno 1743 mi ordinai nell'ordine del suddia
conato; il giorno seguente, che fu la domenica ad ore sette della notte mi
ritirai nella Congregazione con fuggirmene dalla casa senza saputa di nessu
no, e fu in giorno della SS. Trinità, e l'ordinazione fu in Sarno.

. Quando mi ritirai in Congregazione era d'anni 21, e sette mesi.
Alli 27 di giugno 1743 incominciai li santi esercizi.
Alli 12 di luglio fui ammesso al santo noviziato, e fu in giorno di ve

nerdì a me tanto caro per la speciale divozione, che professo al Cuore di
Giesù, e al Cuore addolorato di Maria Santissima, ed ebbi la sorte d'aver
per maestro il gran servo di Dio il P.D. Paolo Cafaro (2).

(I) G. DE LUCA, S. Luigi M. Grignion da Moti/art, Roma 1943, 181.

(2) S. Alfonso pubblicò la biografia del Venero servo di Dio Paolo Cafaro (111. 1753),
la cui causa di beatificazione fu introdotta a Roma nel 1908.
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Nell.anno 1744 a 12 di luglio giorno di domenica feci con mia somma
consolazione li santi voti...

Nell'anno 1744 ai 21 d'aprile a Sitientes mi ordinai nell'ordine del
diaconato, e l'ordinazione fu in Salerno.

Nell'anno 1745 a 13 di giugno mi ordinai nell'ordine del presbiterato
nella città di Bovino colla dispensa di sette mesi in circa, e la prima Mes
sa la dissi anche in giorno della SS. Trinità nella nostra casa di S. Maria
della Consolazione in Iliceto, e Mons. Lucci gran servo di Dio, e pastore
delle anime mi ordinò (3).

Nell'anno 1746 a 7 di febbraio Mons. Volpi vescovo della città di Nocera
de' Pagani mi diede la confessione, ed era d'anni 25, un mese e giorni.

Dall'anno 1746 per mia indisposizione incominciai a pigliare la stufa
per cagione de' dolori articulari » (4).

n P. Landi, che condivise col P. Amarante il lavoro apostolico in varie
occasioni, verso il 1782 tracciò un commosso profilo di lui; ne riportiamo
qualche brano per contemplarne meglio i lineamenti edificanti: « Dopo
l'anno delia sua probazione fece li tre voti semplici di povertà, castità ed
ubbidienza, col voto e giuramento di perseveranza, cioè a 12 luglio 1744
in mano del nostro P. Rettore Maggiore D. Alfonso Liguori, mentre sin dal
principio della nostra Congregazione, anche col permesso de' soli vescovi,
dove stavano fondate le nostre case, si facevano li detti voti e giuramento...

Dopo il noviziato, essendo asceso al diaconato ed al sacro sacerdozio,
si vide [nel P. Amarante] un uomo perfetto in tutte le virtù ed un missio
nario con uno zelo così grande, ancorché giovane, che avanzava ogni altro
veterano operario, che mai abbia avuto la nostra Congregazione...

E per dire la verità il modo di predicare ed istruire che aveva il P. Ama
rante mi pare che sia stato più tosto dono infuso dal Signore che acquista
to, mentre la grazia, che aveva nel dire e nel comunicarsi negli animi de
gli uditori, accompagnata con una voce sonora e grata, il suo gestire pronto
e manieroso, era cosa che ha fatto ammirare ognuno, e chi mai lo sentiva
una volta non poteva non lasciarlo di venire sempre a sentirlo dove allora
predicava, ed in qualunque altra parte egli andasse...

Nella missione della città di Nola, perché al nostro Padre D. Alfonso
Liguori venne a mancarli la voce, lui supplì la predica in quel duomo, e
si fece grande onore. In Gragnano, in Avellino ed in tante altre città,
dove ha predicato ha portato sempre il primato» (5).

Missionava per 7 od 8 mesi all'anno: nelle istruzioni catechetiche e nelle
prediche grandi metteva un vigore straordinario sino ad esaurirsi; diffiden
te dell'apologetica erudita insisteva sulla dottrina positiva senz'abbando
narsi ad un facile moralismo con atteggiamenti barocchi allora in voga.
Seguiva docile le orme del proprio maestro e legislatore S. Alfonso. Restava

(3) Il Vener. Antonio Lucci OFM Conv, (m. I752) fu grande amico di S. Alfonso;
nel I847 vennero dichiarate eroiche le virtù di lui.

(4) AG XXXVIII B 2: P. B. Amarante.

(5) Ivi. G. LANDI, Istoria della Congregazione del 55. Redeniore, p. II, c. I4, Ri
stretto della vita del P.D. Biase Arnarante.
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lunghissime' ore nel confessionale' senza innervosirsi. Tra tante fatiche, at
testa il P. Landi, era sempre gioviale: « Ogni cosa li pareva dolce e soa
ve ed ogni fatica li sembrava poco rispetto al valore d'un'anima sola» (6).

Fu il primo che chiuse i suoi giorni nel collegio di S. Angelo a Cu
polo inaugurato nel 1760. S. Alfonso l'aveva inviato su quell'aprica col
lina beneventana, sperando che il clima asciutto gli riuscisse salutare. Fu
una vera delusione. Reduce dalla predicazione di Cerreto si pose a letto
c non si levò più.

Continua il P. Landi: {( Stava egli dunque in S. Angelo a Cupolo quan
do dopo ritornatosi dalle missioni così ruinato di salute, che non poté più
reggersi in piedi; quindi confinato dentro un letto in quel nostro collegio
e seguitando maggiormente ad avanzarsi i suoi dolori articolari, si ritrovò
in uno stato che non si poté muovere, ed egli tutto contento che pativa
per amor di Gesù Cristo, e che finiva i suoi giorni, sempre spesi per suo
servizio e per la salute delle anime, ad altro non s'applicò in quel tempo
che ad uniformarsi al suo divino volere, e ad apparecchiarsi alla morte,
che già se la teneva vicina. Onde quando da' medici li fu detto che non
c'era più speranza di salute e che poco tempo li restava di sua vita, egli
maggiormente giubilò, mentre finivano le fatiche e li suoi patimenti e s'an
dava ad unire al suo sommo Bene,che sempre aveva amato e desiderato» (7).

Veramente consunto dai lavori massicci dell'apostolato il P. Amaran
te spirò con la prospettiva del premio il 2 novembre 1761, a 39 anni, tra
le braccia dei confratelli che' ne apprezzavano i rari talenti.

II. LA {( NOTA DELLE MISSIONI».

E' autografa ed inedita: la contiene un librettino in-ja : la sua pub
blicazione riuscirà proficua agli investigatori delle origini redentoriste (8).
Il manoscritto ci è giunto però incompleto; mancano le prime 64 pagi
nette, alle quali facilmente, opiniarno, il P. Amarante aveva affidate le
sue risoluzioni spirituali. Comincia quindi a p. 65 e va sino a p. 153. La
predetta Nota trovasi a p. II2 e ss,

E' arduo stabilire se l'autore la compilò gradualmente o soltanto verso
il' termine della vita. Alcune inesattezze cronologiche c'inclinano a ritenerne
la stesura piuttosto tardiva, in base ad appunti precedenti.

Probabilmente il P. Amarante si accinse a scrivere, il quadro della pro
pria attività missionaria dietro suggerimento di S. Alfonso, che nei pri
mordi della Congregazione aveva personalmente composto somiglianti liste,
così preziose per la storia.

Nel riprodurre il documento infarcito di dialettismi apponiamo a piè

(6) Ms. cito

(7) Ms. cito
(8) Alcuni elenchi di missioni del primo Settecento vennero stampati da M. DE

MEULEMEESTER; Origines de la Congrégation du très saini-Rédem.ptcu«, Louvain '953, 295
297, 298; vedi anche la II serie dell'opera, Louvain '957. 230 55., 265.



di pagina i rilievi indispensabili per aggiornarlo secondo la geografia mo
derna.

Lo schema succinto apre il sentiero ad ulteriori ricerche; si tenga conto
che alcune diocesi settecentesche sono state soppresse e che alcune parroc
chie in recenti distribuzioni han cambiata l'antica giurisdizione vescovile.

La tavola benché stécchita è eloquente, se la topografia e la cronolo
gia sono tuttora gli occhi di ogni narrazione oggettiva. Vi è inoltre annes
so un significato pedagogico non indifferente. Dietro un numero od un
paesucolo si erge una moltitudine di anime desiderose di salvezza eterna
con un cumulo di disagi neppure supposti.

. Il P. Amarante in tre lustri si spostò da un punto all'altro, in com
pagnia e rare volte solo, a piedi, o sul dorso di un vile giumento o con un
calesse traballante, sotto la pioggia scrosciante, la neve irpina od investito
dal vento sciroccoso della pianura del Sarno.

Lo scorgiamo passare senza recriininazioni dagli aristocratici ambienti
urbani di Napoli, Salerno e Benevento alle aree depresse del Cilento tra i
famigerati « procuoi» o del Barrizzo di Capaccio. Generoso lascia il lido
stabiese balsamico e riposante per' arrampicarsi sulle sassose vette della
Basilicata. Gaudioso come se andasse ad una festa si porta dal florido Agro
nocerino, ove respirava l'aria nativa, al desolato Tavoliere pugliese,

Evangelizzò con lena le zone di 4 regioni: Abruzzo; Basilicata, .Campania
. e Puglie; le borgate di 7 province: Avellino, Benevento Campobasso, Fog
gia, Napoli, Potenza e Salerno; le parrocchie di 29 diocesi: Acerno, Acerra,
Amalfi, Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Bovino, Capaccio, Castellam
mare di Stabia, Cava dei Tirrreni, Cerreto, Conza, Lacedonia, Larino, Let
tere, Lucera, Melfi, Montecorvino, Montemarano, Monteverde, Muro Lu
cano, Napoli, Nocera dei Pagani, Nola, Nusco, Salerno, Sant'Angelo clei
Lombardi, Sarno e Scala.

Toccò almeno un- paio di centinaia di località, ritornando desideratissi
mo in parecchie. Non sono incluse nella rassegna in dettaglio le singole
Rinnovazioni di spirito, che non furono poche, e neanche la predicazione
spicciola fatta nei mesi di giugno-ottobre.

Appare l'intreccio delle fatiche ordinate con discernimento; l'alterna
tiva di prediche grandi ed istruzioni, rosario e colloqui si manifesta chiara.
Il P. Amarante non accampava privilegi né aveva pretese per brillare,
conscio delle proprie doti singolari. E questa varietà dimostravasi anche
proficua alla sua fibra, che non era di acciaio.

Il centro del suo assiduo apostolato, come risulta dalla lista, fu l'am
pia archidiocesi salernitana, dove le anime abbandonate in quel tempo non
erano scarse: la percorse quasi palmo a palmo.

Il nostro dinamico missionario, crediamo, sperimentò le gioie più vive,
allorché lavorò al fianco del fondatore S. Alfonso « il classico delle missio
ni popolari », E ricordò con profonda emozione le giornate trascorse a Muro
Lucano, dove conquistò l'angelico S. Gerardo Maiella (9).

(9) O. GREGORIO, La missione che conquzstò S. Gerardo, in S. Gerardo MaieUa, 60
{Materdomini 1960) 65 55.
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NOTA DELLE MISSIONI.

Alli 28 Gennaro. 1744 andai colla S. Missione nella Terra di
Capriglia diocesi di Salerno, ed era Suddiacono, feci sentimenti,
dottrina, Rosario, colloquij,

A IO d'Aprile 1746 andai in Barbazzano (I) diocesi di No
.cera,feci sentimenti, dottrina, colloquij, e confessai figlioli (2).

Neli'tmno 1747.

A 26 d'8bre andai in Torello di Siano diocesi di Salerno, fe
<Cl l'Istruzione, colloquij.

A 6 di çbre andai in S. Angelo diocesi di Salerno, feci l'Istru
z.ne, colloquij.

A 25 di Xbre andai in Calvanica (3) diocesi di Salerno, e
feci la meditazione la mattina.

Neli'omno 1748.

Nel principio di questo anno andai in S. Michele Casale
di Serino diocesi di Salerno, feci dottrina, sentimenti, colloquij.

A IO di Gennaro andai nella Terra di Cogliano (4) diocesi
di Conza, feci sentimenti, Rosario, colloquij.

A 22 di Gennaro andai nella Terra di S. Gregorio diocesi di
Conza, feci sentimenti, Rosario, colloquij, dottrina.

. A 7 Febraio andai in Palo (5) diocesi di Conza, feci la me- .
ditaz.ne la mattina, dottrina, Rosario, colloquij, sentimenti.

A 20 Febraio andai in Contursi diocesi di Conza, feci dot
trina, Rosario, colloquij.

A 26 d'Agosto andai ad I1iceto (6) à fare la Novena della
Nascita di Maria SS.ma nella nostra propria casa.

Al 1 di çbre andai nella Rocchetta di Puglia (7) diocesi di
Lacedonia, feci sentimenti, Rosario, colloquij, dottrina.

A 13 di çbre passai in Taurasi diocesi di Avellino, feci Ro-

(x) Barbazzano, sobborgo di Pagani,

(2) RagazzL

(3) Calvanico.
(4) Colliano, ora appartiene alla diocesi di Campagna, così S; Oregorio e Coutursi.

(5) Palomonte, ora della diocesi di Campagna.

(6) Deliceto.

(7) Rocchetta S. Antonio.



sario, dottrina, colloquij, e una mattina si confessò tredici ore
continue senza pranzare, e in questa Missione si fecero molte bel
le conversioni di persone pubbliche (8), specialmente d'un Gio
vine, che era capo di 14 altri compagni quasi eretici.

A 26 di çbre passai à Bisaccia diocesi di S. Angelo Lom
bardi.

A 8 di Xbre passai à Carbonara (g) diocesi di Nazaret, feci
sentimenti, colloquij, dottrina. .

A 23 di Xbre passai in Monte Verde (IO) dell'istessa dioce
si, feci la meditazione la mattina, colloquij, dottrina.

Neli'tmmo 1749.

A 6 di Gennaro passai in I1iceto diocesi di Bovino, feci sen
timenti, dottrina, colloquij, Rosario.

A 17 Gennaro passai à Rapolla diocesi di Melfi, feci I'Istruz.ne,
colloquij.

A 2g Gennaro passai in Barile diocesi di Melfi, e feci la me
ditaz.ne, dottrina, sentimenti, colloquij, Rosario.

A 22 di Marzo andai in Vietri (II) diocesi della Cava, e
feci l'Istruz.ne, e furono esercizij spirituali.

A 12 Aprile andai nella. Città di Muro (12), feci I'Istruz.ne,
colloquij, sentimenti.

Al I di Maggio passai à Rionegro (13) diocesi di Melfi, e
feci l'Istruz.ne, colloquij, sentimenti.

A I çbre andai in Raito diocesi della Cava, feci sentimenti,
Istruz.ne, colloquij, e anche qualche meditazione la mattina.

A 14 çbre andai à finire la Missione à Carifi diocesi di Sa
lerno, e feci da quattro prediche, colloquij.

A 17 gbre passai ad Avignale (14) diocesi di Salerno, e feci
la Predica grande.
. A 27 di çbre passai a S. Magno diocesi di Salerno, feci la
Predica grande.

(8) ~ersone notorie per colpe palesi.

(9) Oggi Aquilonia: nel '700 l'arcivescovo di Nazareth aveva uniti i paesi di Carbo-
nara, Monteverde e Canne.

(IO) Si diceva anche diocesi di Monteverde essendo unita a Nazareth.

(II) Vietri sul mare.

(12) Muro Lucano.

(13) Rionero del Vulture.

(14) Vignale di S. Cipriano Picentino.
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A 8 di Xbre passai ad Ulturale (15) diocesi di Montemara
no, e feci la Predica grande.

A 26 di Xbredopo questa andai nella Città di Sarno, feci ad
una delle Cappelle la Predica grande.

Nell'onno 1750.

A 22 Gennaro passai in Valentino (16) diocesi di Sarno, e
feci la predica, colloquij.

A 4 Febraio passai nella Terra di S. Marziano (17) diocesi
di Sarno, feci tutti i colloquij, pace, dottrina.

A 12 Marzo andai in S. Maria Maggiore diocesi di Nocera,
feci l'Istruz.ne, colloquij, sentimenti.

A 5 Aprile andai in S. Egidio diocesi di Nocera, feci senti
menti, istruz.ne, colloquij.

A 15 Aprile passai in Corbara dell'istessa diocesi, feci sen
timenti, Istruz.ne, colloquij.

A 25 Aprile passai nelli Pariti (18) dell'istessa diocesi, pre
dicai nel Conservatorio, sentimenti, colloquij.

A 18 Maggio andai nella Città di Montemarano, feci sen
timenti, Istruz.ne, colloquij.

Al I Giugno passai à Castello di Frangia (19) diocesi di
Montemarano, feci la Predica, colloquij.

A 28 8bre andai nel Casale di S. Eustachio diocesi di Salerno,
feci l 'Istruz.ne, sentimenti, colloquij.

A IO çbre passai nella Terra di Bracigliano diocesi di Sa
lerno, feci sentimenti, Istruz.ne, colloquij.

A 25 9bre passai in Trocchiati (20) dell'istessa diocesi, feci
sentimenti, Istruz.ne, colloquij.

A 5 Xbre passai à Misciano dell'istessa diocesi, feci la Pre
dica, colloquij.

A 15 Xbre passai à Spiano dell'istessa diocesi di Salerno, feci
l'Istruz.ne, sentimenti, colloqui].

(I5) Volturara Irpina ora appartiene alla diocesi di Nusco, essendo stata soppressa
quella di Montemarano.

(I6) San Valentino Torio.
(I7) San Marzano sul Sarno.
(IS) Pareti, il cui conservatorio diretto da Suole domenicane venne riformato dal

la Venero Selva di Dio Suor M. Celeste Crostarosa nel 1734.

(I9) Castelfranci, ora della diocesi di Nusco: insieme al P. Amarante predicò la
missione il P. Nicola Moscarelli, morto in concetto di santità (I725-I753).

(20) Torchiati presso Montoro Superiore.
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A 26 Xbre passai à S. Stefano CH) diocesi della Città d'Avel
lino, feci la Predica, colloquij.

NeWanno 1751.

A 16 Gennaro passai à Scafati diocesi di Nola e feci la Predica.
A 3 Febraio andai à dare li Santi Esercizij spirituali nella

Città d'Avellino, e feci la Predica grande al popolo.
A 13 Febraio passai nella Ferrara (22) diocesi di Salerno, e

diedi li Santi esercizij spirituali al popolo.
A' 18 Aprile andai di nuovo nella Rocchetta di Puglia (2'3),

e feci la Predica, diocesi della Lacedogna (24).
A 6 Maggio doppo fatto più Rinnovazioni di spirito passai à

Tocco (25) della diocesi di Benevento, feci Rosario, dottrina, sen
timenti, colloquij.

A 31 Maggio passai à Piemonte (26) diocesi di Lettera, e fe
ci la Predica.

A II Giugno passai à Gragnano diocesi di Lettera, e feci
l'Istruz.ne.

A 28 Agosto andai nella nostra casa di Mater Domini m
Caposele, e feci la Novena di Maria SS.ma.

A 6 di çbre andai colla Missione in Montefredane diocesi di
Avellino, e feci la Predica.

A 15 Xbre passai nel Casale di S. Martino diocesi di Saler-
no, e feci la Predica, colloquij. '

A 25 Xbre passai ad Antessano diocesi di Salerno, e feci la
Predica.

N ell J anno 1752.

A 20 Gennaro passai à S. Lucia diocesi della Cava (27), e
feci la Predica.

A 19 Marzo andai à Corbara diocesi di Nocera de Pagani,
e diedi al Popolo gli Santi esercizij spirituali.

(21) S. Stefano del Sole.

(22) Ferrari.
(23) Rocchetta S. Antonio.

(24) Lacedonia.
(25) Tocco Gaudio.
(26) Pimonte ora della diocesi di Castellammare di Stabia, essendo stata soppres

sa quella di Lettere.

(27) Cava dei Tirreui.
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A 8 Aprile andai alli Langusi (28) diocesi di Salerno, e fe
CI la Predica grande.

A 22 Aprile alli Curtoli (29) diocesi di Salerno, e feci la
Predica.

Al primo di Maggio passai à Pasciano (30) Città della Cava,
e feci la Predica.

A 27 Maggio passai à Priati (3I) Città della Cava e feci I'Istru
z.ne, sentimenti, colloquij.

A 9 Giugno passai al Corpo della Cava, feci dottrina, Rosa
rio, colloquij.

A 2I 8bre andai nella Molina (32) Città della Cava, e feci la
Predica, e tutti i colloquij,

Al. I çbre passai à S. Cesario Città della Cava, e feci l'Istru
z.ne, colloquij.

A 25 çbre andai nel Casale di Serino diocesi di Salerno, e
feci la Predica.

A I7 Xbre andai à Coperchia diocesi di Salerno, e feci la
Predica..

A 29 Xbre passai à Cajano (33) diocesi di Salerno, feci dot
trina, colloquij.

Nell'anno 1753.

A '6 Gennaro andai in Manecalziati (34) diocesi d'Avellino, e
feci la Predica.

A i7 Gennaro passai in S. Potito diocesi di Avellino, feci
colloquij, dottrina.

A 25 Gennaro passai al Sorbo diocesi d'Avellino, feci la
Predica.

A I7 Febraio passai nelli Pagani Città di Nocera, e feci la
Predica la mattina, sentimenti.

A I9 Marzo andai nella Regia Caccia di Persano.
A 28 Marzo passai colla Missione nell'Aversana Procoia (35)

della Piana d'Eboli, feci l'Istruzione.

(28) Lancusi.

(29) Curteri.

(30)Passiano.

(3I) Pregiato.

(32) Molina di Vietri.

(33) Gaiano.

(34) Manocalzati.
(35) Località incolte dove affluivano pastori di buoi; esistevano nel '700 « pro-

cuoj » anche nella campagna romana.
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A 7 Aprile diedi gli S. esercizij spirituali nella casa de Cio
rani alli secolari.

A 26 Aprile andai nella Terra di Cassano (36) diocesi di
Nusco, feci la Predica.

A 6 Aprile (37) (?) passai à Montella dell'istessa diocesi, fe
ci il Rosario.

A 7 7bre andai nella Città di Scala à dare gli S. esercizij
spirituali al popolo.

A 24 8bre andai colla Missione in Maiori della Costa della
Malfì (38), e feci la Predica.

A 19 çbre passai à S. Croce Casale di S. Giorgio (39) dio
cesi di Salerno, feci l'Istruz.ne, Vita divota, e benedizione.

A 30 çbre andai di nuovo in S. Egidio Città di Nocera de
Pagani, feci la Predica.

A 19 Xbre andai di nuovo in Capriglia diocesi di Salerno, e
feci l'Istruz.ne, colloquij, sentimenti, e Vita divota.

A 30 Xbre passai à Fisciano diocesi di Salerno, e feci I'Istru
z.ne, colloquij, Vita divota, benedizione.

Anno 1754.

A IO Gennaro passai à dare per pochi giorni gli esercizij spi
rituali al Conservatorio di Saragnano.

A 19 Gennaro andai nel Casale dell'Annunciata di Serino
della diocesi. di Salerno e feci la Predica.

A 30 Gennaro passai in S. Lucia Casale di Serino diocesi di
Salerno, feci Colloquij.

A 3 Febraio non compita da me passai alla Missione di
Chiusano diocesi di Benevento, feci sentimenti.

A 9 Febraio passai nella Terra diS. Magno (40) (?) diocesi
d'Avellino, feci la Predica.

A 21 Febraio passai à Salza (41) diocesi d'Avellino, feci la
Vita divota, e la Benedizione.

A 3 Marzo diedi gli S. esercizij à Secolari nella casa de
Ciorani.

(36) Cassano Irpino.

(37) Invece del 6 aprile deve forse leggersi 6 maggio.
(38) Amalfi.
(39) Castel S. Giorgio.

(40) Pare che trattasi di San Mango sul Calore.
(41) Salza Irpina.
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A 20 Aprile andai nel Casale dell'Annunciata Città della
Cava, e feci la Predica.

A 2 Maggio passai nelli Pecorari diocesi di Nocera, e feci
l'Istruz.ne, colloquij, sentimenti.

A I3 Maggio passai nella Piazza del Galdo Casale di Sanse
verino (42) diocesi di Salerno, e feci la Predica.

A 26 Maggio passai à dare gli S. esercizij nella casa de
Ciorani.

A 8 7bre diedi gli S. esercizij spirituali nella casa de Ciorani.
A 30 8bre andai nelli Casali della Rocca (43) diocesi di Sa

lerno, e feci l'Istruz.ne.
A I3 çbre passai in Camposano diocesi di Nola, e feci senti

menti, pace, colloquij.
A 22 çbre passai nella Città dell'Acerra, e feci la Predica.
A 9 Xbre passai in Napoli à dare gli S. esercizij spirituali

nel Ritiro di Monsignor Borgia.
A 2I Xbre passai in Tufino diocesi di Nola, e feci senti

menti, dottrina, colloquij.

Anno 1755.

Al I Gennaro andai in Castellamare, e feci l'Istruz.ne.
A I3 Gennaro doppo questa passai alla Parrocchia diS. Mat

teo Terziero (44) dell'istessa Città, e feci la Predica.
A 25 Gennaio andai la II volta alli Pariti (45) diocesi di No

cera, e feci l'Istruz.ne.
A 30 Gennaro doppo li Pariti passai à S. Angelo Casale di

Sanseverino diocesi di Salerno, e fù la seconda volta, feci col
loquij.

A 15 Febraio andai nella Terra di Quindeci (44) diocesi di
Nola, e feci la Predica.

A 27 Febraio passai alla Terra di Lauri (47) diocesi di Nola;
e feci l'Istruz.ne.

A IO Marzo passai à S. Martino Casale di Monte Corvino
diocesi di Salerno, e feci l'Istruz.ne.

(42) Mercato San Severino.
(43) Roccapiemonte: la Crostarosa vi apri nel 1737 un conservatorio.

(44) Casale o sobborgo.

(45) Pareti.
(46) Quindici.

(47) Lauro.
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A 20 Marzo passai alla Difesa Nuova della Piana d'Eboli, e .
feci la Predica.

A 4 Aprile andai .a S. Angelo à Fasanello (48), . e feci la
Predica.

A 18 Aprile passai à Corleto (49) diocesi di Capaccio, e feci
la Predica.

A IO Maggio doppo le Visite (50) passai à dare gli S. eser-
cizij a' Ciorani. .

A 20 Maggio doppo gli esercizij passai colla S. Missione à
Vetrento (SI) Città della Cava, e feci la Predica.

A 30 Maggio passai à Beneincasa (52) Città della Cava, feci
dottrina, Rosario, sentimenti.

. A 7 7bre hò dato gli S. esercizij spirituali nel collegio de
Ciorani.

A 25 Sbre andai in Siano colla S~ Missione, e feci sentimenti,
Rosario, dottrina, colloquij.

A 3 çbre passai àdare gli S. esercizij nel Seminario della
Città di Nocera.

.A 25 çbre andai colla S. Missione nella Città di Beneven
to (53), feci sentimenti, colloquij, e la Predica nella Parrocchia
di S. Donato.
. A 9 Xbre passai nella Terra di Circello diocesi di Benevento,
feci sentimenti, Rosario, colloquij.

A 21 passai alla Terra di Matrice diocesi di Benevento, feci la
Predica.

Anno 1756.

A 2 Gennaro passai alla Terra di .S. Giovanni in Galdo dio
cesi di Benevento, feci colloquij.

A II Gennaro passai nella Terra di Cildone (54) diocesi di
Benevento, feci la Predica.

A 22 Gennaio passai nella Terra di S. Marco alli Cavoti (55)
feci dottrina, colloquij - diocesi di Benevento.

(48) S. Angelo Fasanella, patria di Mons. Isidoro Leggio.
(49) Corleto la Fasanella: la diocesi di Capaccio ha preso ora il nome di Vallo-

della Lucania; ma tanto Corleto quanto S. Angelo vanno con la dioc. di Diano Teggiano.
(so) Rinnovazioni spirituali dette anche Visite, Reviste o Tornate.
(SI) Vetranto.
(S2) Benincasa.
(S3) S. Alfonso capitanò la grande missione di Benevento nel I7SS.
(S4) Gildone.
(SS) San Marco dei Cavoti.
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A 2 Febraio passai nella Terra di Fragnitello feci la Predica.
Est nullius.

A I5 Febraio passai nella Terra di Fragnito (56) diocesi di
Benevento feci l'Istruz.ne, colloquij.

A I4 Marzo andai di nuovo nella Terra di Corbara diocesi
di Nocera, e feci l'Istruz.ne, e furono esercizij spirituali.

A 23 Aprile andai nella Terra di Casalduni diocesi di Cerre-
to, e feci la Predica. .

A 3 Maggio passai nella Terra di S. Lupo, quale est nullius,
e feci anche la Predica.

A 77bre diedi gli S. esercizij spirituali nel collegio de Ciorani..
A 9 8bre andai colla S. Missione nella Terra di Toccanisi

diocesi di Benevento, e feci la Predica.
Doppo passai ad aiutare la Missione della Terra di Pagliara

diocesi di Benevento, e feci colloquij, Rosario.
A 23 8bre andai colla S. Missione nella Terra di Lentace,

diocesi di Benevento, e feci la Predica.
A 6 çbre andai nella Terra di Bagnara diocesi di Benevento,

e feci l'Istruz.ne.
A I6 çbre passai ad aiutare la Missione della Terra di Tor

rioni diocesrdi Benevento,· feci colloquij, dottrina.
A 2I çbre passai colla S. Missione nella Terra di Petruro

diocesi di Benevento, feci la Predica.
A 5 Xbre passai nella Terra di Castello Vetere (57) diocesi

di Benevento, e feci la Predica.· .
A I6 Xbre passai nella Terra di Casalenuovo di Puglia dio

cesi di Benevento, feci Rosario, colloquij,

Anno 1757.

A .I Gennaro passai nella Terra di Casalvecchio diocesi della
Città d'Ulturale (58), feci la predica, e fù molto contrastata.

A I6 Gennaro passai nella Terra di Castelnuovo diocesi d'Ul
turale (59), feci l'Istruz,ne, colloquij.

A 28 Gennaro passai nella Terra della Tufara diocesi di Be
nevento, feci colloquij, sentimenti.

(56) Fragneto Monforte.
(57) Castelvetere in Val Fortore.
(58) Volturara e Montecorvino formavano nel '700 una diocesi, soppressa nelI818 da

Pio VII e incorporata a Lucera.
(59) Ora Lucera.



A 6 Febraro passai nella Terra di Gammatesa (60) diocesi di
Benevento, feci la Predica. .

A 20 Febraro passai nella Terra di Montemiletto diocesi di
Benevento, feci l'Istruz.ne, Rosario.

A 13 Marzo diedi gli S. esercizij spirituali nel collegio de
Ciorani, e feci la meditazione la mattina.

A 16 Aprile andai nel Casale di Citara (61) diocesi d'Amalfi,
e feci la predica.

A 19 Maggio andai la II volta nel Casale di Cajano (62) dio
cesi di Salerno, e feci la predica.

A II 7bre andai nella Molina Città della Cava e feci il Set
tenario di Maria Addolorata.

A 22 8bre andai nella Terra di Torretusa (63) diocesi di Be
nevento, e feci la predica.

A 2 di çbre andai nella Terra di Apice diocesi di Benevento, .
e feci colloquij.

A 20 çbre andai nella Terra di Montemalo diocesi di Aria
no (64), e feci la predica.

A 29 çbre andai nella Terra di Cusano diocesi di Cerreto,
e feci gli esercizij spirituali alli Galantuomini.

A IO Xbre andai nel Casale del SS. Salvatore diocesi di Cer
reto, feci colloquij.

A 21 Xbre andai nella Terra di Favicchii (65) diocesi di Cer
reto, feci colloquij.

A 30 Xbre andai nelli Casali diocesi di Cerreto, e feci la
predica.

Anno 1758.

A 6 Gennaro andai colla S. Missione nella Terra di S. Marco
la Catola diocesi di Ulturara (66), feci colloquij ecc.

A 18 Gennaro andai nella Terra di Macchia diocesi di Bene
vento feci la predica.

A 28 Gennaro andai nella di Terra di Pietracatella diocesi di
Benevento feci colloquij.

(60) Gambatesa.
(61) Cetara.
(62) Gaiano.
(63) Torrecuso.
(64) Ariano Irpino.
(65) Favicchio.
(66) Lucera.
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A 26 Febraio diedigli S. esercizij nel collegio de Cioràni, e
feci mattina, e sera [la predicaJ.

A 14 Marzo diedi gli S. esercizij a' Galantuomini nel colle
gio de Ciorani.

A 26 Marzo giorno di Pasqua feci la Missione in S. Angelo à
Cupolo diocesi di Benevento, e feci la Predica.

A 2 Aprile andai nella Terra di Cagiano diocesi di Bene
vento, e feci l'Istruz.ne

A 15 Aprile andai nella Città di Montefusco diocesi di Be
nevento, e feci la Predica.

A 29 Aprile andai nella Terra di S. Lorenzello diocesi di Cer
reto, e feci Rosarij.

A 7 Maggio andai nella Terra di Pietra Roja (67) diocesi di
Cerreto, feci la Predica.

AI7 Maggio andai nella Terra di Civitella diocesi di Cerreto
feci la dottrina.

A 3 Giugno andai in Tramonti diocesi d'Amalfi, e feci l'Istru
z.ne.

Al 5 Agosto andai nella Città d'Amalfi per la Novena di Ma
ria SS.

A 24 8bre andai nella Massaria della Picciola Ristretto della
diocesi di Lettera, e feci la predica.

A 6 obre andai nel Seminario della Città di Nola, e feci la
Predica mattina, e sera.

A 29 obre andai nella Terra di Sieti diocesi di Salerno, feci
la predica.

A II Xbre andai nella Terra di Capitignano (68) diocesi di
Salerno feci Rosario, dottrina, e colloquio.

A 26 Xbre andai nel Casale di S. Pietro diocesi della Cava,
e diedi gli S.esercizij al.popolo,

Anno 1759.

A 6 Gennaro andai nella Terra d'Eboli diocesi di Salerno
feci l'Istruz.ne.

A I Febraio andai nella Città di Nola feci la predica.

(67) Pietraroia.

(68) Capitigliano.



AlI Marzo andai ad aiutare la Missione di Bosco Reale.
AI7 Marzo andai à dare gli S. eserc~zij a' S9'ldati nella chie

sa de Padri Agustiniani della Città di Nocera de'Pagani.
A 21 Aprile andai nel Mercato Sanseverino diocesi di Saler

no, e feci la predica.
A 5 Maggio andai nel Casale di Facinaro diocesi di Nola, feci

dottrina, Rosarj.
A 27 Maggio andai nel Casale delli Pianelli (69) d'Agerola

diocesi d'Amalfi, feci l 'Istruz.ne.
A 8 Giugno doppo andai in Pomorano (70) d'Agerola dioce

si d'Amalfi, feci la Predica.

Anno Domini 1760.

A 6 Gennajo andai nella Terra d'Atripaldi (7I) diocesi d'Avel
lino, feci la Predica.

A 22 Gennajo andai nella Terra di Monteforte diocesi d'Avel
lino feci l'Istruz.ne.

A 6 Aprile andai nel Casale di Carifi diocesi di Salerno, e fe
ci l'Istruz.ne.

A 25 Aprile andai nel Mercato di Ciffoni (72) diocesi di Sa
lerno, e feci l'Istruz.ne.

A 4 Maggio andai nella Valle di Ciffoni nel Casale di S. Ca
tarina diocesi di Salerno ingominciai la Predica, mà caddi infer
mo e non la finij.

A 16 Maggio andai nel Casale di Sava Stato di Sanseverino
diocesi di Salerno, e feci la Predica.

A 15 çbre andai nel Casale di Tronca Città della Cava feci
Rosario, sentimenti. .

A 26 obre andai di nuovo nel Casale della Molina Città della
Cava feci l'Istruz.ne. .

A 8 Xbre andai di nuovo nella Terra di Scafati diocesi di Nola
feci sentimenti, colloquij, dottrina.

A 25 Xbre andai di nuovo nel Corpo della Cava feci dottrina
sentimenti colloquij.

(69) Pianillo.

(70) Bomerano,

(71) Atripalda.

(72) Giffoni.
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A nno Domini 1761.

A 5 Gennajo andai in Giungano diocesi di Capaccio, feci
l'Istruz.ne, sentimenti.

A 17 Gennajo andai nella Città di Capaccio feci la Predica.
A 2 Febraio andai nel Barrizzo difesa d'animali diocesi della

Città di Capaccio feci l 'Istruz.ne.
A 24 Febraio andai in Sulmonte (73) diocesi dAvellino feci

la predica.
A 7 Marzo andai in Piedemonte della Città di Nocera feci sen

timenti.
A 28 Marzo andai in Morrone (74) diocesi della Città di La

rino feci sentimenti Rosario colloquij.
A 8 Aprile andai nella .Terra di Ripa (75) diocesi di Larino

feci Rosario colloqui] sentimenti.
A 24 Aprile andai nella Terra dì S. Nicandro diocesi di Lu

cera feci la Predica.
A II Maggio andai nella Terra di Montorio (76) diocesi di

Larino feci Rosario.
A 2l Maggio andai nella Terra di Jelsi diocesi di Bene

vento, feci la predica.
A 12 7bre andai nel Casale di S. Nicola della Città di Lettera,

e diedi gli S. esercizij spirituali al Popolo.
A 6 8bre andai nella Terra di S. Lorenzo· Maggiore della

diocesi di Cerreto à fare la Novena di S. Teresa.

ApPENDICE I

I MISSIONARI DI S. ANGELO A CUPOLO.

L'Em.rno Cardinale Stefano Borgia di Velletri, che fu governatore
di Benevento dal 1754 al 1764, morto nel 1804 a Lione durante il viaggio
di Pio VII a Parigi, nelle Memorie isioriche Òdella pontificia città di Bene
'Vento dal sec. VIII al sec. XVIII} nella parte II, v. II, c. XXXI (Roma
1764) descrivendo i 12 luoghi appartenenti alla S. Sede nel distretto bene
ventano, nota a p. 234 sS.: « II più cospicuo di questi si è la Terra di
S. Angelo a Cupolo distante da Benevento quattro miglia, la quale fa

(73) Summonte, presso Montevergine.

(74) Morrone nel Sannio.
(75) Ripabottoni.
(76) Montorio nei Frentani,
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comunità con i due casali della Motta, e de' Parrelli, contando r roo abi
tanti ed appartiene alla mensa arcivescovile di Benevento; in una porzione
però della Terra esercita giurisdizione nel temporale il monistero di S. Pie
tro; onde quel sito è detto il quarto della Badessa, e volgarmente li Capo
ferri. La chiesa di questa Terra è da antico tempo dedicata a Dio in onore
della sua Santissima Madre, della vivifica Croce, e dell'Arcangelo S. Michele,
dal quale prende nome il luogo, ed è amministrata da un Arciprete. N ella
Bolla di Alessandro III diretta nel n68 a Fusca Abbadessa di S. Vittorino,
che abbiamo altrove citata, sono nominate terras de loco Cupuli, e nel ne
crologio di S. Spirito è notata la Parrocchia S. Angeli a Cupulo. Dà lustro
a questa Terra l'ampio edificio che vi hanno ultimamente eretto con chiesa
i Religiosi della Congregazione del SS. Redentore di recente istituzione, ed
approvata da Benedetto XIV, i quali in buon numero vi soggiornano, e vi
s'impiegano con frutto nel dare gli Esercizi al Clero della città e diocesi
beneventana, e nel fare le Missioni in campagna a vantaggio del prossimo l).

Cfr anche Enrico ISERNIA, [storia di Benevento III, Benevento 1883,
p. 199 ove afferma che I'Em.mo Card, "Pacca (m. 17(3) con liberalità senza
pari sovvenne « ai Padri di S. Alfonso de Liguori, da lui incitati a fondare
una casa in S. Angelo a Cupolo n; a p. 228 aggiunge: « E per le iterate
pratiche del [Card.] Banditi il Pontefice Pio VI con chirografo del 23 aprile
1777 fece dono della chiesa e del collegio dei Gesuiti di Benevento con tutti
i loro beni ed entrate al collegio dei Padri della Congregazione del SS. Re
dentore di S. Angelo a Cupolo fondato dal vescovo di S. Agata dei Goti
Mons. Alfonso M. de Liguori, coll'obbligo di adempiere a tutto ciò che per
l'innanzi si eseguiva dai Gesuiti, come risulta da un istrumento compilato
dal notaro Ignazio de Rosa di Benevento il giorno 6 giugno 1777 n.

ApPENDICE II

S. NICOLA MANFREDI E S. ALFONSO.

S. Nicola Manfredi (Benevento), comune confinante con S. Angelo a
Cupolo e antico feudo della famiglia Sozi-Carafa, è stato un campo battuto
dai Missionari Redentoristi sin dal secolo XVIIL L'ultima missione vi è
stata predicata dai medesimi a gennaio del corrente 1960, in occasione della
elevazione della chiesa parrocchiale, contigua al palazzo dei baroni Sersale,
a Santuario di S. Nicola: titolo ottenuto dal dinamico attuale Abate Rev.mo
Marcello Frusciante.

N ella storia locale è viva la memoria di S. Alfonso, probabilmente sin
dal 1755, quando venne ad evangelizzare la vicina Benevento. L'Arciprete
settecentesco Rev.mo Emanuele Annicchini, che stese un Compendio isio
rico della città di Benevento, rimasto inedito, e resse la parrocchia nel
1767-1772, lasciò scritto nel Libro dei conti della cappella di S. Nicola
(fol, 63):

« In questo anno 1772 a dì 31 maggio venne in questo paese la bellis-
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sima statua di Maria SS. col Bambino con quella stessa solennità, anzi mag
giore di quella che venne la statua di S. Nicola [ano 1770]. Questa statua
di Maria SS. è stata fatta anche da me Arciprete D. Emanuele Annicchini
con le limosine de' divoti di questa Terra di S. Nicola Manfredi; ella fu
fatta a Napoli dallo stesso scultore che fece la statua di S. Nicola, cioè Giu
seppe Sarno anche con la sopraintendenza del signor D. Giuseppe Canard,
statuario del nostro regnante Ferdinando IV, Re di Napoli. Il costo di essa
è due. 50, de' quali due. 30 vi pose la piissima Cappella del SS. Corpo di

. Cristo di questa Terra, e l'altri due. 20 col Monte Frumentario e colle li
mosinede' fedeli. Lode sia sempre a Dio che per lo spazio di due anni sono
stati spesi da questi miei poveri parrocchiani a gloria di Dio da due. 200,

cosa che ha resa emulazione a tutti i paesi circonvicini, e maggiormente
perché la suddetta statua di Maria SS. fu benedetta dal santo vescovo D.
Alfonso dei Liguori nella città di Arienzo, allorché venne da Napoli, il
quale quantunque infermo, per appagare la nostra devozione si portò a be
nedirla sostenuto più dalla devozione verso Maria SS. che da forze corporali.
La santità di questo Prelato è chiara sopratutto per aver arricchito questo
nostro Regno di una nuova Congregazione dei pii Operai del SS. Redentore,
di cui egli è il fondatore. Esorto quindi i miei successori ad infervorare
questo mio popolo circa la devozione verso Maria SS. tanto necessaria per
salvarsi ».

Cfr per dettagli più particolari l'interessante monografia dell'Ab. Car
mine TISO, S. Nicola Manfredi, notizie storiche della parrocchia e del paese,
Benevento 1930. La statua lignea benedetta da S. Alfonso bruciatasi venne
rifatta nel 1914.



ANDREAS SAMPERS

TABULA MISSIONUM ET EXERCITIORUM AN. 1777-78

Pluries historiographi laudantes praedicaverunt operositatem apostoli
calli fratrum nostrorum, qui tempore S.i Alfonsi in vinea Domini sudarunt.
Quamquam numeropauci, sine intermissione multas Missiones aliaqueExer
citia spiritualia dederunt, abundantem messem in horrea aeterna congre
gantes, quoopere etiam iterum ac saepius gratitudinem Praesulum ac Ma
gistratuum sibi devinxerunt.

Maxime dolendum est non exsistere pro. saeculo XVIII chronicam vel
.diarium activitatis apostolicae Congregationis; nec abundant alia documenta
coaeva,quae directe de hac re tractent (I). - Bene accidittamen, quod
princeps historiarum nostrarum scriptor, P. Antonius Tannoia, multoties
de Missionibus et Exercitiis peractis loquitur, atque etiam in opere P.is 10
sephi Landi huiusmodi notitiae non desunto

Inter documenta circa actuositatem apostolicam saec. XVIII, quae in
Archivo generali conservantur, eminent quaedam tabulae, in quibus enu
merantur Missiones et Exercitia peracta anno 1733-1740 (2), 1738-1739 (3),
Ì74I-I747 (4); in Archivo Status Neapoli invenitur tabula anno 1750-1752 (5).
Hisce tabulis, a superioribus compositis, adiungi possunt quaedam diaria a

(I) Sicuti iam animadvertit P. Telleria (Analecta 20 [194~), 190), nonnullae notitiae
inveniri possunt in epistulis Missionariorum, quae multae in AG XXXVI-XL conservantur.
Habentur e.g. quaedam epistulae sat copiosae de Missionibus peractis, scriptae a P.e Ni
colao Muscarelli (AG XXXIX 99; cfr KUN'l'Z, Commentaria III 215-219). - Notitiae de Mis
sionibus inveniuntur etiam inter documenta a P.e Tannoia collecta (AG XXV-XXVII).

(2) Tabula a S.o Alfonso confecta. - Orig.: AG SAM III 157-158; edito a P.e M. de
Meulemeester, Origines de la Congrégation du T.S. Rédempteur I, Louvain 1953, 295-297.

(3) Tabula a P.e A. Villani confecta. - Qrig.: Postulatio generalis CSSR. Documenti
originali sulla vita del Ven. C. Sportelli II 429; edit.. a P.e M. de Meulemeester, t.c. 298.

(4) Tabula confecta probabiliter a sac. Matteo Testa, postea Capellano Maiore Regis
Neapolitani, qui manuscriptum P.i Tannoia dono dedito - Orig.: AG I C 20; edito in parte
(ann. 1741-1742) a P.e M. de Meulemeester, Origines..• II, Louvain 1957, 230-235. - Cfr
AG XXVI 24.

(5) Tabula a S.o Alfonso Gubernio Neapolitano porrecta. - Orig.: Arch. di Stato 
Napoli. Espedienti di Consulta, vol. 591, feb. 1781; edito a P.e R. Telleria in Anaiecta
20 (1948)' 190-192.
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Missionariis de propria operositate conscripta, scilicet: a Blasio Amarante,
anno 1744-1761 (6); a Mutio Santoro, anno 1788-1793 (7).

Tabulae et diaria supradicta iam edita sunt; non inutile erit publici
iuris facere etiam indicem Missionum et Exercitiorum ano 1777/78 peracto
rum (8), qui uti conicimus, P.i Tannoia praesto erat, quando scripsit: « In
questo tempo, tra la fine del 1777 per tutto Maggio del 1778, oltre trenta
cinque fruttuose Missioni, che con soddisfazione de' Vescovi vennero fat
te e con sommo profitto de' popoli, vi si diedero i Santi Esercizj ad otto
Cleri, a sette Seminar], e a diciannove Monasterj di Monache nelle Dio
cesi di Caserta, Aversa, Capua, Benevento, Cerreto, Avellino, Bari, Ace
renza, e Matera. Cosi tanti tridui nel Carnovale, nelle Quarantore, e nelle
Domeniche dell'Avvento, con applauso comune e con frutto de' popoli » (9).

MISSIONI FATTE DA NOVEMBRE 1777 AL 1778

DAI PP. DI PAGANI

Dioc. di NOCERA [DE' PAGANI]: 1. Esercizj a S. Chiara, 
2. alla Purità. - 3. Quaresimale al Carminello. - 4. Cinque Do
meniche alla Madonna delle Galline. - 5. Avvento a S. Egidio, 
5 [bis]. e Quarantore alla Madonna delle Galline.

Dioc. di CAVA [DE' TIRRENI] : 6. Quarantore nella Piazza. 
7. Esercizj a Monache. - 8. Esercizj al Seminario.

Dioc. di SALERNO: 9. Esercizj al Popolo in due Chiese. 
IO. Esercizj al Seminario.

Dioc. di AMALFI: Amalfi: II. Esercizj a Preti, - 12. al Se
minario, - 13. a due Monasterj, - 14. ed un Quatriduo ad uàaltro
Monasterio. - 15. Tramonti, Esercizj a Monache. - 16. AgerOla,
Quarantore a tre parti.

Dioc. di POZZUOLI: 17. Esercizj al Popolo, - 18. a' Preti, 
19. ed al Seminario.

Dioc. di CASERTA: Caserta, Regia Villa: 20. Esercizj alle
Monache. - 22. Q:uattriduo al Seminario. - Limatola: 23. In un
Casale, Esercizj al Popolo; - 24. nell'altro Casale, Missione.

(6) Diarium P.is Amarante (1722-1761) conservatur in AG XXXVIII B 2; editum est
a P.e O. Gregorio supra p. 322 SS.

(7) Diarium P.is Santoro (1764-1819) conservatur in Arch. Provo Neapolitanae - Pa
gani; editum est a P.e O. Gregorio in S. Alfonso 5 (1934) 262-264.

(8) Manuscrlptum 4 pago (4" pago partim vacua), mensurae 20X14 cm, in quibus
inscribuntur Missiones a PP.bus de Pagani et de S. Angelo a Cupolo habitae. Adiunctum
est folium 4 pago (dimidia pars l ae pago et 2", 3", 4" pago vacuae) ab alia manu scriptum,
in quibus notantur Missiones a PP.bus de Caposele habitae. - Conservantur in AG XLI A 15.

(9) [A. TANNOIA], Della Vita ed Istituto... III, Napoli 1802, 36 (lib. IV, cap. 8).
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11211 Dioc, di AVERSA: 25. In Crispano, Missione. ,- 26. In
Cardito, Missione. -27. In Casandrino, Missione.

Dioc. di CALVI: 28. Esercizj al Seminario.
Dioc. di CAPOA [= Capua]: 29" Marcianise (IO), Esercizj

al Popolo. - Grazeanise : .30. Esercizj al Popolo, - 31. e Novena
di Natale. - S. Maria (II): 32. Due Esercizja Monache, -33. ed
altri alla Congregazione. - 34. S. Pietro [in Corpo] (12), Esercizj
al Popolo. - 35. Lariano (13), Missione. '
, Dioc. di MASSA [LUBRENSE] (14): 36. Massa, Esercizj a

Monache.
Dioc. di LETTERE (15) : 37. Gragnano, Esercizj a Monache.
Dioc. di NOLA: ,38. Scafati, Esercizj al Popolo. - [38 bis].

Lauro, Quarantore. - 39. Bosco[reale], Quarantore. - 40. Bosco
[trecaseJ, Quarantore. - 41. T arre [A nnunziataJ (16), Quarantore
a due parti.

DAI PP. DI SANTANGELO

Nell'Archidioc. di BENEVENTO: Missioni: 42. In Camoolieto ,
- 43· Riccia, - 44· Cercello , - 45· Pietracatelli [ = Pietracatella], -

(IO) « Marcianise terra: Dioc. parte di Caserta,. e parte di Capoa» (Gius. M. ALFANO,
Istorica descrizione del Regno di Napoli ... , Napoli r795, rç). - Vide etiam Dizionario sta
tistico de' Paesi del Regno dette Due Siciiie a; di quà de/. Faro, Napoli r824, 92-93:
« Marcianise: Diocesi di Capoa e Caserta. Essendo promiscua la giurisdizione spirituale,
si sono notate ambedue le Diocesi »,

(II) S. 'Maria Maggiore, nuncS. Maria Capua Vetere, aut S. Maria Minore, « o sia.
della fossa» (ALFONSO, Le. 30).

'(r2) « S. Pietro, in Corpo casale: Dioc. e pertin, di Capoa, di popolazione r799»'
'(ALFANO, Le. 3r; cfr etiam Dizionario statistico, Napoli r824, r58-r59). - Nunc incorporatum
est in S. Maria Capua Vetere (Cfr V. BERTARELLI, Guida del T.C.I. Campania, Milano
1940, r36).

(r3) « Loriano castello: Dioc. e pertin. di Caserta, di popolazione 82» (ALFANO, /..C.
rS], Vide etiam Dizionario geografico postale di, tutti i Comuni e le Frazioni di Comuni"
del Regno ,d'Italia, compilato dalla Direzione Generale delle Poste, Roma [r88o] , 320:
« Loriano (frazione), Marcianise (comune), Caserta (circondario) », - In indicibus locorum
recentioribus Iocus Loriano non amplius comparet,

(r4) Dioec. de Massa Lubrense suppressa est vigore Constitutionis Apostolicae Dr>
utiliori, diei 27 VI 18r8, qua a Pio VII «Nova circumscriptìo dioecesium in ditione Regni
Utriusque Siciliae citra Pharum» in executione novi Concordatus eiusdem anni perfecta.
est. Territorium unitum est Archidioecesi de Sorrento (BuUarii Romani continuatio... XV,
Romae r853, 57). 7 Cfr notitias de « Massa Lubrense o Massa di Sorrento» apud G. MORONI,
Dizionario XLIII (1847) 226-227.

(15) Dioec. de Lettere pariter suppressa est a Pio VII; teritorium incorporatum
est dioecesi de Castellammare di Stabia.

(r6) «Torre deU' Annunciata terra: Dioc. parte di Napoli, e parte di Nola» (ALFANO,
l.c. 32). - Locus Torre in textu non potest esse Torre del Greco, quia haec civitas ad.
dioecesim de Napoli pertinebat.
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46. Vitulano, - 47. Tocco [Caudio], - 48. Tufara, - 49. e Mono
cilioni. - Esercizj ; 50. In Rotondi, - SI. Paolisi.

11311 Nella Dioc, di CERRETO [SANNITA] (17): Missioni; 52.
In Solipaca [= Solopaca], - 53. e Telesa [= Telese]. - 54. Eser
cizjal Seminario, - 55. e ad una Congregazione di Galantuomini.

Nella Dioc. di AVELLINO: 56. Missione in Arolisi. - 57. Eser
cizj in Grottaminarda.
. Acerenza : 58. Missione, - 59. con Esercizj a Preti, - 60. e
Galantuomini.

Matera: 61. Missione, - 62. con Esercizj al Tribunale, - 63.
Galantuomini, - 64. Preti, - 65. Seminario. - 66. Missione a due
Chiese, - 67. tre Monasterj, - 68. ed un Conservatorio.

Francavilla (18): 69. Missione a due Chiese. - 70. Esercizj
a Preti, - 71. Galantuomini, - 72. e Monistero.

Ceglia [= Ceglie] (19) : 73. Missione. - 74. Esercizj a Preti,
- 75. Galantuomini.

Castellana (20): 76. Missione, - 77. con tutti Esercizj di
Preti, - 78. Galantuomini. - 79. Missione a due Chiese.

Oria: 80. Esercizj a Preti, - 81. ed Esercizj a Galantuomi
111, - 82. ed al Popolo.

Mola di Bari: 83. Esercizj al Popolo.
Sava di Oria (21): 84. Esercizj di Preti, - 85. e Istruzione

al Popolo, - 86. e Predica a' Preti.
11411 Biseglia [nunc Bisceglie] (22): 87. Esercizj a Monache.
Conversano: 88. Esercizj alle Monache.
Quarata: 89. Triduo, - 90. e Novena de' Morti.
Martina [Franca] (23): 91. Esercizj al Conservatorio.

(17) Dioec. de Telese o Cerreto Sannita. - Vide Annuario delle Diocesi d'Italia 1951,
Torino [1951], 137.

(IS) Probabiliter Francavilla in « Terra d'Otranto, Dioc, di Oria, di popolazione
1I101» (ALFANO, Le, 123).

(19) Ceglie in « Terra d'Otranto, Dioc. di Oria, di popolazione 971» (ALFANO, t.c,
122), aut Ceglie [del Campo] in « Terra di Bari, Dioc. di Bari, di popolazione 1500»
(ALFANO, t.c, 141).

(20) Castellana in « Terra di Bari », « Badia nullius della Badessa di Conversano,
di popolazione 8700» (AU'ANO, l.c. 141; cfr ibid. in fine, s.v, Conversano).

(21) « Sava terra: Dioc.di Oria» (Ar,FANo, t,c. 130).

(22) Bisceglia in « Terra di Bari a. « Sede Vescovile, di popolazione 10593» (AUANO,
I;c. 137).

(23) « Martina terra: Dioc. di Taranto, di popolazione 14080» (ALFANO, l.e. 125).



(24) MISSIONI FATTE DA I PP. DI CAPOSELE

IN QUESTO ANNO 1777 IN 78

1. Atena [Lucana]. - 2. Sasso [di Castalda]. - 3. Sala
[Consilina]. - 4. Padula. - 5. Casalnuovo [Lucano]. - 6. Ottati. 
7· Sacco (25)·

Le Missioni fatte in questo anno 1777 al i778 dalli Padri
delle Case di Nocera [de' Pagani], di S. Angelo [a Cupolo], di
I1iceto [- Deliceto] (26), e di Caposele, senza contarvi le Mission
cine aperte in altre Chiese della stessa Città o Paese, sono 28 (27)'

(24) Incipit folium alterum.
. (25) Omries loci pertinebant ad « Provincia di Principato Citra» (Ar,FANO, t.c. 35 ss.),

sicuti et Caposele.

(26) Deest in nostro manuscripto index Missionum a PP. bus de Deliceto habitarum.
(27) Animadvertimus numerum absolutum Missionum, hoc tempore a fratribus habi

tarum, manifesto maiorem esse, eo quod in manuscripto non indicentur opera apostolica
a PP.bus aliarum domorum hac periodo peracta.• Cfr KUNTZ IX 416 (Deliceto), 415-416
(Scifelli et Frosiuone), 416-4~7 (Sicilia).



Ar.oisrus CZECH - MrCHAEL NEUBER.T

NOTITIAE DE PRIMIS MISSIONIBUS IN HELVETIA

Introductiones, textuum editionem, adnotationes curaverunt
Iosephus L6w et Andreas Sampers

Soda1es nostri, qui, Ven.i P.e Passerat duce, inde ab ano 1806 per
pagos he1veticos Graubiinden et Wallis peregrinabantur, .domum perma
nentem propriam solumrnodo ab ano 1828 possederunt, in urbe principi
pagi (Kanton, Canton) (I) Freiburg (Fribourg) sitam, ubi usque ad vio
1entam expu1sionem ano 1847 remanserunt (2). Tempore viginti et duorum
annorum (I806-1828) opere nostro primario, sacras ad populum Missiones
praedicare, praec1uso, Patres p1urimum uti vicarii paroecia1es ve1 uti ma
gistri scholarum victitabant. In vicina tamen regione A1satiana (E1sa13,
A1sace), ubi ano 1820 Collegium in vico Bischenberg apertum est, Missiones
quoque praedicare coeperunt; prima celebris illa fuit in urbe Hagenau,
ano 1826 habita (3). Cum vero ano 1826 Generale Iubilaeuniper totum Orbem
extenderetur,· Patres nostri in Helvetia praedicationis et confessionum causa

(I) Confoederatio Helvetica, sicut hodie nomen reipublicae alpinae publica auctori
tate statutum est, singulis regionibus coaluit, quae nunc « Kanton, canton, cantone D di
cuntur. Hoc vocabulum originern ducit e latinitate mediae Aetatis, in qua «canton, can
tonis D vel etiam e cantonue, cantoni D angulum significabat vel rem angutaiam, Helvetiae
cives ~lim varias regiones, inter se confoederatas, «Orte D (loca) vocare solebant; vox
« canton D direete e relationibus cum regno Franciae devenit, et tempore quod « Helve
ticum D nominatur (1798-1803), in usum Helvetiorum assumpta est; exinde nomen aneto
ritate definitum pro singulis regionibus confoederatis est « Kanton, canton, . cantone D.

In hac commentatione praetulimus uti vocabulo Iatinitatis antiquae : pagus. Cfr Du
CANGE, Glossarium mediae et infimae Latinitatis, ed. 1883-1887, repr. Graz 1954. II col. 105

106. - Htstortscn-bìograpbtscbes Lexikon der Sehweiz IV (1927) 444: Kanton.
(2) HistoriaColle~ii in .urbe Freiburg optime descripta est in libro P.is Thomas

LANDTWING, Die Redem.ptoristen in Freiburg in der Sehweiz, 18II-1847 (= Biblìotheea
Historiea CSSR vol. II), Roma 1955. - Continue ad hunc Iibrum rernittere debemus;
allegabitur sub solo nomine auctoris: LANDTWING.

(3) Die Mission von Hagenau, Opuseulum ignotae auetrieis ... àdieetis quibusdam
aliis doeumentis: Spie. hist. 4 (1956) 280-339·



in multas paroecias vocati sunt, et mox opus nostrum proprium Missionum
ad populum libere exercere coeperunt.

De nonnullis Missionibus eiusdem temporis conservantur in archivo ge
nerali (X A 85) relationes; amaverunt enim sodales transalpini de labori
bus apostolicis deque ceteris potioribus rebus certiorern facere sive Vicarium
generalem, P .em Passerat, qui in urbe Wien residebat, sive communem
Patrem, Rectorem scilicet Maiorem, tunc P.el11 Coc1e, in longinquo regno
neapolitano commorantem. P. Ioannes Sabelli, primum S.i' Clementis Hof
bauer discipulus, ano 1821 in Italiam se transtulit, et apud supremum Mode
ratorem remansit, cui uti secretarius serviebat. Litteras proinde etiam re
lationesque quae ex regionibus transalpinis advenerant, saepe italico idio
mate vel breviter contractas vel integras conversas reddidit (4).

Damus igitur aliqua documenta circa primas quasdam Missiones Patrum
nostrorum in Helvetia, annis praesertim 1828-1834 habitas. Singulis do
cumentis praemittimus vpauca verba introductoria; expositio generalis de
Missionibus Patrum Collegii Friburgensis in Helvetia invenitur apud LANDT
WING, 77-88.

Relationibus singularum Missionum quae ad Rectorem Maiorem a
PP.bus transalpinis, vel pressius - ad praesens studium quod attinet 
a PP.bus in Helvetia missae sunt, praemittimus notitias summarias circa
Missiones in regionibus trans Alpes, quas indefessus P. Sabelli in peculiari
epistularum elencho collegit. Sic Missiones helveticae quodamrnodo in
seruntur in actuositate missionaria Congregationis Transalpinae illorum an
norum. Ne obliviscatur tamen, Missionibus veris et propriis in Imperio
austriaco obstitissegraves leges, olim ab imperatore Iosepho II, « impe
riali sacristano », latas quae posterioribus tantum annis mitigatae vel abo
litae sunt (5).

I

NOTITIAE DE MISSIONIBUS IN EPISTULIS TRANSALPINIS

AD RECTOREM MAIOREM MISSIS

EX «ARCHIVIO DELLE LETTERE OLTRAMONTANE»

A P.E SABELLI COMPILATO.

Notum est, P.em Sabelli, Rectoris Maioris secretarium, compilasse no
titias breves epistularum quae e partibus transalpinis ad eundem Rectorem
Maiorem missae sunt (Sa). Advenerat in oppidulum Pagani an. 1821; sed in

(4) De P.e Sabelli uti secretario Rectoris Maioris cfr Spie. hist. 2 (1954) 299-300.
(5) De opere Missionum in regionibus transalpinis ab ano 1820 usque ad divisionem

in provincias (1841) agitur praecipue in E. Hosr-, Erbe des hl. Klemens. Maria Hofbauer,
E1'Wse1'missioniire (Redemptoristen) in Osterreich, 1820-1951, Wien 1953, 154 ss, 440-545
(ibi allegantur etiam studia peculiaria circa hoc argumentum); K. KUSTERS, Die Folksmissio
nen der deutsehen Redem-piorisien, Ihr Forbì/d, ihre iiuBere und innere Entwieklung
Die Retiem.pioristen. 1732-1932, cura P.is G. BRANDHUBER, Bamberg 193i, 107-143.

(5a) AG LVIII 1; cfr Spie. hist. 7 (1959) 16.
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hoc « Archivio» collegit quoque notitias epistularum quae annis anteactis
missae fuerunt; prima epistula notata est de die 23 V 1793, ex urbe War.z
sawa missa a S.o Clemente M. Hofbauer. Ab ano 1805/6 usque ad ano 1816
desunt epistulae. Post ano 1821 numerus epistularum quarum datur notitia,
valde auctus est; ultimus annus, cuius epistulae ad Rectorem Maiorem
datae descriptae sunt, est ano 1833. Mente tamen tenendum est, propter
rationes quae nobis fugiunt, nonnumquam notitias epistularurn deesse, quas
certe ad P.emGeneralem missae fuisse constato Utimur hac occasione ad
transcribendum notitias epistularum ex hoc « Archivio», quae ad Missio
nes habitas vel habendas referuntur. Argumentum enim Missionum pro
Patribus transalpinis - tamquam veris S.i Alfonsi, magni Missionarii, fì
liis - semper cordi erat, etiamsi non semper, propter rerum temporumque
adiuncta, Missiones proprie dictas praedicare potuerint.

Io - r825, 3r III. - Vienna... Missioni in Strasburgo (6), in
Austria (7) e nella Stiria (8)... Impedimento alla Missione in AlÌ...
stria (9).

. 2. - r825, 7 VIII. - Vienna ... Buono Successo delle Missio
ru fatte nell'Austria, ma migliore nella Stiria ...

3. - r825, 30 XI. - Bischenberg... Sono destinati per la Mis
sione di Haghenau... (ro).

4. - r826, 20 II. - Vienna ... Loro arrivo [dei Padri di Vienna,
in viaggio per Lisboa, che aiuteranno i Padri del Bischenberg] in
Strasburgo, e partenza per la Missione di Haghenau...

5. - r826, r IV. - Vienna. Notizia della Missione di Haghe
nau, con una lettera d'avviso da Strasburgo. I tre Padri da Vienna,
che ajutarono questa Missione, prosieguono il viaggio per Lisbona.

6. - r826, 28 VIII. - Tschuprun... Si manda la Missione
fatta in Haghenau, stampata in Tedesco, che in Napoli viene tra
dotta in Italiano. Nuove Missioni in Cantone di Friburgo... (II).

. 7' - r826, 28 VIII. - Vienna. Il P. Rettore Libozki supplica
delle due corsi delle prediche di Missioni...

(6) Rosheim (1825), dìoec, de StraBburg (Strasbourg}; cfr M. DE MEULEMEESTER, Histoire
.sommaire de la Congr, du T.S. Réd.2 , Louvain 1958, 135; LAND1'WING 84, n. 3-5·

(7) Gallneukirchen (1825), Oberésterreich : cfr E. Hosr-, Erbe 442; IDEM, P. Franz
Sprtnger CSSR, 1791-1827: Spie. hist. 4(1956) 393-397 (nota bibliogr. 393, n. 26); IDEM,
P. Dr. [ohanmes Madlener, 1787-1868: Spie. hlsi; 5 (1957) 389.

(8) C. MADER, Die Congregation des AUerheiligsten ErlOsers in Oesterreicn, Wien
1887, 30-34.

(9) An. 1782 a gubernio austriaco Missiones ad populum in posterum ne fiant lege
sancitum est.

(IO) De Missione in Hageriau (1826) cfr supra n. 3·

(II) Cfr LANDTWING 132 (1826).
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8. - r8:47, 23 I. - Vienna ... Conseguenze funeste per i nostri
della Missione di Haghenau. Missione in Friburgo... (12).

9. - r8:47, :4 II. - Tschuprun ... Missione in Genevra, assisti..
to dal Vescovo, fece gran frutto (r3). Quistione circa le Indulgen-
ze della Croce che suoI erigersi .

IO. - 1828, 24 XI. - Vienna Il P. Passerat, avendo fatta la
Visita delle Case di Stiria e di Tirolo, ne dà con una lunga lettera
il compiuto ragguaglio, ciò che presta anche delle Case di Svizzera,
di Alsazia e di Polonia...

r r , - r8:48, :49 XI. - Friburgo. Il P. Neubert porta il ragguè:t
glio di una Missione eseguita nel Paese Jaun in quel Cantone;' nel
Mese scorso, tradotto In Italiano in Vienna (14).

12. - r8:49, 4 III. Friburgo. P. Czech Fatighe dell'Anni-
versario del Giubileo... (15).

13. - r8:49X. - Friburgo. Il P. Czech manda un distinto det
taglio delle Missioni fatte nella Svizzera, e specialmente di quella,
che fu fatta nel Canton Untervalden nel Paese Saxeln, con .frutto
indicibile... (r6).

14. - r830, r z I. - Vienna. Il P. Passerat manda .. : la descri
zione delle fatighe de' nostri in Friburgo (17).

IS' - r830, :47 II. - Friburgo. Il P. Czech descrive brevemen
te le Missioni fatte, e le altre fatighe nel Carnavale, con maravi-
gliosi effetti... .

r6. - r830, 26 IX. - Friburgo. Il P. Czech ... dice aver otte
nuto l'indulgenza plenaria dal S. Padre per la plantazione della
Croce in Missione in perpetuum... .

17.. - 1833, 28 IV. - Il P. Czech descrive le strepitose Missio
ni eseguite in tre Cantoni Protestanti con immenso frutto ... (18).

(12) Cfr. LANDTWING '33 (1827).

(13) Cfr LANDTWING 97, '33 (1827).

(14) Vide infra IL

(15) Cfr LANDl1WING '33 (1829\

(16) Vide infra III.

(17) VidefufraTv,

(18) Vide infra V.
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II

MICHAEL NEUBERT

DE MISSIONE IN VICO JAUN (FREIBURG)

20 - 30 X 1828

Iaun est vicus paroecialis, in pago Freiburg, eiusdem dioecesis, in ex
trema valle eiusdem nominis, Iaun, La Iogne (alt. m. 1020), versus tran
situm 'in vallem Simmental (in pago Bern) , denominatum JaunpaB
(x50S m) (rç),

Huiusmodi vici montani ordinarie singulas domos vel aliquot domos
istic et illic congregatas, per vastam regionem montanam dispersas habent.
Circa ecclesiam, praeter domum paroecialem, aliasque domos, schola et
caupona communiter exstant, Vita hominum illorum dura est, eorumque
animi vix non obdurescunt. Patres nostri in hac paroecia montana saepius
iam 'uti vicarii vel parochi per non paucos annos commorati sunti cogno
verunt igitur et homines et morestao). Inter Missionarios nonnulli antea
in Jaun curam animarumegerunt. Anteduos annos, xS26, occasione Iubi
laei generalis (2X) alia Missio, probabiliter a PP.bus Societatis Iesu, habita
est (22), absque tamen notabili successu, ita ut populus novae Missioni
adversatusesset. Missionarii erant quatuor: PP. Hofbauer, Superior Mis
sionis (23), Heberle (24), Srna (25), et Neubert (26), qui etiam relationem
exaravit. Modus adornandi Missionem optime e relatione intellegitur; quinto
tandem die indifferentia vel inscia quaedam populi resistentia constantià ac
patientià Missionariorum concidit, et opus apostolicum felicem fìnem obti
nuit. Paucos alias textus, qui ad Missionem in Jaun quoddammodo pertinent,
addimus. Ceterum su:fficiet, textum relationis paucis adnotationibus instruere.

L - Ex epistula P.is Passerat ad Rectorem .Maiorem-Cocle, Wiert 24 XI
182S. - AG Epistulae P.is Passerat r.

P. Passerat Rectori Maiori relationem mittebat circa visitationern cano-

(19) Cfr Hist. - biogr. Lexikon der Sehweiz IV (1927.) 390.

(20) Cfr LÀNDTWING 9°-91, 137.
(l21) Agitur de «Anno Sancto » r825, a Leone XII publicato, qui die 23 XII 1825

ad .universum orbem extenditur; cfr Gli Anni Santi, cura «Istituto di Studi Romani n,
Torino ,1934, 135-152.

(22) Cfr LANDTWING 78-79, 88 n. 4,'
(23) HOFBAUER Franciscus Xaverius (1786-1845); cfr Spie. hist. 4 .(1956), 268 n. 16; A;

MEIER, Vita RP Frane. Xav. Hofbauer, S. Clemeniis nepotis : Analeeta II (1932) 218-225·
(24) HEBERLE Sebastianus; * IO I 1781, Holzing, par. Schweighausen, dioec, StraBburg,

nunc Augsburg (Baden); pro]. 25 IV 1812 Freiburg; sae. 4 VII Freiburg; t 6 II 1862 Bischen
berg. - Cat. X 4 n. 24; AG Pro GH XI H I (nuntius mortis et notitiae a P.e Neubert ad
RM Mauron); Chroniea abbreviata Prou: GaLUeo-Helvetieae CSSR,' 1841-1866 (ms in AG),
p. 545-546; [J.-B. LORTEIOIT] Mémorial alphonsien, Tourcoing 1929, 73.

(25) SRNA Iosephus (1796-1870); cfr Spie. hiit. 4 (1956) 286 n. 18; Ibid. 5 (1957) 415-4,19;
C. 'HENZE, De RP Iosepho Srna: Analecta 24 (1952) 160-162.

(2('i) NEUBERT Michaèl (18°5-1882); cfr Spie. hist. 4(1956) 491 n. IO.,
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nicam, quam in Helvetia instituerat mense octobri r828 (27). Hic inseruit
brevem mentionem Missionis in Jaun.

Negli Svizzeri '" fanno anche delle Missioni; e durante il mio
soggiorno colà hanno fatto una a Bellegarde (28).

2. - Ex epistula P.is Passerat ad Rectorem Collegii Freiburg, P.em Czech,
Wien 20 I r829. - Arch. Provo Lyon, Codex epistularum p. 306.

Nihil dixisti de missione Jaonica. Nemo tacet in favorabilibus.

3. - Ex epistula P.is Passerat ad Rectorem Collegii Freiburg, P.em Czech,
Wien 30 III r829. - Ibidem p. 308.

Notatudigna admonitio P.is Passerat ad P.em Czech circa statum
animae, qui omni operario apostolico convenire debet. Clare elucet mens
Venerabilis, ad vitam potius contemplativam inc1inata.

Je vous remercie des relations que vous m'avez données de
la guérison opérée par le B. Alphonse et de vos travaux. Jepuis
bien vous communiquer mes réf1exions. Voulez-vous que ces sue
cès soient constants? Méditez ce texte de Sto Paul: « Attende
tibi! H. Il s'adresse à chaque ouvrier, à chaque 'communauté apos
tolique. Que la vie contemplative soit toujours le premier objet
de l'attention d'un Recteur. Maria optimam partem elegit, Que
Marthe agisse, mais surtout que Marie ne soit pas troublée ni
tourmentée par Marthe. Voici la division d'une conférence du
P. Judde sur notre vie mixte : Se sanctifier pour sanctifìer les
autres, I point; sanctifìer les autres pour se sanctifìer davantage
soi-mème, 2 point. - Ne perdez pas ce but de vue dans le gouver
nement de votre maison.

4. - Versio in linguam italicam relationis de Missione in Jaun habita, a
P.e Neubert conscripta, et ad Rectorem Maiorem, P.em Coc1e, trans
missa. - AG X A 8S b.

Missio in vico Jaun mense octobri ano r828 facta est; Vicarius Passe
rat mense ianuario ano r829 cum P.e Czech, Rectore Collegii in Freiburg,
lamentatus est, se nullarn relationem adhuc accepisse .de illa Missione.
Attamen iam die 29 XI relatio, a P.e Neubert, qui Missioni addictus fuerat,

(27) Cfr supra I n. IO.

(28) Bellegarde nomen est castri quo via per vallem Jaun custodiebatur ; ano tameri
1407 destructum est. Hoc nomine vicus jaun in lingua franco-gallica desìgnatur. - Cfr
H; GIROUILLE, Vie du Vén. P. Joseph Passerai, premier Rédemptoriste tromçats, 1772-1858.
Paris 1924, 370.

Cfr etiam supra I n. II; P. Sabelli in suis notitiis epistularum e regionibus tran
salpinis dicit, relationem de Missione in vico [aun pervenisse ad Rectorem Maiorem die 29
XI 1828, iam antea in urbe Wien in italicum idioma tran~latam. Quolllodo hoc conveniat
cum verbis P.is Passerat ad Rectorem P.em Czech, infra n. 2, nescimus expl'icare.
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conscripta ad Rectorem Maiorem pervenerat. Conservatur tantum.. versio
italica.

Excerpta ex hac relatione in linguam germanicam versa habes in
Maria Immerhilf Kalender 13 (1950) 38-39, sub titulo: Vergilbte Bliitter,
A.D. I828 in fauno Ex hac versione eruta est alia versio inlinguam neerlan
-dicam, in Ministerium Verbi. Tijdschrift voor hei Redemotorisiiscb Apo
siolaai 5 (1951) 106-108, sub titulo: pit oude papieren (opere P.is A. BRINK

MAN). - Sufficiat subito notare, relationem sequentem (Sachseln, infraIU)
.etiam exhiberi locis allegatis, scil. in Kalender pp. 39-42, et in MinisteTium
Verbi pp. 143-145.

Denique P. Wilhelm KUSTERS, in opere Die Redemptoristen, I732-I932
(supra noto 5), p. 122 exhibet schema Missionis de «<Bellegarde n, remittendo
lectorem ad .librum chronicalem Provinciae Gallico-Helveticae. De quo librò
:pressius agitur, nobis non est datum noscere. In relatione quam praesenta
mus, schema Missionis deest; schema tamen paene identicurn habetur pro
Missione in Sachseln, de qua sub III agemus.

Arrivata a' 29 Novembre 1828(29)' .

Ragguaglio sopra una Missione fatta nel villaggio Jaun nel Can
tone di Friburgo, dai 20 fino ai 30 di Ottobre inclusive, nel
l'anno 1828.

Da principio si deve osservare, che a questa Missione,ec
cettuato il Signor Parroco ed alcuni pochi, quasi tutta la Comu
nità si oppose. « A che serve una Missione - dissero .- se
n'è fatta una nell'anno di giubileo, e non ha servito a niente? li

Con questa resistenza gli empi ottennero almeno questo, che, la
Missione si faceva più tardi e con un minor numero di Missionari.
Noi eravamo in quattro: il Padre Hofbauer come Superiore, il
Heberle, il Srna, ed io. Il solenne suonar delle campane annun
ziava la nostra venuta al terror della gente. Fuorché il Parroco
ed il Cappellano non si vedeva anima, e soltanto da lontano si
"vedevano due donne, le quali al nostro arrivo con gesti espri
mevano il loro disprezzo. Al veder questo, restavamo quasi sco
raggiati. Ciò non ostante, incominciammo Domenica. Il Signor
Parroco ci presentò, leggeva la lettera di Monsignore (30), e ci
consegnò se stesso e la sua gregge. Ciò fatto, il Padre 11211 Hof
bauer apriva la Missione per una ottima predica, colla quale pro-

(29) Notitia P.is Sabelli. - Rector Maior Code in suo « Diario» (Orig. in Atch. Provo
'Neap.. - Pagani; photocopia in AG) ad rem nihil habet, .

(30 ) Episcopus tunc dioecesis de Lausanne (cui pertinebat quoque pagus Freiburg;
-Ordinar'ius ibi residebat) fuit Petrus Tobias YENNI, * 27 XII '774 Moudon, electusep. de
Lausanne 1815. t 8 XII 1845 Freiburg. - Cfr Hist. biogr.. Lexikon der Sehweiz VII (1934)
.616-617; LAND'l'WING, passim ; Momnnenia Hofoaueruina XV (1951) 203 Index; Spie, hlsi, 7
{1959) 58-59 n. 35·
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curava di dissipare i molti pregiudizi contro la Missione, e pub
blicava l'ordine di essa.

La l'I1attin;a1.l:na meditazione d'una meza'ora, dopo una pre
dica di più d'un'ora; una canzone e la benedizione col Venerabile
fecero la fine. Dopo pranzo una controversa morale sopra gli abusi,
scandali, occasioni ecc.; allora una forte predica, l'adorazione del
Santissimo, la benedizione, e così ogni giorno. La gente veniva in
folla, ma rimase come sasso ; ma poco a poco il timore cresceva
in guisa, che gli uomini andavano quasi in desperazione. Delle la
grime nOn si vedeanose non in metà della settimana, e sulprin
cipio scarsissime. Ma Giovedì, al chieder in pubblico perdono, il

, Signore si mosse a compassione. lo faceva la predica dopo pranzo
sopra la Passione di Gesù Cristo. Il coro era coperto di panni neri,
i cuori si fondevano in lagrime e dopo la predica il Padre Srna salì
sul pulpito; noi altri ci mettemmo in ginocchioni col SignorPar
roco e Cappellano, in forma d'una piramide avanti all'altare, con
cotta e stola. Sull'altare erano accesi i lumi, il Santissimo espo
sto, ed il Pare Srna in tuono larìientabile incominciò a chieder per
donocie' peccati; c'impose di deporre le sacre vesti, e noi escla
mammo con alta voce. Egli stesso 11311 si confessò indegno, de
pose stola e cotta, e se ne stette con una grossa corda al collo, e
chiese perdono de' peccati del popolo, esclamando: « Parce, Do
mine, parce populo tuo ». Indi comandò al popolo di far lo stesso,
e ormai i cuori incominciarono ad esser inteneriti; tutti esclama-

-rono xon singhiozzi e lagrime: « Pietà, Signore. Misericordia,
Cesù », di maniera, che nessuno poteva sentir se stesso. Finita
la riconciliazione con Dio, il tutto cangiava l'aspetto. Erano che
si chiesero scambievolmente perdono, non mancavano delle resti
tuzioni,e tutti ad una volta vollero confessarsi. Ne faceva di biso
gno, perché la maggior parte faceva confessione generale.

La Domenica, il giorno ottavo della Missione, si facevano le
cerimonie della rinnovazione dei voti battesimali. Il battisterio era
adornato difiorie di lumi accesi. Si spiegavano i voti battesimali,
e si esortava ogni classe de' fedeli di farne la rinnovazione. Dopo
facevo io la predica sopra il lusso nel vestirsi, il quale v'era quasi

-universale. In mezzo alla predica io aprivo la sacra Scrittura e
leggevo il capitolo terzo d'Isaia, dal versetto 15 fino alla fine, con
alcune glosse, accomodando tutto al lusso del paese. Ciò fece tanta
impressione, che le donne tutte, senza eccezione, mutarono le loro
vesti alla francese, colla loro antica e tedesca. Lunedì era comu
nione generale, alla quale intervenivano le Comunità intiere,
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Martedì si faceva la conclusione colla processione della Croce.
I giovani e gli uomini la portarono in due 11411 divisioni, scalzi,
la testa scoperta, gli occhi bagnati di lagrime. Al luogo destinato
per impiantar la Croce, il Padre Hofbauer faceva la predica della
Croce, ch'era l'ultima, nella quale tutti diffundevansi in lagrime.
Allora si dava la Benedizione Papale ed il popolo fu consegnato
al suo Parroco. La gente alla nostra partenza era desolata e non
volle più lasciarci. Ci baciarono i piedi, e ci protestarono di voler
esser costanti, e fin adesso. nissuno mancava alla sua promessa.

P. Neubert C.S.S.R.

III

MICHAEL NEUBERT

DE MISSIONE IN SACHSELN (OBWALDEN)

18 - 27 X 1829

Haec Missio in Sachseln prima fuerat quam Patres nostri extra pagum
propriae residentiae praedicaverunt. Fama igitur Missionum iam ad inte
riores pagos Helvetiae pervenerat.

Sachseln (3.1) iam tunc magna erat paroecia, in tota Helvetia celebris
propter sepulchrum Nicolai de Flue, ibi in ecc1esia paroeciali collocaturn,
Nicolaus enim non solum inter maximos heroes patrios merito connume
ratus est, sed etiam uti vir vere sanctus et virtutibus christianis ultra com
munern modurn exornatus communi populi catholici cultu venerabatur. Vicus
ergo Sachseln centrum religiosum primi ordinis pro Helvetia catholica erat,
et esse pergitIga).

Quinque fuerant Missionarii, apostolico operi assignati: PP. Hofbauer,
Heberle, StolI (3.3.), Srna et Neubert. Per decem completos dies (sicut etiam
prius in Jaun) , strenue omnes vires animarunr saluti impendebant. Initium
Missioni dabatur die dominico, uti melius conventui populi apto. P. Neu
bert modurn Missionem adornandi et ordinem praedicationum proprio sche
mate accurate descripsit, pia etiam exercitia, nostris Missionibus propria,

(31) Hist. biog. Lexihon. der Schweiz V (1929) 781.

(32) Nicolaus de Flue, * 1417 in Fltìe'li, apud Sachseln, consil.iarius rei publicae et
iudex ; post matrimonium 20 annorum (decem habuit filios), divina sic disponente provi
dentia, in solitudinem loci, dicti Ranft, se recepit, ubi per alios 19 annos vitam eremiti
cam, plenam virtutum ac gratiarum extraordinariarum, duxit ; t 21 III 1487 (eius corpus
ante altare maius eccl. paroecialis Sachseln splendido monumento collocatum est). Post
cultum vapprobatum (an. 1669), veneratione persistente, tandern, post recentia miracula,
ano 1947, Beatus Nicolaus fonnaliter canonizatus est.

(33) STOLL Bonaventura; * 14 VII 1781 Degernau, tunc dioec. de Konstanz, « Land
grafsehaft» Klettgau, nune archidioec- de Freiburg im Br., Land Baden ; pro!. 25 IV 1812
Freiburg (Helv.); sac. 4 XII 1813 ibidem; t 29 XI 1838 ibidem. - Cat, X 4 n. 23; AG Pro
GH XI H 9 (necrologium a P.e Srna cornpositum, cum alio necrologio, ad P.em Sabelli
misso) : Clironica Prou, GaU.-Hel'V., 1841-1866, p. 555-556; [I.-E. LORTHIOI'r], Mémorial atphon
sien, Tourcoing 1929, 599-600.
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longiore expositione proposuit; propterea haec relatio singularem .acquirit
valorem documenti historici ad investigandam « theoriam l) nostrarum Mis
sionum (34).

Cetera e studio relationis, quae nobis in lingua germanica et in versio
ne italica servata est, plenius cognoscentur.

L - Ex epistula P.is Passerat ad Rectorem P.em Czech, 'Wien an. 1829,
ut videtur, mense X initio. - Arch. ProvvLyon. Codex epistularum
p. 322.

Epistula caret indicatione diei.. opinamur Missionem de qua in hac
epistula, illam fuisse de qua in hoc paragrapho, nempe in vico Sachseln.

Je vous félicite de tout cceur de la mission que vous allez don
nero J'espère que Dieu la bénira et la fera réussir pour sa plus
grande gIoire, et dans ce but je prierai et ferai prier le Seigneur.

2. - Ex epistu1a P.is Passerat ad Rectorem Maiorem Coc1e, Wien IO XI
1829. - AG Epistulae P.is Passerat 1.

I nostri nella Svizzera stanno ora facendo una Missione a
Saxeln, luogo insigne per la dimora che vi fece il B. Nicolao
della Flue. Mi hanno scritto, che vanno ad aprire la Missione, ma
che bramerebbero soccorso. Vorrei molto volentieri prestare loro
qualche ajuto, ma non vedo la possibilità di poterlo far a questo
momento. .

3. - Ex epistula P.is Passerat ad Rectorem P.em Czech, Wien, ut videtur,
mense XI an. 1829. - Arch. Prov. Lyon, Codex epistularum p. 325.

Haec epistula, indicatione temporis destituta, propter argumenta quae
tractantur, in mensem Xlan. 1829 ponenda esse videtur.

Le relation de votre mission nous a fait bien plaisir, et nous
a bien édi:fìés. Je l'ai fait lire à table. Vous feriez bien d'employer
les remboursements à payer vosdettes.

4· - Ex epistula P.is Passerat ad Rectorem Maiorem Coc1e, Wien 5 XII
1829. - AG Epistulae P.is Passerat 1.

Le trasmetto qui una relazione della ultima Missione fatta
dai nostri nella Svizzera, della cui parlai a V.S.R., nell'ultima
mia [cfr supra n. 2J. - La relazione è in tedesco, ma il P. Sabelli,
che sa meglio l'italiano di noi, la trasporterà più correttamente in
quell'idioma.

(34) Valde utile ad comparationem usuum nostrorum in Missionibus eorumque stu
-dium erit lectio descriptionis Missionis in Hagenau, ano 1826 habitae, de qua in Spie.
hist. 4 (1956) 280-339. pressius 301-308 et 310-319.
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5. - Relatio de Missione in vico Sachseln. - A,G X A 85' b.

a. - Textus originalis in lingua
.germanica.

Bericht iìber "die Mission,
welche von den PP. Re
demptoristen ad 1829 im
Monathe Oktober zu Sach
seln im Canton Unterwalden
ob dem Walde gehalten wor
den ist (35).

Es ist 'diese Mission die er
ste, so wir in der Schweitz,
auBer dem Canton Freyburg zu
halten das Gliick hatten. Auf
Ansuchen des respectiven Orts
pfarrers, welcher sich deshalb,
ich weiB nicht aus welcher Ver
anlassung, an den hochwiirdi
gen P. Czech, Rector dieses
Hauses zu Maria Hilf genannt,
bittlich gewendet hatte, wurde
sie angenommen, und fiir den
Monath Oktober 1. J. 1829 fest
gesetzt. Die dazu bestimmten
Subjecte, P. Franz Hofbauer
als ,Superior der Mission, P.
Heberle, P. Stoll, P. Serna ùnd
ich Unterzeichneter, verreisten
mit dem Segen unseres Rectors,
aber bangen Herzens, indem wir
nàhmlich aus dem Stillschwei
gen und der R uhe der gewòhn
lichen Feinde der Mission nicht

b. - Textus translatus in idioma
italicum.

L Dettaglio di una Missione
fatta da' Padri del SS. Re
dentore nel Paese Saxeln,
Patria del B. Nicolao della
Rupe, nel Cantone Unter
walden, nel Mese di Ottobre
1829.

Ecco la prima Missione che
abbiamo fatta nella Svizzera fuo
ri del Cantone di Friburgoad
istanza del Parroco del luogo, il
quale non so da chi era stato
consigliato di chiederla dal P.
Czech, nostro Rettore; l'otten
ne, e fu fissata pelmese di Ot
tobre corro anno. I soggetti per
la medesima da lui assegnati fu
rono i seguenti: P. Frane, Hoff
bauer Sup.e, P. Heberle, P.
Stoll, P. Serna, ed io qui sotto
scritto. Partimmo colla benedi
zione del P. Rettore, ma non po
co angustiati, mentre il silenzio,
e la pace de' soliti avversari del
le Missioni, ci minacciava catti
ve conseguenze.

(35) Relatio huius Missionis in Italiam missa est per P .em Rectorem Collegii in
Freiburg, Aloisium Czech (de quo cfr Spie. nist, 4 [1956] 497 n. 42). Ita Sabelli in ALO,
p. 18 ultimo: « Ottobre, Friburgo. Il P. Czech manda un distinto ragguaglio delle Mis
sioni fatte nella Svizzera, e specialmente di quella che fu fatta nel Cantone Untervalden
nel Paese Saxeln, con frutto indicibile D. Epistula, qua P. Czech relationes miserat, non
iam habetur. Rector Maior vero, P. Coc1e, in suo « Diario D hanc exhibet notitiam: [1830]
« 14 febraro. Arriva la, descrizione di una Missione strepitosa, fatta da' nostri Padri
di Friburgo nel paese di Saxeln, in cantone Unterwalden in Svizzera, con varie altre
piccole, fatte nel cantone di Friburgo l'anno passato D.



allesBeste ahnen konnten; doch
der Schleier dieser Dunkelheit
zog sich bald weg.

Wir hatten kaum den Vier
waldstatter-See iìberschifft, und
zu Altnacht das Unterwaldner
Land betretten (36), als wir ver
nahmen, daB die Bòsen .sich
dem Werke Gottes aus allen
Kràften entgegensetzten, und
die Landesregierung zu Sar
nen (37) - weil es zu argeren
Schritten schon zu spàt war 
der Mission wenigst dadurch
einen Abtrag zu thun suchte,
daB sie den Pfarrherren der um
liegenden Gemeinden das Ver
both zuschickte, dieselbe in
ihren Pfarrkirchen zu verkiin
den, vermuthlich.in der Absicht,
wenigstens so viel Volk als mòg
lich vom Worte Gottes abzu
halten. - WirfaBten jetzto neuen
Muth, und auf Gott vertrauend,
kamen wir an unserem Kampf
platze ano

Die dortige Geistlichkeit und
der Herr Landamann (38) des
Orts waren bereits uns zuge
than; auch der gròfìte Theil des
Volkes schien unsrer Ankunft,
wo nicht froh, doch wenigst
nicht abhold zu seyn, und es

Ed in fatti, appena ebbimo
traversato il Lago di Quattro
Città [= Quattro Cantoni], su
bito appurammo, che i malvaggi
di quel Cantone Unterwalden,
si oppongono di tutte le loro
forze a qualunque siasi Missio
ne, ma perché era tardi di ese
guire peggiori disegni per im
pedirla, hanno solamente con
seguito, che il Governo a Sar
nen proibì in tutte le parrocchie
circonvicine di annunziarla, e ciò
probabilmente per distogliere il
popolo di approfittarsene. - Or,
al sentir questo, noi avendoci
fatto coraggio, e mettendo tutta
la nostra confidenza in Dio,
giunsimmo al nostro campo.

Il Clero, ed il Sindaco del
paese erano per noi, la maggior
parte degli abitanti, non tanto
contrari, ma piuttosto indiffe
renti, sicché non ci restò a cari
co, che di guadagnare i soli Pre
positi, e qualch'altro Signorino.

(36) Ex hac descriptione itineris deducitur, Missionarios viam arrepsisse per Bern,
Luzern, deinde per lacum «Quattuor Cantonum » usque Alpnach, vel' potius Alpnachstad,
ubi via navigationis Iacunaris fine m habet. Via conducit deinceps per terram usque ad
vicum Sachseln.

(37) Sarnen est vicus principalis pagi Obwalden, qui est pars pagi Unterwaiden
(Unterwaiden est unus ex pagis helveticis, in duas partes divisis); tunc in multis pagis
gubernium erat compositum e viris partis «liberalis »,

(38) « Landammann », titulus magistratus maioris qui supremam auctoritatem exer
cet in quodam pago vel territorio maiori. - Transiatio in linguam italicam hunc titulum
reddit vocabulo «sindaco»; verbum enim proprium quod huic muneri publico plane respon
deat, desideratur in lingua italica. - Cfr Hist. biogr, Lexikon. der Schweiz IV (1927) 584.



blieben nur die weltlichen Vor
gesetzten sammt einigen Halb
herren (39) zu gewinnen iibrig.
EinBesuch, den wir dem Herrn
Landamann (40) machten, war
genug, um diese Letzten in
Schranken zu halien und wohl
auch .fiir die Mission geneigt
zu machen. Unterrichtet iìber
die BediirfniBe der Gemeinde,
die ungefahr 1400 Seelen zahlt,
und seit 30 Jahren keinen Mis
sionar gesehen hatte, harrten
wir dem folgenden Tag mit
groBer Spannung entgegen ; er
brach an: es war der 18. des
Oktobers und der 19. Sonntag
nach Pfingsten.

Schon hatte das Volk zur
Stunde des Pfarrgottesdienstes
die prachtvolle Kirche des seli
gen Nicolaus von der 'Fliie,
ihres Landmannes und Landpa
trons, angefiìllt , als auf ein
mahl das feyerlichste Glocken
gelante den Eingang der Mis
sion verkiindete. Herr .Pfarrer
mit seiner Geistlichkeit und
Herr Landamann mit seinen
Rathen waren prozessionsweise
gekommen 11211 uns im Pfarr
hause abzuholen, wo wir mit
dem Chorrocke auf dem Arm,
und das Kreuz in der Rand in
die Kirche zogen, wahrend die
Ortsgeistlichkeit vor uns her das
Benedictus sang. Unter der Kan
zel blieben wir, so wie wir wa
ren, stehen;der Herr Pfarrer

359

Una visita fatta al Sig. Sindaco
[corr. Intendente]' ebbe questo
effetto, perché costoro, non sola-

, mente perdettero il coraggio di
opporcisi che. anzi dovettero
comparire favorevoli alla nostra
impresa. Noi intanto informati
de' bisogni di quel Comune,
composto da 1400 anime, le qua-

,li da 30 anni non viddero più
Missioni, stavamo in grande
aspettativa del giorno seguente.

La mattina già trovossi tutta
la Chiesa del B. Nicolao della
Rupe, lor Patrono, parata alla
solenne. Il suono di tutt'i bronzi
annunziò l'arrivo della Missio
ne. Il Sig. Parroco con tutto il
Clero, l'Intendente con tutt'i
suoi Consiglieri, vennero 11211
processionalmente a prenderei
dalla casa del Parroco, donde noi
c'incamminammo verso la chie-.
sa col Crocifisso alla mano, e con
le cotte sul braccio, cantandosi
dal Clero il B~nedict'us. Giunti
in chiesa ci fermammo all'istan
te d'attorno al pulpito, dove salì
subito il Sig. Parroco, e fece un
fervoroso colloquio al suo popo
lo sopra il fine principale della
nostra Missione, quindi conse
gnò a noi tutte le facoltà man-

(39) « Halbherren », magistratus minoris momenti.
(40) Hoc loco vocabulum « Landammann » in versione italica redditur voce « Inten

dente ».
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bestieg die Kanzel und hielt an
seine Pfarrkinder eine kraftvol
le Rede iiber den Endzweck
unsrèr Sendung, und iìbergab
uns iòffentlich die vom Bischo
fe(4r) ihm geschickte nòthigen
Vollmachten samt seinen gan
zeri Pfarrwesen, damit wir zer
st6rten . und aufbaueten usw.
usw., je' nachdem es der heil.
Geist uns eingeben wiirde. Da
rauf zogen wir an den Altar,
bekleideten uns vor dem ganzen
Volke mit unsern geistlichen
Gewanden und stimmten den
Hymnus Veni Creator an, der
auf der Orgel mit Musik be
gleitet, fortgesetzt wurde.

DieB zu Ende, wurde das heil.
Geist-Amt gesungen, unter wel
chem .P. Hofbauer Sup. die
Kanzel bestieg und die Mission
durch eine gehaltvolle Rede er
òffnete, worin er zeigte, was die
Mission sey und welchen Nut
zen sie schaffe. Riihrend war
der BeschluB dieser Rede, und
er lud die verschiedenen Stande
ein, in dieser heil. Mission flei
Big zu erscheinen, und sagte
ihnen zum voraus was jeder da
rin findenwiìrde. Er endete mit
diesen herzlichen Worten an die
Kleinen: « Kommet auch ihr,
unschuldigen Kinder, in die
heil. Mission; nicht zwar um
Euch zu bekehren, sondern um
Euere schuldlosen Hànde zum
Himmel zu erheben, und mit
thrànenden Auglein den himm
lischen Vater zu bitten, um die

dateci a tal uopo dal Monsig;
Vescovo, 'con tutta la sua rpar
rocchia, ut evellamus, 'destra
mus, plantemus etc., secondo ci
ispirerà lo Spirito Santo; Ter
minato il colloquio, ci portam
mo di là all'altare maggiore, do
ve il Clero intonò il Veni Crea
tor , che fu proseguito colla mu
sica In coro.

Ouindi fu cantata la Messa.
dello Spirito S. Dopo il vangelo
salì il P . Hoffbauer sul pulpito
e fece l'apertura della Missione
con una fervorosa predica, in cui
spiegò cosa sia una Missione,
qual vantaggio apporta agli as
sistenti, invitò tutt'i ceti di ap
profittarsene coll'impegno, fece
conoscere a tutti il piano, e l'or
dine di essa. Molto tenera nefu
la conclusione, mentre invitò
anche i fanciulli di frequentare
con assiduità le prediche' e le
istruzioni. « Venite anche voi
- diceva loro - alla S. Missio
ne, voi fanciulli innocenti; non
tanto per convertirvi, ma bensì
per alzare le vostre innocenti
mani all'eterno Padre, onde pre
garlo colle lagrime agli occhi per
la conversione de' vostri genito
ri, fratelli, sorelle i), etc.

(41) Carolus Rodulfus Buol von Schauenstein, episcopus Curiensis (Chur}, 1793-1833.



Bekehrung Eurer Eltern, Eurer
Briider und Schwestern usw.,
um bittlich zu flehen », usw.

N ach Beendigung. der Rede
verkiindeteer die zu gewinnen
den Ablàlìe, sowie auch die
Stundeneintheilung und Ord
nung der zu haltenden Uibun
gen, nàhmlich fiìr den Vormit
tag um 8 Uhr das Morgenge-

. beth, darauf die Betrachtung,
wobey die Missionsmesse gele
sen wurde; dann eine lange Pre
digt, und zum SchluBe der Se
gen mit dem Hochwiirdigsten. 
Nachmittag um I Uhr eine Con
troverse-Conferenz, iiber Pflich
ten oder Mifìbrauche, wobey
der Obicient immer die Par
they des Volkes annahm und

.ihre Einwiirfe dem Opponenten
auf der Kanzel laut zurief (42).
War dieB zu Ende, so bestieg
wieder der. Prediger die Kanzel,
und wie vormittag wurde der
SchluB mit dem Segen gemacht.
Oewòhnlich dauerten diese Ui
bungen, sowohl vor als nach
mittag 2~-3 Stunden, und zu
gewissen Tagen auch weit dar
libero

Die Eintheilung der Gegen
stànde ist folgende :

Sonntag

VORMITTAG

Eingangsrede.
Betrachtung vom Ziel u. Ende

des Menschen.

Dopo la predica annunziò le
indulgenze da guadagnarsi, e le
ore degli esercizi mattinali e po
meridiane da osservarsi di gior
no in giorno, cioè ogni mattina
alle 8 le preci e la meditazione,
quindi la Messa per la Missione;
dippoila predica grande, e per
la conclusione, la benedizione
col SS:mo. - Dopo mezzogior
no a prima ora una controversia,
cioè una conferenza sopra gli
obblighi e sopra gli abusi, in cui
l 'Objiciente difende le' parti del
popolo, e propone sempre altre
difficoltà da sciogliersi dal Pre
dicatore opponente. Dopo una
tal conferenza, la predica gran
de, ed alla fine la benedizione
col SS.mo, come la mattina. Di
ordinario questi esercizi durano
volta per volta circa 3 ore, e più
ancora.

11311 Segue la distribuzione
delle materie:

Domenica

LA MATTINA

Predica per l'apertura.
Meditazione sopra il fine del

l'uomo.

(42) Notetur usus praedicationis « dialogatae », seu ad modum disputationis inter
Missionarium et adversarium. '



NACH)VIITTAG

Conferenz vom Worte Gottes.

Predigt vom Heile.

Montag
Predigt von der Todsiìnde.
Conferenz von bòsen Gelegen

heiten.
Predigt vom Tode des Siìn

ders.

Dienstag
Betrachtung von der Siinde..
Predigt vom Gericht.
Conferenz von den Ungerech-

tigkeiten. .
Predigt .von derHolle.

Mittwoch
Betrachtung von den Strafen

der Siìnde.
Predigt von dem ArgerniB.
Conferenz von der Feindes

liebe.
Predigt von der Unzucht.

Donnerstag
Betrachtung vom Tod, be

sondo des Unziichtigen.
Predigt von der Barmherzig

keit.
Conferenz Buhlschaft und

Tanz.
Predigt vom Leiden J. Chr.

und Abbitte.

Freytag

Betrachtung von der Liebe J.
Chr. gegen uns.

Predigt von .der Barrnherzig
keit u. Liebe Mariae.

IL GIORNO

Conferenza sopra la parola di
Dio.

Predica sull'importanza della
salute.

Lunedì
Predica del peccato mortale.
Confer. sopra le occasioni pec

cammose.
Predica della morte del pecca

tore.
Martedì

Meditazione del peccato.
Predica del giudizio.
Confer. sopra .l'ingiustizia.

Predica dell'inferno.

Mercoledì
Meditaz. sopra i castighi del

peccato.
Predica dello scandalo.
Conferenza sopra l'amore de'

nemici.
Predica della disonestà.

Giovedì
Meditazione sulla morte de'

disonesti.
Pred. sulla misericordia.

Confer. sopre le veglie not
turne e balli.

Predica della Passione di G.
C., e si cerca perdono.

Venerdì

Meditaz. dell'amore di G.C.
verso noi.

Pred. della misericordia ed
amore di Maria.



Conferenz von der Verleum
dung u. Ehrabschneidung.
·Predigt von der Beichte.

Samstag
Betrachtung v. d.sacrilegi

schen Kommunion.
Predigt von den Pflichten der

Kinder u. Eltern.
Conferenz v. Heiligung der

Sonn- u. Feyertage.
Predigt v.d. Nothwendigkeit

des Gebethes.

Sonntag

Betrachtung v ~ hl. MeBopfer.

Predigt v.d. Hoffart. - Amt.

Conf. nulla, sed Geliibdeer
neuerung.

Predigt vom Himmèl.

Montag
Betrachtung v. d. ewigen

Gliickseligekit.
Predigt von den Pflichten d.

geistl. u. weltlichen Vorgesetz-·
ten.

Conferenz vacat.
Predigt von den Pflichten d.

Hausvàter und Dienstbothen.

Dienstag
General-Kommunion.
Predigt von der Beharrlich

keit.
Kreuzerrichtung und Bene

dictio papalis.

Dieser PIan, den wir fiir die
Bediirfnisse des Ortes am zweck
maBigsten hielten, konnte zwar

. nicht nach seiner ganzen Ord-

Confer. sopra le detrazioni e
calunnie.

Predica della confessione.

Sabato
Meditaz. sulla comunione sa

crilega.
Pred. sopra gli obblighi de'·

figli, e genitori.
Confer. sopra la santificazio

ne delle feste.
Pred. sulla necessità dell'ora

ZIOne.

Domenica
Meditaz. del Sacrificio della

Messa.
Pred. dell'orgoglio. _. Messa

cantata.
Rinnovaz. delle promesse del

battesimo.
Predica del Paradiso.

Lunedì
Meditazione sopra: là felicità

eterna.
Pred. degli obblighi de' Sup.i

ecclesiastici e secolari.

Confer. vacat.
Pred. sopra gli obblighi de'

padroni e domestici.

Martedì
Comunione generale.
Pred. della perseveranza.

Erezione della Croce e la Be
nedizione Papale.

Questo piano si era rilevato
da' bisogni degli abitanti, edac
comodato a queste, ma non ha
potuto eseguirsi in tutta la sua



nung ausgefiihrt werden. Die
Anstrengung und Erhitzung in
einer ungemein hohen Kirche
mit kalten Marmorsiìulen hemm
ten unsre Stimme schon in den
ersten Tagen sosehr, daB einige
von uns bald nicht mehr reden
konnten - P. Heberle mson
derheit verlor nach der ersten
Predigt seine Stimme v611ig
und konnte nur erst am 3. Ta
ge wieder mit Miihe die Kanzel
besteigen - dennoch wurden,
freylich nicht ganz nach dem

. vorgeschriebenen PIane, alle
Cegenstànde abgehalten.

Was nun die Stimmung des
Volkes betrifft, so herrschte am
ersten Tage stille Aufmerksam
keit und Erstaunung. Am 2.

Tage war das Auditorium nicht
so zahlreich, indem mehrere
nach 6 Wochen langen Regen
wetter diesen schònen Tag be
nutzten, ihre Friichte einzusam
meln; jedoch waren die Stiìhle
alle besetzt und schon bemàch
tigte sich der Zuhòrer heilsame
Furcht und Schrecken, vorziig
lich in der Predigt des P. Serna
vom Tode des Siinders, wo er
gegen das Ende plòtzlich einen
grauenvollen Totenkopf vorzeig
te, an welchen er 11411 furcht
bare Fragen stellte, und den er
noch schauerlicher antworten
lieB, als einen der in der Siinde
gestorben; mehrere Personen
heulten und weinten, und vie1e
der Knaben liefen vor Schrec
ken davon.

Am Dienstag, wo sich das

estensione, imperocché l'altezza
e la vastità straordinaria della
chiesa con tante colonne di mar
mo, ha oppressa già ne' primi
giorni a tal segno la nostra voce,
che quasi non si poté parlare
più, e specialmente il P. Heber
le, che perdette la sua, dopo la
prima predica, sino al terzo gior
no, in cui a mal pena la ricuperò
e salì al pulpito.

Quanto al popolo, questo si
vide, nel primo giorno in una
profonda attenzione, e meravi
gliato. Il 2° giorno l'uditorio
era men numeroso, dovendo ap
profittarsi di una bella giornata
per la raccolta, dopo 6 settima
ne di continua pioggia; tutta
volta gli scanni erano tutti pie
ni, e già s'impadronì degli a
scoltanti un timor salutare, spe
cialmente nella predica fatta dal
P. Serna della morte del pecca
tore, in cui verso la fine cacciò
fuori un [corr. il] teschio di un
morto 11411 dannato. Spavente
vole era l'interrogatorio, che a
questo faceva, e più orribili an
cora erano le risposte, che fin
geva di farlo; molte persone a
tal spettacolo davano in pianti
ed urli, e la maggior parte de'
ragazzi se ne fuggì di spavento.

Martedì, essendosi a meravi-



Auditorium zum Erstaunen ver
mehrte, erreichten Furcht und
Schrecken und Angst eine sol
che Hòhe, daB viele verzweifeln
wollten. Wir eilten dannach am
Donnerstag mit der Barmher
zigkeit Maria zu tròsten und zu
beruhigen, aber um am Nach
mittag auf einmahl durchzu
schlagen. Wir betrogen uns
nicht. In der Predigt von dem
Leiden Christi - verursacht
und erneuert durch die Siìnde 
zeigte ihnen der Prediger Chri
stum crucifìxum, we1chen sie
durch ihre vielen und groBen
'Siinden an das Kreuz geschla
gen, und da brach ihnen das
Herz; sie weinten, seufzten und
neulten und zitterten dabey an
allen Gliedern. Diese Riihrung
beniitzten wir, um die òffentli
che Abbitte zu halten. Die Kir
-chenfenster waren sovie1 als
-mòglich mit schwarzen Tiichern
verhàngt ; der Chor, Altar aufs
pràchtigste geziert und beleuch
tet; der Missionar, die Priester
-des Ortes, tratten tieff geriihrt
in schauerliche Stille 2 und 2

.mit Chorrock und Stola an den
Altar. P. Superior kniete im
Chormantel auf dem Suppeta
neum; hinter ihm bilden die
Priester auf schwarzen Tapeten
-ebenfalls knieend, eine offene
Pyramide, und nun stimmteP.
Srna von der Kanzel im trau
rigen Tone das Miserere an,
welches wechselseitig von ihm
und der Geistlichkeit am Alta
re fortgesetzt wurde; beym Glo-

glia aumentato l'uditorio, la
paura, lo spavento, e leangu
stie giunsero al più alto grado,
e portarono molta gente sino al
la disperazione,per cui doveva
mo affrettarci di ricorrere Giove
dì mattina alla misericordia di
Maria SS.ma, per consolarli e
per quietarli. Ma per romperla
ad un tratto, non ci siamo punto
ingannati colla predica dopo

. mezzogiorno della Passione di
G.C.; cagionata e rinnnovata dal
peccato, perché in questa, aven
do il Predicatore presentato il
Crocifisso al popolo, da' peccati
loro preparato, ne fece conoscere
coll'enormità l'effetto, ed allora
fu, che tutta la chiesa uscì in al
te grida, urli, e singhiozzi, tre
mando tutti da capo a piedi. Noi
profittando di una tal mossa,
istituimmo la pubblica riconci
liazione nel modo seguente. La
chiesa stava parata a bruno; l'al
tare maggiore alla solenne e tut
to illuminato, i Missionari ed
il Clero, colle cotte e stole,
avanzavano in profondo silenzio
verso l'altare; il Superiore della
Missione, col piviale, si pose gi~

nocchioni nel mezzo, e dietro di
lui il clero sopra il drappo nero.
Quindi intonò dal pulpito il P.
Serna il Miserere J che venne
proseguito dal detto Clero; a
Gloria Patri il Diacono aprì la
custodia, ed ecco il SS.mo in
piena illuminazione si presenta
a pubblica vista. Sull 'istante co
minciò P. Serna a cercar perdo
no de' peccati del popolo, e di



ria Patri eròffnete der Diakon
auf einmahl den Tabernakl und
das Hochwiirdigste stand vor
aller Augen in voller Beleuch
tung da. Da begann P. Srna die
Abbittefiirdie Siìnden des Vol
kes; er redete bald zu den Prie
stern, bald zu dem Volke. Den
Priestern rief er zu, sie sollten

. mit ihm in der Uberzeugung
ihrer Unwiirdigkeit die gehei
ligten Gewande ablegen, und zu
gleich legten sie Chorrock und
Stola ab; er selbertat das glei
che auf der Kanzel undmit ei
nem grofsen Strick am Halse
schrie er : «Barmherzigkeit, o
Jesu! ». und alle wiederholten :
«Barmherzigkeit, o Jesu ! Barm
herzigkeit [» .

Dem Volk brach hierbey das
Herz vòllig, die ganze Kirche
heulte mit einmahl; Manner und
Weiber, Junge und Alte, alle
schrieen und Stròme von Thrà
nen :« O Jesu, Barmherzig
keit! »; und: «O mein Gott!
O Jesu ! Jesu! ». Sie riefen und
riefen wieder und heulten dabey
so jammerlich und laut, daB
man den P. Srna, der aus allen
Kraften schrie, kaum mehr ver
nehmen konnte und weit von
der Kirche hòrte man nur Volks
geschrey, lautes Achzen und
Heulen.Nach einer guten Vier
telstunde, als es in der Kirche
etwas ruhiger wurde, griff P.
Srna vom neuen ano Man stellte
sich, als wollte man das Volk
mit dem Segen entlassen. P.
Hofbauer stimmte auf die ge-

esortare ora il Clero, ora il po
polo; quindi voltosi al solo Clero,
con voce flebile, disse loro:
« Persuasi meco della nostra in
degnità, deponiamo le sagre ve
sti », e subito furono deposte le
stole, e le cotte dal Clero e dal
Predicatore; dopo di che si pose
una fune al collo, e cominciò
gridare: «Misericordia, Gesù!»
Tutti ripetevano: «Misericor
dia, Gesù! Misericordia! ».

A quest'atto tutto il popolo
si sciolse in :fiumi di lagrime.
Tutti, uomini e donne, giovani e
vecchi, gridavano e ripetevano a
gridare: «Misericordia, o Ge
sù. Misericordia, o mio Dio, o
Gesù». Tante furono le grida,
urli e pianti, che per un quar
to d'ora non si capiva più il pre
dicatore. Ma tostoché la chiesa
si era calmata, il Superiore fin
se 11511 di voler licenziare il po
polo colla benedizione del SS.mo,
e a tal fine intonò: T anium.
ergo} a cui: «Fermati, Sacerdo
te dell'Altissimo - esclamò il
Predicatore - fermati» ecc., e
volgendosi al popolo insistette
di nuovo per la scambievole ri
conciliazione; sul punto alzossi
per tutta la chiesa un grido co
sì eccessivo, che sembrava esse-



wòhnliche Weise mit dem IIoch
wiìrdigsten. in der Hand das
T ant;y,m ergo an: « Halt Prie
ster Gottes ! - fuhr ihn P. Srna
11511 von der Kanzel drein.
halt ein» usw. usw., drang nun
auf die Versòhnung und es er
hub sich wie zuvor ein weiner
liches Geheul, sodaB man hat
te glauben mògen, der jiìngste
Tag sey angekommen. « Ich
sehe, ihr verzeiht - sprach P.
Srna - drum, Priester des
Herrn, gib uns Gottes Segen »
usw. Der Segen wurde gegeben
und der SchluB gemacht (43).

Auf.diese allgemeine Zerknir
schung [wurden] die Beicht
stiihle eròffnet; in einem Augen
blick waren sie von dichten
Volksscharen umlagert, die sich
hinzu dràngten, nicht wie es
sonst der Fall ist, um nurbald
fertig zu seyn, sondern um
durch .eine lange und genaueste
Generalbeicht, den Stein, der sie
driickte, wegzuwalzen usw., dem
Beichtvater alle Falten des Her
zens mit der reuvollsten Auf
richtigkeit aufzudecken. Wir
saBen tàglich bis zu IO Stun
den, um besser zu reden, Tag
und Nacht Beicht, nur die Zelt
des Predigens und 3 oder hòchs
tens 4 Stunden Schlaf abgerech
net. Zum Essen fanden wir we
nig Zeit und hatten auch vor
Mattigkeit keinen groBen Ap
petit. Die Menge der Beichten-

re giunto il' giorno del giudizio.
« Adesso resto persuaso - ripi
gliò il predicatore - che vi ave
te già rimesso a vicenda qua
lunque offesa, sicché, Sacerdote
del Signore, dateci la santa be- .
nedizione». Si diè la benedizio
ne, e si fè la conclusione.

Immediatamente si aprirono
tutti i confessionili, e furono
sull'istante da tutto quel popolo
assediati, non già secondo il so
lito per isbrigarsi presto, ma per
assicurare la sua salute col mez
zo di una lunga ed esattissima
confessione generale sopra tutti
i più segreti nascondigli del cuo
re, accompagnata da un vivo do
lore. Ciò che ci costrinse di con
fessare per IO ore al giorno, o
per dir meglio, di giorno e di
notte, eccetto il tempo di predi
cazione e di sonno, che si limi
tava a 3 o 4 ore. La gran fatica
ci tolse anche l'appetito a man
giare. Per soddisfare a tanto po
polo, invitammo 5 altri Confes
sori in aiuto, e nonostante IO

Confessori, tuttavia i confessio
nili trovavansi .ogni sera egual
mente affollati come la mattina,

(43) Bene attendatur ad progressionem exercitiorum Missionis iuxta praestabilitum
propositum pIane «psychoIogicum », qua revera demum populi attentio, compunctio et
conversio parabatur.



den nothigte uns, die 5 Priester
cles Ortes zur Mithilfe anzuspre
chen, und ob wir nun auch zu
io bestàndig im Beichtstuhle
saBen, so war doch der Zulauf
und das Oedrànge der Lente so
hàufig und groB, daB wir ihnen
kaum wehren konnten, und sie
nicht selten einander beinahe
erdriickten. Sie standen tage
lang vor den Beichtsiihlen mit
zerknirschten Herzen und Thré
nen im Auge, ausharrend ohne
Speis und Trank bis in die tiefe
Nacht, und in den letzten Ta
gen der Mission konnte selbst
der Landamann mit seinem
ganzen Ansehen es nicht dahin
bringen, daB sie die Kirche ver
lieBen; sie ganze 3 Nàchte harr
ten [!] mit Bethen und Weinen
und genauester Erforschung
ihres Lebens.Zur Vorsicht hatte
man Wachen angestellt, die aber
mehr Hirten glichen, we1che
nach blutigen Wolfsanfàllen der
leitenden Schaflein ihre eigenen
und jener Wunden bitterlich
beweinten, und schmachtend
nach Hilfe riefen, die ob auch
friihe, doch zu spat kam.

Hàtten wir nur die Einwoh
ner des Ortes abzuhòren gehabt,
es wàre noch ertraglich gewe
sen; allein von allen Seiten wall
ten Volksschaaren herbey, aus
allen Gemeinden Ober- und Un
terwaldens, aus den Cantonen
Lucern, Uri, Schwitz und St.
Gallen, diealle beichten, und
meistens bey den Missionaren

perché stavano innanzi così gli
uomini che le donne i giorni in
teri con lagrime agli occhi, e
senza spostarsi per prender ci~
bo. Negli ultimi giorni della.
Missione lo stesso Intendente
non ha potuto con tutta la sua
autorità effettuare, che si riti
rassero nelle case, sicché fu duo
po di mettere la guardia innanzi
alla chiesa,in cui per tre notti
intere vegliava il popolo in ora
zione e con lagrime, esaminan
do la coscienza. Ma le guardie
rassomigliavano piuttosto a' eu
stodidella gregge, i quali ac
compagnando le loro pecorelle,
dopo una strage sanguinolenta
di un lupo, se ne vanno pian-'
gendo così la perdita delle pri
me, che le piaghe delle altre,
onde cercavano anche essi un
pronto aiuto.

Quel concorso non consisteva
da' soli paesani, ma dagli esteri,
i quali a centinaia corsero alla
Missione, non solamente dal
l'Oberwalden e dall'Unterwal
den, ma anche da' Cantoni di
Lucerna, di. Uri, di Schwitz, e
di S. Gallo, e tutti volevano con
fessarsi da' Missionari. Di notte
bussavano alla porta,. alle fine-



beichten wollten (44).Wir hat
ten nimmer Ruhe, weder bey
Tag noch bey Nacht.Bey der
Nachtpochte und làutete man
am Fenster, Thùr und Haus
glocken,bis wir Gehor gaben;
wir mulsten iìberall Beicht ho
ren, im Gehen, Stehen und
Knien, in den Kirchengangen
und auf dem Kirchhofe, in
Hausgàngen und wo immer die
Leute unserwischen konnten.

11611 1m Beichtstuhle fingen
sie òfter von beyden Seiten zu
gleich ihre Generalbeichten an;
wirkonnten dem Eifer keinen
Einhalt thun. So groB aber hie
bey unsere Miìhen waren, so
wurden sie dennoch durch die
Zerknirschung der Beichtenden
iìberreichlich versiifìt und be
lohnt; nicht das Frauenvolk
nur, sondern die Mànner zer
schmolzen wie Wachs vor
Schmertz und Leid ùber ihre
Siìnden ; wie Bache floBen ihre
'Thranen iìber ihre Wangen
hinab. Das Herz pochte ihnen
gewaltig, sie zitterten an allen
Gliedern ihres Leibes, mit
ihnen zitterten Beicht- und
Kniestiihle, sie konnten bey
nahe kein andres Wort hervor
bringen als: « Hochwiìrden,
helfet rnir doch, helfetmir
doch, helfet! » Wir weinten mit
ihnen und muBten oft uns selbst
Gewalt anthun, um nicht wie

stre,suonavano il campanello,
sino a che ebbero udienza; noi
dovevamo confessare stando;
camminando, orando, notte e
giorno, in tutte le maniere, in
casa, in chiesa, sul cimitero, nel
cortile, per i corridoi, ovunque
11611 gli riusciva di afferrarci.

Nei confessionili cominciava
no talvolta da ambedue parti in
sieme la -loro confessione gene
rale, ed -era impossibile di fre
nare un si gran zelo. La fatica
quantunque superava le nostre
forze, queste crescevano a misu
ra del bisogno, e rinvigoravansi
nel vedere il dolore ed una di
sposizione tanto strana [= stra- 
ordinaria] in ciascuno. I cuori,
non dico delle donne, ma degli
uomini tutti, i più induriti nel
corso della lor vita, la si fende
vano dal dolore e rendevansi co
me cera a vista di lor peccati;
fiumi di lagrime scorrevano da
gli occhi, tremavano in tutte le
membra con tal forza, che anche
i confessionili ed i ginocchiali
tremavano con essi, quasi non
potevano cacciar altra parola, se
non: « Padre mio, aiutatemi,
deh, aiutatemi». Noi piangeva
mo con essi, e ci voleva gran vio
lenza per non dare in eccessi

(44) Missiones. ad populum tune temporis etiam in Helvetia parum in usu verant ;
-inde effeetus enormis, et fama per dissitos quoque pagos diffusa. - Similes notìtiaevha
bentur de nostris Missionibus in Austria, in Belgio, in Hollandia, aliisque regionibus, ubi
.Patres nostri primi vel inter primos ad Missiones exierunt.
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sie in lautes Seufzen auszubre
cheti, und so dauerte es fort und

-fort. Wir konnten kaum Zeit
finden, die hl. Messe zu lesen
und die festgesetzten Ubungen
zu halten; es muBte dennoch
seyn und wir unterlieBen nichts,
was das Volk belehren und im
Guten befestigen konnte.

Am 2.,Sonntage, also am 8.
Tage der Missi.6n, wurde nach
mittag die Feierlichkeit der
heil. Taufgeliibde gehalten; die
Kirche, die in ihrer Oeraumig
keit manchen Domen nichts
nachgibt (45), war so dicht von
Einwohnern und Fremden an
gefiillt, daB man Gewalt brau
chen muBte, um auf die Kan
zel, oder an den Altar durchzu
dringen. Die Stiihle waren zwei
unddrèifach gesetzt; der Chor,
das Presbyterium, die Altare
und alles waren eingenommen.
DieFeyerlichkeit begann, der
Taufstein ward abgedeckt und
prachtvoll mit Blumen und
brennenden Kerzen geziert. An
dem Altar, der ebenfalls schòn
geziert und beleuchtet war, rei
heten die Priester sich in Rauch
mànteln und die Leviten, hin
ter diesen in einer Bank knie
ten die Vorgesetzten in schwar
.zen Manteln, jeder eine bren
nende .Kerze inder Hand. Nach
einer eindringlichen Rede, die
P. Hofbauer iìber die Taufge-

a par di loro. Tale fu il nostro
continuo confessare; appena tro
vavamo tempo per dir la Messa
e per praticare i prescritti eser
cizi di pietà, pure ci abbiamo
soddisfatto, senza attrassar pun
to d'istruire e di rassodare il
popolo nella pietà.

Domenica 2\ l'ottavo giorno
della Missione, si era fissato per
la rinnovazione delle promesse
battesimali. Nella chiesa, che
per sua ampiezza pare una catte
drale, si videro riempiti di pae-
sani e di esteri non solo i 69
scanni, ma anche tutti gli angoli
della medesima, il coro, il pre
sbiterio, e gli altari. La cerimo
nia cominciò nel modo seguen-
te: Si scopri il battisterio, che
in punto comparve tutto ornato
con emblemi simboleggianti ed
illuminato. Nel presbiterio del
l'altare maggiore, similmente
ornato ed -illuminato, presero i
Sacerdoti con piviali a due file
i loro posti, i Diaconi dietro di
essi, e negli scanni principali i
Prepositi civili, vestiti di cap
potti neri, e con torce accese al
la mano. Dopo un colloquio ana
logoe penetrante, che fece il P.
Superiore al popolo, si è cantato
il Vangelo corrispondente, quin
di il Diacono salì al pulpito per
ripetere col popolo, quanto il Su
periore premetteva dall'altare,.

(45) Ecclesia paroecialis in Sachseln re vera est mirae magnitudinis et pulchritudinia,
sicuti decet sanctuario peregrinationibus ex tota regione insigni. Habet aulam altissimam
tripartitam, specie matronaei Iocupletam, et artis sacrae monumentis splendet. Cfr H.
JENNY, Kunstfuhrer der Schaneiz», Bern 1945, 154-155.



liibde hielt, ward das respecti
ve Evangelium gesungen, wor
nach der Diacon die Kanzel
bestieg und alles mitdem Vol-
ke wiederholte, was P. Superior
vomAltar ihm vorsagte. Die
heiligen Taufgeliìbde, dié IO

Gebothe Gottes,. die 5 Gebothe
der Kirche und viele andere
Versprechen und VerheiBungen,
der Kinder gegen ihre Eltern,
der Eltern gegeti ihre Kinder
usw. usw. Alles mit jedesmahli
ger .Erklàrung begleitet.

Die Riihrung war allgemein,
alles zerfloB in Thranen, pas
sende Liedermit Musik be
gleitet, der Klang der Orgel in
den Zwischenraumen und so
viel anderes, schòn und herr
lich, muBte das ganze Audito
rium wie in ein himmlisches
ParadieB versetzen, W0 eine en
gelreine Gliickseligkeit, nur im
Geist und in der Wahrheit 11711
aufgekeimt war. Damit aber das
Reich das Satans vollends zer
stòrt wiirde, beniitzte man die
se giinstige Stimmung des Vol
kes, die Predigt iiber Hoffart
und AergerniB und Kleider
pracht zu halten. Sie hatte ihren
erwiinschten Erfolg. Alles fìber
fliissige und àrgerliche in der
Kleidung ward abgeschafft und
Demuth und Einfachheit nah
men alsogleich die verwaisten
Stellen ein.
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cioe : Le promesse fatte nel bat
tesimo, i IO comandamenti, i 5
precetti della Chiesa, e molte al
tre promesse, de' figli a' loro
genitori, e di questi a' loro figli
ecc. Ogni punto veniva spiegato.

. La compunzione fu univer
. sale; tutta la chiesa nuotava in
lagrime, perché sì davano certe
pause, a ben 11711 riflettere
quanto si era detto, e frattanto
si cantavano con musica, che
molto inteneriva, varie strofe di
bellissime canzoncine fatte ap
posta a tal uopo, e tutt'altro bel
lo, magnifico, e maestoso, che
s'intrecciava nella cerimonia,
dovette traspiantare tutto l'udi
torio in un celeste Paradiso, che
manifesta la sua felicità angeli
ca allo spirito ed alla verità. Ora,
per distruggere totalmente il re
gno di satanasso, fu concluso, di
servirsi della presente disposi
zione di quel popolo, a farla
predica sopra l'orgoglio, scan
dalo, e lusso. Ed in fatti, ella
ebbe tutto il suo effetto, perché
immediatamente dopo di essa
venne abolito e cassato per tut
te le famiglie di quanto trovossi
di scandaloso e di superfluo nel
vestire, ed in pulito videsi ri-
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Wir hatten bisher die ganze
Mission noch nicht zur Kom
munion gelassen (46), nur den
Fremden vwurde dies gestattet,
und es kommunizierte ihrer tàg
lich eine groBe Menge. Die Ge
neralkommunion aber hatte
erst am IO. Tage der Mission
statt. Die Vorbereitung dazu
wurde von P. Srna òffentlich
auf der Kanzel gehalten; unter
dessen tratten 2 Priester an den
Altar, betheten laut das Conii
teor, einer der Priester sprach
ebenfalls mit voller Stimme die
gehòrigen Gebethe und mit der
hl. Hostie in der Hand rief er
dann noch in feverlich hohem
Tone: « Sehet d~s Lamm Got
tes; Herr, ich bin nicht wiir
dig ». Von der Kanzel herab
wurde jeder Ausruf wiederholt,
und mit kurzen, jedoch ein
dringlichen Affekten begleitet.
Endlich lieB man das Volk in
schònster Ordnung unter Mu
sik, ·Orgelklang hinziehen. P.
Srna kommandierte die Reihen,
bis-alle ihren lieben Heiland in
ihre reinen Herzen eingeschlo
Ben hatten. Man zàhlte 1500

Personen, die an diesem Tage
die Kommunion empfingen. Die
ser Tag war fiir sie ein voller
Freudentag. _. Die Uibungen
giengen zu Ende, mi- den fol-

chiamata da due secoli dietro la
antica umiltà e semplicità.

Noi finora non abbiamo am
messo nessuno de' paesani alla
comunione; i soli esteri ne face
vano ogni mattina in gran nu
mero. La Comunione generale
ebbe luogo nel decimo giorno
della Missione. L'apparecchio se
ne fece dal P. Serna pubblica
mente dal pulpito, quindi due
Sacerdoti recitarono ad alta vo
ce il Confiteor sull'altare, e fat
ta l'assoluzione, si presentò la
sagra particola , coll'esclamare
posatamente: « Ecce Agnus ...
Domine non sum », ecc. Questa
formula venne ripetuta sul pulpi
to ogni volta, ed accompagnata
con brevi giaculatorie. Qui co
minciò il popolo accostarvisi con
bell'ordine, e il P. Serna regola
va le file, sino a che tutti ebbe
ro soddisfatto all'eccesso dellor
amore. Il numero de' comuni
canti superava in quel giorno
1500, egli era il giorno di giubi
lo per tutti. In fine si annunziò
la processione del Crocifisso pel
giorno seguente e la conclusione.

(46) Notandus usus remittendi communionem generalem (unicam) pro incolis paroe
ciae ad ultimum diem; negari vix potest, communionem generalem 1500 personarum, con
comitante maxima solemnitate externa (musica, cantu, altaris ornatu etc.) magnam
fecesse impressionem in animas populi. Ex altera parte recordari iuvat, communionem
frequentiorern illis temporibus vix notam fuisse.



genden Tag wurde die Kreuz
prozessiontay) und der BeschluB
angesagt.

Der Tag brach an, nach ei
nem" feyerlichen Hochamte ord
nete man den Zug. Die Volks
menge war unzahlbar ; 36 Màn
ner trugen in 2 Divisionen das
wenigstens 6 bis 7 Centner
schwere Missionskreuz, welches
hoch erhoben in Blumenkràn
zen und Gelanden [!] von je
dermannkonnte gesehen wer
den, und dessen Anblick schon
auch den verstockten Siìnder
hatte zu Thranen riihren mo
gen. Der Zug kam unter Bethen
und Weinen zuriìck. Vor dem
Kirchportal theilten sich die
Schaaren der Mànner zur rech
ten und die Frauen zur linken.
In der Mitte stand die Geist
lichkeit und die Vorgesetzten.
Da betratt nun P. Heberle eine
hiezu aufgerichtete Kanzel und
hielt iìber den Triumpf des
Kreuzes eine Predigt, die wahr
lich ein Meisterstiick ist; auch
die hartesten Herzen hielten
ihm nicht stando Es warunter
andren ein ansehnlicher Mann
zugegen, der sich als Feind der
Mission erwiesen hatte, und der
auch wàhrend der Mission ver
hàrtet blieb. Dieser Predigt a
ber wobey er mehr aus mensch
lichem Ansehen erschien, konn
te er nimmer widerstehen; er
bekehrte sich, legte dem Mis-
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Il giorno appresso dopo la
Messa solenne, si diede principio
alla processione. Innumerabile
era il popolo; 36 uomini, ripar
titi in due divisioni, portarono la
Croce di 7 cantasi di peso, or
nata con fiori e ghirlande, ed
acciò fosse veduta da tutti,' fu
portata sopra un'alta pedaglia.
Il Crocifisso inteneriva ad ogni
sguardo i cuori più ostinati, e
scioglieva tutti in lagrime.Sot
to la porta della chiesa separa
vasi la moltitudine, gli uomini
presero la destra, le donne la
sinistra, il mezzo teneva il Cle
ro, ed i Prepositi. Intanto ,P. He
berle salì al pulpito, ivi prepa
rato, e fece la predica sopra il
trionfo della Croce, ch'era vera
mente un capo d'opera [= lavo
ro]. A questa trovossi presente
un uomo molto riguardevole, il
quale era rimasto sino a questo
11811 punto sempre ostinato, ma
qui non ha potuto più reggere
la sua resistenza; vinto dalla
virtù della S. Croce, gettò gri
da insolite, si buttò a' piedi del
Missionario, fece la sua confes
sione, e si convertì da vero.

(47) Triumphus S. Crucis in fine Missionis .intermaxima et efficacissima totius Missio
nis exercitia numerandus est; cfr Missionem in Hagenau, supra (not. 34) recordatam.
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sionar seine Beichte ah und ist
nun ein ganz andrer Mensch,

Unmittelhar auf die Kreuz
predigt folgte in der Kirche die
Ahschiedsrede mit dem pàpstli
chen Segen. Der P. Superior
hefolgte .hier genau 11811 die
respektiven Vorschriften unse
res seligen Stifters (48), er
mahnte alle zur standhaften
Beharr'lichekit im Guten, seg
nete die verschiedenen Stande
und Alter und endlich alle Sin
ne des Menschen mit jedes
mahliger Ermahnung zur bes
seren Bewahrung derselben usw.
Nachdemer allenden Segen Sr.
Heiligkeit ertheilthatte, nahm
er in den riihrensten Worten
Abschied von seinen Zuhòrern,
die wieder sàmtlich in Thranen
zerflo:Ben, wie Kindlein, von
welchen sich die liebendste Mut
ter trennenmuB.

Zum Dank fiir die Wohlthat
der Mission ward ein feyerli
ches Te Deum gesungen, be
gleitet von der herzlichsten Mu
sik und dem Celaute aller Gloc
ken auf dem Thurme, und in
der Kirche mit bittersiiBen
Seufzen des gesammten Volkes.
Nach dem Segen mit dem Hoch
wiirdigsten bestieg der Pfarrer
des Ortes zum erstenmahl wie-·
der die Kanzel, um seinen Mis
sionaren in seinem und seines
Volkes Nahmen zu danken. Er
muBte aber theils vor lautem

Terminata la processione; il
P. Superiore fece il discorso del
congedo, e nel dare la Benedi
zione Papale osservò puntual
mente quanto sta prescritto dal
nostro B. Padre, esortò tutti al
la perseveranza, benedisse tutti
i ceti separatamente, e tutt'i sen
si dell'uomo, con ammonizioni
salutari. E dopo di aver termi
nata la Benedizione Papale, si
licenziò dal popolo dirottamente
piangente, come tanti orfanelli,
a cui vengono strappate le madri
col martirio.

In ringraziamento di questa
Missione fu cantato il solenne
Te Deum, accompagnato cogli
strumenti musicali e col suono
di tutte le campane, dentro la
chiesa co' pianti inconsolabili di
un grato popolo, vivamente col
pito dall'annunziata separazione.
Dopo la benedizione col SS.mo,
salì il Sig. Parroco al pulpito
per ringraziare i Missionari in
nome di tutto il popolo, ma in
quest'atto la chiesa rimbombava
in grida e singhiozzi con tal for
za, che non si capiva quello di-

(48) Magni momenti pro studio historiae nostrarum Missionum est haec praecisa
notitia, conelusionem Missionis peractam esse iuxta normas a S.o Alfonso suis Missiona
-riis datas.



Weinen seiner Pfarrkinder,
theils weil ihm selber Herz und
Augen brachen, zu wiederhol
ten Mahlen unterbrechen und
zum Dankekonnte er uns nur
Thranen weihen. Wir selber
weinten mit, und unter Thrànen
verlietìen wir die Kirche, wo der
Herr sich so iiberaus guter
zeigt hat.

P. Neubert C.S.S.R.

IV
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cesse, egli stesso più diceva con
lagrime, che colla voce, né potè
licenziandosi da noi dedicarci al
tro contrassegno di sua gratitu
dine, che le sole lagrimé. E con
lagrime lasciammo ancor noi
quella chiesa, in cui il Signor
avea operato un sì gran bene.

P. Neubert Cong.nis SS.Red.ris

ALOISIUS CZECH

DE MISSIONIBUS ET EXERCITIIS SPIRITUALIBUS AD POPULUM

OCCASIONE IUBILAEI EXTRAORDINARII

ano r829

Die 31 III 1829 Cardinalis Franciscus Xaverius e comitibus Castiglioni
Cathedram S.i Petri, morte Leonis XII orbatam, sub nomine Pii VIII
-ascendit. Tempora difficillima apparebant (49), ideoque novus Summus Pon
tifex, vir eximiae pietatis, Iubilaeum extraordinarium proc1amavit, in urbe
Roma prius celebrandum, et mox iuxta Ordinariorum locorum ordinationes
extra Urbem quoque instituendum. Tempus utile ad Iubilaeum exsequen
.dum, duabus tantum hebdomadibus constabat, ab Ordinariis, uti innuimus,
indicendis (50).

Hoc extraordinarium Iubilaeum in dioecesi de Lausanne tempore aesta
tis ano 1829 per Episcopum ordinarium propositum fuit (SI); itaque hoc
eodem tempore PP. quoque nostri ad intensum laborem apostolicum vocati
-sunt, De quibusdam Missionibus et Exercitiis spiritualibus ad populum, hac
-occasione a Nostris praedicatis, Rector Collegii in Freiburg, P. Czech,Recto-
rem Maiorern Code certiorem reddere voluit, transmittens relationem bre
vem, qua tamen sufficienter perspici potest summa laborum, brevi tempore

(49) Ubique iam praesentiebantur quae proximo ano 1830 plus vel minus violenter
-explodere debebant: conflictus inter gubernia quae «Restaurationem» omnibus modis
-fovebant, et inter motus et agitationes «Liberalismi» politici, religiosi et oeconomici. In
Helvetia ano 1830 motus sic dictus «Regenerationis» rem publicam profunde agitare coepit.

(50) Die 18 VI 1829 exiit Bulla pontificia In supremi aposiolatus fastigium, qua
Iubilaeum extraordinarium proc1amatum est (BuUarii Romani continuatio ... XVIII, Romae
::r856, 21-23).

(SI) Mons. Yenni; vide noto 30.
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expletorum nec absque magno fructu. P. Sabelli versionem in linguam ita
licam perfecit.

Praemìttimus tabulam generalem in qua rapide resumitur quae In re
latione fusius describuntur.

r", In urbe Freiburg: dum in aliis quoque ecc1esiis species Missionis
habita est (52), in nostra ecc1esia « Maria Hilf» primum per unam hebdo
madam Missio « pro Iubilaeo» praedicata est lingua germanica, deinde per
aliam hebdomadam lingua franco-gallica. Praedicatores non nominantur. In
ter fideles conspicuos qui ecc1esiam nostram tunc visitaverant, nominatur
Magnus Consiliarius d'Odet, catholicus famosus, Nostrorum sincerus ami
cus (53).

2°. Quo tempore Missio in lingua germanica in nostra ecc1esia perfici
tur, duo PP. SchweiBgut (54) et Jambon (55), in vicina paroecia Praro
man (56) per 4 dies Exercitia spiritualia ad populum dabant, interveniente
etiam ipso Episcopo.

3°. Sequitur Missio in parva civitate Montagny (57), quam praedica
verunt PP. Czech, SchweiBgut et Jambon.

4°. Postea Missionarii dividuntur: P. Jambon Exercitia spiritualia habet
in oppido Carouge (58), in finibus urbis Genève;

(52) P. Czech memorat ecclesias S. Nico1ai quae tunc fuit ecclesia collegiata et prin
cipalis, ab ano 1924 cathedralis, et eccI. Collegii, PP.um scilicet Societatislesu; etiam apud
monia1es Ursulinas et Sa1esianas Iubilaeum tunc praedicatum est.

Notati potest, tunc (ve1uti nunc quoque) partem a1tam civitatis [« Oberstadt ») habi
tatam fuisse praecipue incolis linguae franco-gallicae, civitatem vero depressam (« Unter
stadt ») incolis linguae germanicae.

. (53) Consiliarius Magnus (« GroBrat »), membrum scilicet gubernii pagi Freiburg,
Philippus d'Odet (Odeth), motum catholicum et « conservativum » in gubernio eximie
provexit. - Cfr 'LAND11WING 13, 103; Hist.-Biogr. Lexikon der Schweiz V (1929) 332.

(54) SCHWEIBGUTH Caro1us; * 3 VI 1802 Hagenau (Haguenau) in A1satia (A1sace),
tunc res publica France; pro]. 3 V 1827 Bischenberg; sac. 31 V 1828 Freiburg; poeterioribus
annis in Be1gium missus, Congregationem reliquit ano 1844. - Cat. X 5 n. 38; Cat. XIII 15
n. 122; Chronica Provo Gait, - Heiu. 1841-1866, p. 581 n. 15.

(,55) JAMBON Caro1us; * 2 XI 1786 Pont-de-Veyle, dioec. de Belley, nunc Dept, Ain,
France; sac. 29 V 18n; prof. 26 VI 1829 Bischenberg; dimissus 4 X 1843 Bischenberg. 
Cat, X 6 n. 45; Chronica Provo Goli.-Hehs., 1841-1866, p. 582 n. 17. - P. jambon, iam
provectus sacerdos, vix professione religiosa emissa, in He1vetiam missus, et mox Iabori
bus apostolicis Collegii Freiburg associatus est.

(56)PBAROMAN, paroecia et vicus, ad meridiem ab urbe Freiburg situs, in ambitu
linguae franco-gallicae (P!'. SchweiBguth et Jambon ea lingua optime callebant), 
Hlsic-Bìogr, Lexikon der Schweiz V (1929) 481.

(57) Duo sunt vici sub nomine MONTAGNY; M. 1es Monts, et M. la Ville (Montenach) ,
situ vicinissimi. Cum P. Rector Czech, sicut in sequenti documento scribit, tantummodo
ano 1834· primam suam Missionem in lingua franco-gallica praedicavit, supponendum est,
eum in Montagny lingua germanica praedicavisse ; vici illi confinibus linguae franco
gallicae et germanicae in pago Freiburg adiacent. - Hist.-Biogr. Lexikon der Schweiz V
(1929) 140.

(.58) CAROUGE vicitas est, ano tantum 1816 ad pagum Oenève adiecta, commercio
et industria 'tunc florens, in' qua, quoniam sub dominatione regis Sabaudiae posita fuerat,
teligio catholica v vigere magna ex parte pergebat. Attamen, pro sua positione geogra
phica, et pro vicinitate urbisGenève, pIeno et sincero exercitio fidei catholicae variae
adversae condiciones opponebantur, uti ex re1atione clare patet, et melius patebit ex
documento sequente. - Hist.-Biogr. Lexikon der Schweiz II (1924) 497-499.
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5°. PP. vero Czech et Schweiègut in parvam urbem Le Landeron (59)
se conferunt, ubi iper tres dies Exercitia spiritualiapraedicant; P. vero
Schmitt (60) peculiares conferentiaspronuntiavit.

In relatione P.is Czech unus tantum dies praecise indicatur, 2 augusti,
quo die Exercitia in Le Landeron culmen attigerunt, profundissima populi
contritione peracta. Missiones ergo praecedentes intra mensem iulium ano 1829
ponendae sunto

De modo et methodo harum Missionum et Exercitiorum pauca in re
latione annotantur; quae dicuntur, sufficiunt tamen, ad affirmandum, hos
labores apostolicos copiosis fructibus benedictos fuisse, quod, praeter divinam
Misericordiam, operositati Missionariorum attribuendum est.

L - Ex epistula P.is Passerat ad P.em Rectorem Czech, Wien !7 I 1830. 
Arch, Provo Lyon, Codex epistu1arum p. 330.

Passus ex praedicta epistula excerptus agere videtur de Missionibus
in pago Friburgensi a nostris habitis, de quibus hoc paragrapho sermo est .

. l'ai lu et fait lire à mon édification et à celle des autres, le
récit des missions, que vous avez faites. Que Notre Seigneur, par
}'intercession de notre Bx. Père, vous continue son secours et sa
hénédietion!

2. - Relatio de Missionibus in pago Friburgensi. - AG X A 85 b.

a. - Textus originalis in lingua ger- b. - Textus. relationis in linguam ita-
manica. licam versus.

Arrivata da
Friburgo 27 Febr. r830(6r)
Hochwiirdigster Vater!

Es ist nun wohl Zeit, daB
ich Ihnen auf Ihren Brief ant
worte, den Sie mir zu Anfang
des vorigen Monaths geschrie
ben haben. Ich wiirde es friìher
gethan haben, wenn die bestan
digen jubilàums-Missionen mir
es nicht vòllig unmòglich ge
macht hatten. AIs trostvolle
Nachricht kann ich Ihnen be
richten, daB wir in unserer Kir
che 2 Missionen, eine deutsche
und eine franzòsische, jede von

Arrivata 27 Febr. r830

Rev.mo Padre,
Aveva da molto tempo gran

desiderio di rispondere all'ulti
ma vostra, ma sempre ne' fui
impedito dal continuo Missiona
re pe1 S. Giubileo, ciò che mi
avvalora a darvi delle notizie
consolanti. Nella nostra chiesa
abbiamo fatto due Missioni, una
tedesca, l'altra francese, ciascu
na per 8 giorni. Principiavansi
così la mattina, che la sera alle
5 col premettere le orazioni e la
meditazione, dopo la quale si fa-

(59) LANDERoN (Le Landeron); parva civitas, religionis praecipue catholicae, in pago
Neuenburg (Neuchàtel) posita, dioecesis vero Friburgensis. - Hist-Biogr, Lexikon der
Sehweiz !V (1927) 590.

(60) SCHMITT Martinus (1804-1851); cfr Spie. hist. 2 (1954) 271 n. 146; Chroniea Provo
GaH.-Helv., 1841-1866, p. 560-562.

(61) Notitia apposita a P.e Sabelli.



Durante la missione tedesca,
i PP. SchweiBgut e Jambon ac
compagnarono Monsignore no
stro a Praroman per farvi .gli
esercizi di 4 giorni, dove raccol
sero una messe molto abbon
dante.

8 Tagen gehalten haben. Die ceva la predica, e si dava la be
Uibungen nahmen des Morgens . nedizione col SS.mo. La sera si
und des Abends um 5 Uhr ihren spiegava il Rosario, a cui Se
Anfang. Zuerst wurde dasMor- guiva la conferenza, ed a que
gengebeth verrichtet, darauf, ei- sta la predica e la benedizione
ne Meditation, wàhrend der hei- come sopra. La chiesa era co
ligen Messe, und dann. die Pre- stantemente· piena di gente,
digt gehalten, auf welche der quantunque ed in S,. Nicola, e
Segen mit dem Hochwiirdigsten nella Collegiata, praticavansi
Gute folgte. Abends wurde zu- nelle stesse ore simili esercizi.
erst eine kurze Auslegung ei- Molte persone di riguardo fre
nes oder des anderer Geheim- quentavano i nostri, così dalla
niBes des Rosenkranzes, den città superiore, che dalla bassa,
man bethete, gemacht, dann ei- e tra le altre il Sig. Consigliere
ne Konferenz und endlich die d 'Odeth, il quale per la sua as
Predigt mit dem Segen gehal- siduità e pietà era di grand'edi
ten. Obschon auch in der Kir- ficazione a tutti. - I confessioni
che zu St. Nikolaus und im li stavano vallati di gente dalle
Kollegio die Uibungen um die- 4>1z di mattina sino alle 9 della
selbe -Stunde statt hatten, so sera.
war unsere Kirche doch bestan-
dig volI. Viele ansehnliche Per-
sonen aus der oberen Stadt er-
schienen dabey. Unter andren
aber hat sich der Rat d 'Odeth
ausgezeichnet, der kein einziges
Mahl, weder morgens noch
abends ausgeblieben ist, und
Alle durch sein Beyspiel sehr
erbauet hat. - Der Beichtstuhl
war beschwerlich, man muBte
den ganzen Tag von halb 5 Uhr
des Morgens bis 9 Uhr abends

.' darin zubringen.
Wahrend der deutschen Mis

sion sind die Patres SchweiBgut
und Jambon mit dem hochwiir
digsten HerrnBischofe nach
Praroman gegangen, um dort
4tagige Exercitien zu halten,
welche unausprechlich reichli
che Friichte getragen haben.



Der hochwiirdigste Herr Bi
schof, der an einem und dem
selben Tage die Rede der Er
òffnung des jubilaums zu Sto

. Nikolaus und im Kollegio ge
halten hai, hatte die Gnade, bey
uns den SchluB desselbendurch
eine Predigt von fiinfviertel
Stunden zu machen. Uibrigens
hat er uns wohl durch sein Bey
spiel gepredigt, denn die erste
Woche hat er taglich 2 Predig
ten abwechselnd bey den Sale
sianerinnen und den Ursuline
rinnnen gehalten, was uns, die
wir seine kòrperliche Schwàch
lichkeit kennen, in Erstaunen
setzen muBte.

Nachdem diese 2 Missiorien
zu Freyburg geendigt waren,
giengen die Patres SchweiBgut,
Jambon und ich nach Montagny,
um dort eine zu eròffnen. Mon
tagny ist einer 11211 der ver
dorbensten Pfarrsprengel, wel
cher innerhalb 3 Jahren schon 2

Missionen hatte, wovon eine die
PP. Jesuiten hielten. Doch blie
ben sie jedesmahl hartnackig.
Hier hatte man wohl Ursache
auszurufen : « Misericordias Do
mini in aeternum cantabo». Der
Erfolg iibertraf alle Erwartung.
Die Lente kamen schaarenweise
herbey, und am zten Tage schon
zerfloB das ganze Auditorium in
Thrànen. Oeffentliche Siìnder,
die wahrend der Mission der
PP. Jesuiten keinen FuB in die
Kirche gesetzt hatten, blieben
auch nicht bey einer einzigen
Uibung aus. Sie warfen sich mit
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Monsignore dopo di aver pre
dicato per l'apertura in un gior
no, e in S. Nicola, e nella Col
legiata, si è benignato parimenti
di fare nella nostra. chiesa la
conclusione con una predica di
un'ora e quarto. Del resto, egli
ci ha predicato assai più col suo
esempio, mentre non ostante la
sua debolissima complessione,
egli predicava due volte al gior
no nella prima settimana in due
monisteridelle Salesiane e del
le Ursuline; ciò che ha recato
stupore a tutti.

Terminate che furono queste
due Missioni in Friburgo, mi
portai io, con i detti due Padri
SchweiBgut e jambon, a Mon
tagni per aprirvi un'altra. Mon
tagni è una parrocchia la più
corrotta, e direi maledicto pro
xima, la quale nel corso di 3
anni ha avuta due Missioni,
l'una delle quali fecero i Gesui
ti, e pur tuttavia restarono osti
nati come prima. Ma in questa
ho motivi di esclamare: « Mise
ricordias Domini in aeternum
cantabo », perché 11211 il risul
tato superò ben presto ogni
aspettazione. Il popolo si affol
lava a meraviglia, e nel 2 0 gior
no tutto l'uditorio già si scio
glieva in lagrime. I publicani,
che nella Missione de' PP. Ge
suiti non aveano posto un piede
in chiesa, adesso faceva d'uopo,
di cacciarli a forza dalla mede-



vonReue zerknirschten Herzen
zu unseren FiiBen, und bathen
uns, sie mit Jesu Christo zu ver
sòhnen. Unmòglich ist es mir
den Eintritt [!J zu beschrei
ben, .welchen die Ceremonien
der Erneuerung der Taufgeliib
de und des pabstlichen Segens
auf diese guten Biìrger machte.
Stròme von Thranen floBen aus
aller Augen, und man hòrte
nichts als die feyerlichsten Be
theuerungen, Jesu Christo un
zerthrennlich treu bleiben zu
wollen. Der Herr Superior des
Seminariums, der auch ange
kommen war, wurde auf das
lebhafteste davon geriihret. Er
vereinigte seine Thranen mit
den ihrigen und pries Gott, der
dieB Wunder gewirkt hatte. Der
Pfarrherr dieses Ortes ist Herr
Reynaut, sein Neffe.

Kaum waren wir hiervon zu
riìck, so gieng P. Jambon in
gleicher Absicht nach Carouge
bey Genf.

P. SchweiBgut und ich gien
gen nach Landeron hey Neu
chàtel. Dort hielten wir 3tagige
Exercitien, und brachten eine
so auBerordentliche Wirkung
hervor, der Herr Clerc, der vo
rige Dechant von Valsainte, der
nun dort Pfarrer ist, wie ver
steinert ward; die Gnade Got
tes wirkte so sichtbar in diesen
guten Leuten, daB man der Gii
te Gottes nicht genug dafiìr dan
ken kann. GroBe und Kleine,
Mànner und Frauen, alle drang-

sima. Eglino si buttavano in fol
la a' nostri piedi e supplicavano
di riconciliarli con G.C. E' im
possibile di esprimere l'impres
sione che fece a quegli abitanti
la cerimonia dirinnovazione del
le promesse battesimali, non che
la Benedizione Papale. La com
punzione era tanto universale,
che al vederli ognuno si compun
geva, e fiumi di lagrime così
abbondanti, che tutto sembrava
bagnato; non si udiva altro, se
non solennissime promesse della
fedeltà a G.C. Il Superiore del
Seminario Vescovile, che v'in
tervenne, si sentì egualmente
commosso, sicché mescolando le
sue con le loro lagrime, benedi
ceva e ringraziava Dio, che avea
operato un miracolo così stupen
do, colà non mai veduto. Il Par
roco del luogo, Sig. Reynaut,
è suo nipote.

Appena tornati di là, il P.
Jambon si portò per lo stess'og
getto a Carouge, verso Ginevra.

Ed io col.P. SchweiBgut andam
mo a Landeron verso Neuchàtel.
Ivi facemmo esercizi per tre gior
ni e queste hanno prodotto un ef
fetto tanto meraviglioso, che il
Sig. Clerc, ex-Decano della Val
le-Santa, adesso Parroco di quel
comune, n'era rimasto come un
sasso. La. grazia di Dio operava
con tal forza sopra quella buo
na gente, che non siamo suffi
cienti a ringraziarnelo. Grandi e
piccioli, uomini e donne, face
vano a, gara per assistere agli



. ten sich um die "Vette in das
Haus Gottes. Niemand wollte
daheim bleiben, um das Haus
zuhiithen;man schlof die.Hau.
ser und nahm die Kinder mit.,
damit ja niémand verhindert
sey, das Wort Gottes zu hòren.
Die allgemeine Erschiitterung
geschah den zten August, und
waren aller Herzen 1/311 in un
seren Hànden wie Wachs wir,
konnten damit machen, was wir
wollten. Welch ein Trost ist
dief fiir Missionare! Eine dop
pelte Deputation von Seite des
Stadtrathes und der Briider
schaften eschien, um uns fiir
unsere Anstrengungen zu dan
ken, und uns mit Segenswiin
schen zu iiberhaufen.

Was das Merkwiirdigste bev
dieser Mission ist, daB wir fa;t
alle zu Anfang derselben krank
waren; der eine warf Blut aus,
der andere hatte eine Ge
schwulst am Halse, ein anderer
konnte nicht laut reden, und
alle die Uibel verschwanden
wàhrend der Arbeit, so daB wir
11llS nie besser befanden als
jetzt. Keinem Einzigen hat es
geschadet, sogar dem P. Schmidt
nicht, der uns doch 5 Konfe
renzen gehalten hat. MuB man
da nicht gestehen, daB unser
selige Vater Alphonsus uns al
le diese Gnaden durch die Kraft
seiner Fiirbitte erlangt!

P. Czech.

eSerCIZI. Nessuno voleva restare
in casa per custodirla, sicchéera

.duopo chiudere le case e porta
. re i bambini in chiesa, acciò nes

suno fosse impedito a sentire la
parola di Dio. La scossa più
sensibile si fè conoscere il gior
no 2 Agosto; tutt'i cuori si can
giarono in cera nelle' nostre ma
ni, per farne ciò che più ci ag
gradiva. Oh, che consolazione .è

mai questa per un Missionario.
Una doppia Deputazione per par
te del Governo e per parte delle
Confraternite com-113liparve in
nostro collegio, a fine di ringra
ziarci delle nostre fatiche, e di
colmarci delle divine benedi
ZIOnI.

Ma quello che dal canto no
stro è più rimarchevole e che
ci riempie tuttora di stupore,
da non potersi spiegare; si è che
sul principio delle cennate Mis
sioni quasi tutti stavamo-rnala
ti, l'uno ha buttato sangue, l'al
tro portava una gonfiatura al
collo, l'altroavea perduta la vo
ce, e così in appresso, eppure
tutti questi mali svaniron nella
fatica a segno che mai non sta
vamo così bene in salute, quan
to al presente. Non ha fatto
danno a nessuno, nemmeno al
P. Schmidt, dopo aver fatto 5
conferenze." Or, non dobbiamo
noi confessare, che tutte queste
grazie ci abbia ottenuto il no
stro Beato P. Alfonso col mezzo
della sua potente intercessione!

P. Czech



Dice in breve, quanto hanno
operato i suoi Padri nella Mis-

3. - Ex epistula P.is Rectoris Czech ad P.em Sabelli, Freiburgiaç II 1830. 

AG X A 35.
Habemus epistulam P.is Rectoris Czech ad P.em Sabelli, in qua bre

viter de Missione in Sachseln et de ceterisMissionibus laboribusque mino

ribus narrat, quos PP. nostri in He1vetia ano 1829peregerunt. Sunt iidem

labores, de quibus relationes, sub praecedentiparagrapho. III et sub hoc

paragrapho IVtranscriptae, agunt. Nihil novi ex hac epistula eruitur; est

tantum quaedam recapitulatio expositorum. Proinde adiungimus epistulam

vel eius excerptum, post relationes; versio P.is Sabelli sat libera est.

a. - Textus originalis germanicus. b. - Eiusdem epistulae partis versio
in italicum idioma, a P.e Sabelli
parata.

Copia di una Lettera del P .
Czech da Friburgo de' 27 Febr"
1830.

Traduzione.

[P. Sabelli mandavit PP.bus
. in. Freiburg arcam cum variis
libris de re missionaria, de pri
vilegiis et gratiis spiritualibus
in Missionibus adhibendis vel
lucrandisJ. Nun wurden sie
[diese BiicherJ. in der Rekrea
zion im Beisein aller PP. vor
gelesen, und jeder pries und
dankte laut dem guten P. Sa
belli, der sich so manche Stun
den uns zu Liebe einer so lang
weiligen und beschwerlichen
Arbeit unterzogen hat l solche

Werke zu sammein. und einzu
packenJ. Wir waren iìbrigens :
sehr erfreut, so viele neue Gna
denquellen zu kennen, deren
wir bisher unsrer Unwissenheit
halber nicht theilhaftig wurden,
und da eben um diese Zeit fiìnf
der Unsrigen nach Sachselnim
Kanton Unterwalden verreise-

.ten, um eine Mision in der Kir
che des seeligen Nikolaus von
der Flue zu halten, so wurden
auch alle sich dahin beziehen
den Punkte anwendbar gemacht.
Also noch einmal Dank und wie
der Dank!

Was die vorerwàhnte Mission
betrifft, wirdder P. GeneraI



schon von Wien erfahren haben,
mit welch' auBerordentlichen
Segen sie vom Rimmel beglei
tet worden. Es ist nicht zu sa
gen, wie hàufige und vortreffii
che Friichte daraus entspran
gen; Stadtrath und Pfarrer
schrieben mir wetteifernd Dank
schreiben zu, die nun indie Ar
chive niedergelegt sind. So hat
uns auch das letzte jubilaum
wieder ein weites Feld zu Mis
sionen er6ffnet. In unsrer Kir
che hielten wir zwey: eine fran
zòsische und eine deutsche. Bei-

, dewaren sehrzahlreich besucht,
sowohl des Abends als des Mor
gens, obschon die Ubungen je
desmal iiber 2 Stunden dauer
ten und das Wetter sehr unge
stiim war.

Nebst diesen wurden noch 3
franzòsische Missionen auf dem
Lande gehalten, die sàmtlich
hàufige Friichte brachten, und
und was die deutschen Patres
betrifft, so waren sie in omnem
terram zerstreut, um iiberall zu
he1fen, wo es brannte.

Das nehmliche geschah zur
FaBnachtzeit bei der 40stiindi
gen Andacht, die hier um allge
mein ist und bei welcher man
dietJbungen wie bei einer Mis
sion halt. In unsrer Kirche hat
amersten Tage der hochwiirdi
ge Bisehof selbst pontifiziert ; er
zeigt immer eine auBerordentli
che Freunde, bei uns zu seyn
und ergreift auch alle vorkom
menden Gelegenheiten, uns mit
einem Besuche zu beehren. Gott

sione in Saxeln in Cantone Un
tervalden, nonché nelle Mission
cine nel Cantone di Friburgo,
che essendo stato tutto ciò già
riferito in esteso dal P. Neubert,
e tradotto, nol ripeto, sino a
quanto vi aggiunge, cioè:

« Oltre di queste abbiamo
fatto ancora tre altre Missioni
francese sulla Campagna, che
tutte hanno portato de' frutti
stupendi; intanto i Padri tede
schi si sono dispersi da per tut
to, di modo che in omnem ter
ram exivit sonus eorum.

Altrettanto dovette praticarsi
nel passato Carnavale all'occa
sione 'delle 40 Ore, che celebra
ronsi per il Giubileo in tutte le
Chiese della 'Diocesi. Nel primo
giorno di esso, Monsig. nostro
ha fatto il pontificale nella no
stra Chiesa; mostra sempre un
piacere straordinario di tratte
nersi tra di noi, sicché non man
ca di visitarci spesso spesso. Vo
glia Iddio conservarcelo per mol
ti anni.



erhalte ihn uns noch lange
Jahre!

Ich kann mich nicht genug
verwundern iìber die Wirkun
gen unserer Predigen und Mis
sionen, um desto mehr, wenn
ich die schwachen und elenden
Werkzeuge beriicksichtige, de
ren sich der Herr bedient. Wer
kònnte wohl da unsren Seeli
gen Vater nicht erkennen, der
ohne UnterlaB seine bittenden
Hande fiìr die Siìnder und fiìr
uns zum Throne des Allerhòch
sten erhebt, und durch sein An
sehen unserer Unwiirdigkeit
steuert.

v

lo non cesso di stupire sopra
i continui e maravigliosi effetti,
che producono le nostre predi
che e le Missioni nel popolo,
tanto più quando rifletto sulla
debolezza e miseria degli Stru
menti di essi, quali siamo noi.
Chi non vede, che questi effet
ti, cotanto stupendi, non posso
no essere, se non frutti della
continua preghiera del nostro
beato Padre, che fa innanzi al
Divin Trono per la conversione
de' peccatori, ed è esaudito pro
sua Reverentia ».

ALOISIUS CZECH

DE MISSIONE IN CIVITATE CAROUGE

mense decembri r833 habita

Habemus epistulam P.is Rectoris Czech, scriptam die rç I r834 e ci
vitate Freiburg, ad P.em Sabelli, qui in capite epistulae annotavit diem
acceptationis, 4 II r834, et diem responsionis ad epistulam, 5 II. (AG X A 54).

In hac epistula P. Rector inseruit relationem de sua prima Missione
in lingua franco-gallica, quam habuit, una cum P.e Hessel (62), in ci
vitate Carouge (63), in qua iam paucis annis antea, r829, P. Jambon prae
dicationem apostolicam exercuit (vide doc. praecedens).

Status religiosus populi eiusdem civitatis, in qua, propter positionem
ad confines Helvetiae, Italiae, Franciae, et propter tempora ili rebus politicis
turbinosa continuus concursus hominum ex variis partibus intercessit (64),
non erat floridus; accesserunt quidem, uti ex relatione desumitur,· casus
nefasti qui existimationem religionis catholicae graviter offendebant.

(62) HESSEL (HeJlel) Georgius» * 17 II 1807 Estavayer-le-Lac (Stàffìs}, ubi PP. nostri
parvam habuere residentiam (1820-1824); pro!. I4 V 1826 Bischenberg ; sac. 19 XII 1829
Freiburg; dimissus 1840. - Cat. X 5 n. 33; AG X A 40; Chronica Provo Gall.-Helv., 1841
1866, p. 581 n. 12.

(63) Cfr supra noto 58.
(64) An. 1834 gregarii nationis polonicae, itahcae, franco-gallicae in Carouge con

venerant, invasionem territorii Sabaudiae (Savoye) intentaturi.



Missio quam Nostri praedicabant, per tres hebdomadas .protracta est.
Cetera ex relatione patent. .

Hoc unum tantum praevie notari liceat: adest differentiainter textum
epistulae et inter versionem italicam; haec enim non parum aucta apparet
narrationibus rerumsingularium quae in textu germanico plane desunto
Undenam P. Sabelli àcceperit has peculiaritates, an ex epistulis forse non
conservatis, vel an sint amplifìcationes propria imaginatione productae, nesci
muso Factum tamen nimis evidens est.

Freyburg, den 19 jànner 1834.

Hochwiirdigster, geliebtester
Mitbruder!

.,. Verflossenen Monat ha
be ich ganz in Carouge, einer
ganz an Genf gelegenen Stadt,
zugebracht, um mit P. Hessell
meine erste franzòsische Mission
zu halten. Sie dauerte etwas
iiber dreyWochen. Wir haben
zwar keine in die Augen fal
lende Wunder gewirkt, aber
desto hàufìger waren die inner
lichen Wirkungen der Gnade.
Eine ganze Menge Bòcke und
Bòckinnen, die seit IO, 20, 30

bis 40 Jahren keine Beicht mehr
gemacht, stellten sich uns dar,
und kamenzu ihrer Pflicht und
Schuldigkeit zuriick. Da der
vierte Theil der Stadt protestan
tisch ist, so wird auchder Sonn
tag wenig beobachtet. Es ge
schah wàhrend der Mission, daf
man an einem Sonntage einen
Dachstuhl aufrichtete; nach ei
ner Arbeit von mehreren Stun
den stiìrzten Balken und Leute
'herunter, und so machte Gott
dem siindhaften Unternehmen
ein Ende. Hàtten wir noch ei
nige Wochen lànger bleiben
.kònnen, so wiirde unsere Ernd-

Estratto di Lettera del P.
Czech di Friburgo, de' 19 Gen
naio 1834.

A rticolo Missione.
Tutto il passato mese di Di

cembre ho dimorato co' Compa
gni nella città di Carouge, vi
cina alla città di Ginevra, fa
cendovi la Missione in francese.
In essa noi non abbiamo opera
to nessun atto strepitoso, ma la
grazia del Signore operava le
sue grandi meraviglie ne' cuori
di molti peccatori ostinati.. Una
gran folla de' Caproni e delle
Caprone, i quali da IO, 20, 30 e
più anni non si erano più con
fessati, adesso si presentarono
per le confessioni generali, e tut
ti ad un tratto con gran fervore
rientrarono nel retto sentiero de'
doveri di religione. Perché es
sendo la quarta parte di questa
città protestante, non si osserva
vano più da' nostri, che voglio
no sempre superare in malizia
i Protestanti, nemmeno le Do
meniche. Anche durante la mia
dimora colà, si portarono i Cat
tolici il giorno di Domenica su
bito la mattina a costruire il nuo
vo tetto su d'una casa. lo uscii
per sgridarli sopra una tal im
presa, in faccia a' Protestanti,



te .nochrviel .reichlicher ausge
fallen seyn.

Wàs diegute Wirkung auch
ein wenig paralisiert, so war es,
weil ·der Teufel kurz vormir
auch da Mission gehalten hat.
Erhediente sich hiezu eines
vertriebenen *** (65), der sich
in Carouge niedergelassen hat
te, von wo aus er als katholi
scher Priester!!! in dem pro
testantischen Dom!!! òffentli
che Vorlesungen iiber Litteratur
hielt (66). DerH. Pfarrer von
Carouge lieB ihn 6 oder 7mal
predigen, und seine Talente zo
gen ihm allgemeinen Beifall zu.
Er gewann die Herzen der Da
men und diese das seinige; die
eine that es der andern zuvor,
um ihn in ihren Gesellschaften
zu besitzen, bis endlich diese
Visiten gar zu freundlich aus
:fielen, und die Manner Verdacht
schòpften, Er sah sich gezwun
gen, die Flucht zu nehmen, und

nei giorno del Signore,ma non
fui inteso. Si seguitava a fatica
re sino verso la sera, che ecco ad
un tratto mentre tutta quella
gentaglia prevaricatrice stava
ancora sopra radunata, si scos
se la terra, e cadettero tutti in
sieme co' travi e col tetto all'im
provviso in giù, e così :finì lapec
caminosa loro impresa. Se noi
potevamo trattenervici .per più
tempo, la nostra messe sarebbe
riuscita molto più abbondante.

Ma ciò, che non poco avea
paralizzato il nostro sagro mi
nistero. si fu appunto la Missio
ne, che poco prima della nostra
venuta il demonio avea fatta tra
quella povera gente. Egli per
ben riuscire nell'impresa, si ser
vì pure di un Missionario, come
maestro nell'arte. Questi fu un
*** espulso, il quale si era do
miciliato nella stessa città di
Carouge. Di là usciva egli spes
so spesso, a fare delle prelezioni
sopra la letteratura nella stessa
città di Ginevra (Roma de' Pro
testanti), e le faceva in qualità
di Sacerdote cattolico, e pubbli
camente da cattedratico, per cui
il Sig. Curato de' Cattolici di
Carouge lo fece predicare 6 o 7
volta, ed i suoi talenti furono
ammirati con applauso. Special
mente seppe egli attirarsi i cuo
ri delle dame, e queste non man-.

(65) In textu Religio, cui homo ille nomen dederat, indicatur; praeferimus signum
trium stellarum.

(66) Notum est, in urbe Genève semper re1ationes scientificas et litterarias magni
fuisse aestimatas. Sic in ecc1esia S.i Petri, olim cathedrali, quandoque etiam « conferen
tiae » generis litterariae ve1 alius habitae sunto



er that es wirklich mit ·einem
jungen Madchen; welches bis da
die .Rolle einer Heiligen voll
kommen gespielt, sogar dies
Wunden an ihrem Leibe und.
bestàndige Verziickungen ge
heuchelt hatte, wodurch mehre
re Geistliche hinter das Licht
gefiihrt worden sind,

Sie kònnen nicht glauben, wie
unselige Eindriicke diese sau
bere Geschichte in den fiir die
Religion ohnehin kalten Herzen
der Einwohner gemacht hat.

Ein anderer Zufall hat noch
mehr mitgewirkt. Ein *** (67)
von Savoyen oder Italien kam

(67) Cfr noto 65.

carono guadagnarsi il suo , fa
cendo a gara tra di loro per aver
lo nella loro compagnia, sino a
che queste sue visite degenera
rono in troppo familiari. Ben
presto se ne accorsero i loro ma
riti, ed entrarono in sospetto del
la di lui probità. Egli vedendosi
sorvegliato in tutt'i passi, risol
se di fuggirsene di là, ed in
fatti se ne fuggì con una figliuo
la giovinetta, la quale passava
presso di tutti per una gran' san
ta, e presso i Confessori per una
visionaria, che portava le sagre
Cinque Piaghe, molti de' quali,
poco esperti, ne furono ingan
nati.

11211 Non potete credere, caro
Padre, che cattiva impressione
ha cagionato ne' cuori, altronde
tanto raffreddati per la religio
ne, questo funesto avvenimento,
e di quante irrisioni esso fu la
causa presso de' Protestanti, i
quali ne tirano d'ordinario le lo
ro conseguenze e fanno le loro
conclusioni a danno della nostra
religione. I Predicatori ne fan
no la materia delle loro prediche,
ed ecco come si verifica: « Tota
die blasphematur nomen meum
inter gentes », mentre per tutte
le famiglie non si parla di altro,
per maggiormente mettere in
berlina tutto quel ch'è sagro nel
la nostra religione.

Un altro contemporaneo Mis
sionario di satanasso vi fu un
***, passato in questa Roma



zur nehmlichen Zeit nach
Genf (68), vermuthlich umPro
testant zu werden, In einem
Kaufladen verhandelte er sein
Brevier und die Kutte, die et
auf dem Leibe trug. Der Kauf
mann, um die Sache recht
schimpflich zu machen, hieng
diese 2 Cègenstande zum òf
fentlichen Verkaufe aus. Kaum
hatte dies es der katholische
Pfarrer voti Genf erfahren, so
beorderte er jemanden unter der
Hand, .selbe anzukaufen, um
dieses Skandal den Augen des
Publikums zu entziehen, we1
ches auch geschah, und ich hat
te das Gliick, Erbe cles unseli
gen Breviers tu werden.

Da haben Sie zwey Stiìckchen
von Religiosen! Ich kann sie

dall'Italia, per farsiProtestante,
Questi si presentò al supremo
Gerarca del Protestantismo per
essere ricevuto, e gli fu rispo
sto, che per riuscire in una im
presa tanto scabrosa, egli deve
prima mettersi inpolizia, e quin
di sottomettersi a tutti gli esa
mi, che gli saranl1ofatti, poi
agli esercizi chiusi per due me
si, e finalmente sarà ammesso
all'abjura ed alla confessione.
Ricevuta questa istruzione in
quella luciferiana udienza, si
portò in una bottega della stes
sa città di Ginevra; ivi vendette
al negoziante il suo abito *** e
il suo breviario, di là usci senza
vesti colla barba di Giuda e si
portò in un'altra bottegaper ve
stirsi da galantuomo, e così ve
stito, andiede più oltre in una
altra per farsi fare la barba. Il
primo negoziante, forse per far
si beffe della nostra religione,
sospese que' due oggetti, l'ahi
to e il breviario, alla pubblica
vista, innanzi alla sua bottega,
Il Parroco cattolico di Ginevra,
essendone stato d'avviso, mandò
subito persona di sua fiducia,
per comprarsi segretamente que
sti due oggetti, ed io entrai in
possesso di quell'infelice brevia
no.

Eccovi in succinto un' opera
eclatante di due Religiosi, Mis-

(68) Positio eatholieorum in urbe Genève (et in toto pago) tune diffìcilis erat.
Paroehus fuit Abbé Vuarin, 1806-1843; regio ano 1819 ad dioeeesim de Lausanne adieeta
fuit, quae tunc nomen Lausanne-Genève assumpsit (inde ab ab. 1924, eum urbs Freiburg
formaliter sedes dioecesana statuta est, nomen dioecesis est: Genève-Lausanne-Fribourg).



versicheren, daf ichmich nicht
wenig geschàmt, aufder Kan
zel zu erscheinen, besonders da
alles dieses noch in so frischem
Angedenken war. Es brauchte
viel, um die Vorurtheile zu ver
scheuchen und das Zutrauen des
Volkes zu gewinnen: der liebe
Gott hat mir geholfen, und ich
habe Ursache, mit meiner ersten
franzòsischen Expedition zufrie
den zu seyn.

Von da drang P. Hessell nach
Frankreich, um noch eine Mis
sion bei Oelegenheit des Jubi
Iaum zu halten (69). Der zehnte
Theil der Mànner erschienen in
den hl. Uibungen und von 800

Pfarrkindern haben sich da bloB
250 den hl. Sakramenten ge
nàhert. Daraus kònnen Sie
schliessen, wie es in Frankreich
mit der Religion stehe. Noch
sagte mir die vergangene Wo
che ein sehr strammer Franzos,
daB in seiner Pfarrey von 1800

Pfarrkindern, am hl. Pfingst
feste nur 5 den Gottesdienst be
sucht haben. Ich hatte verspro
chen, wàhrend der Faste in Fer
ney, dem Wohnorte Voltai
res (70), Mission zu. halten, al-

sionari del demonio,che anche
esso « binos misit ante faciem
suam ». lo vi assicuro, che non
poco mi vergognai di comparire
sul pulpito, sapendo che essendo
questi misfatti all'in tutto fre
schi, tutt'gli animi del mio udi
torio n'erano ancora imbevuti. E
ci voleva la mano onnipotente
della grazia per riformarli e per
guadagnar la loro fiducia. Ma il
Signore con ispecial sua assi
stenza mi ha aiutato di venirne
a capo, e posso essere contento
della mia Missione.

Il P. Hessel si avvanzò quin
di sui frontieri di Francia, per
aiutare i fedeli in occasione di
un Giubileo. La decima parte
appena della popolazione com
parve negli esercizi predicati, e
da 800 anime della parrocchia,
le sole 250 11311 accostaronsi a'
santi Sacramenti. Mi disse un
francese divoto, che nel suo pae
se di 1800 anime cinque soltanto
assistettero alla S. Messa nel
giorno di Pentecoste passato. Da
questi tratti potete concludere,
che si è fatto della religione in
Francia. lo mi era compromesso
a dare i santi esercizi nella Qua
resima in Ferney (Paese d'ori
gine di Voltaire), ma il nostro
Vescovo non me lo permette. Le

(69) Nomen loci, in quo P. Hessel Missionem praedicavit, nullibi nobis traditum est.

(70 ) Ferney-Voltarre, sicut hodie vicua Tlle norninatur, vix 7.,5 km ab urbe Genève
distat, sed positus est intterritorio .reìpublicae Franciae. (Dept. Aine).Franciscus Maria
Arouet, qui postea nomen sibi imposuit Volta'ire,.' (* 1694 Paris,t 1778 ibidem), allectus
fama Iibertatis qua in republica de Oenève homines « Htterar.ii » et « philosophi» gaude-



390

lein unser Bischof will mich
nicht entlassen. Doch werden
wir verrnuthlich bei Genf noch
eine machen ...

E. H.ergebenster Mitbruder
Aloys Czech CSSR.

faremo però in un altro Paese vi- .
cino a Ginevra...

bant, in vico V1CInO. St-Jean (I755) habitationem suam posuit; sed diffìcultatibus mox
exortis, castrum Ferney, vicinum, sed in .Regno Franciae .situm, sibi comparuit, ubi
per multos annos (I758-I775) ordinarie vixit. P. Sabelli, in sua versione italica, erronee
Ferney locum originis Voltaire dicit.
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RAYMUNDUS TELLERIA

PRIMA S. ALFONSI PALAESTRA MISSIONARIA:
SODALITIUM NEApOLITANUM
MISSIONUM APOSTOLICARUM

Hagiographus, cui insit cordivestigare primos S. Alfonsi subecc1e
siasticamilitia gressus ac pernoscere Instituti ab eo conditi originem histo
ricam necnon huius physionomiam spiritualem et missionariam, scopum
suum aegre adsequetur nisi prius fuerit bene scrutatus lineamenta Con
gregationis seu Sodalitii neapolitani Missionum Apostolicarum. Huic etenim
S. Alfonsus a primordiis vitae suae ecc1esiasticae gaudenter adhaesit, inter
eiusdem socios seu fratres annos odo alacri animo laboravit, a Sodalitii
gremio nunquam resiluit etiam postquam ipse Institutum SS. Salvatoris
seu SS. Redemptoris progenuit :adeo ut inter ìllius membra plenam sibi
acquireret ac perficeret formationem pastoralem, quam c1ericus simul in
choaverat adscriptus paroeciae S. Michaélis « a Segno». Usque 'ad mortem
denique comparuit quasi Associationis decanus seu senior in officiali fra
trum elencho.

Aequum itaque ac proficuum existimamus in mediurn adferre documenta
archivalia, quibus funditus circumagitur haec prima S. Alfonsi palaestra
missionaria atque indubie comprobatur quanto ipse ardore in eademcucur
rerit, donec novi sui Instuti bravium iaccepit: Haec sane nostra prima. di-o
Iucidatio expromere quoque intendit historicum grati animi obsequium, re
currente hisce diebus anno ducentesimo ex quo S. Alfonsusin lucem edidit
opellam: Breve Istruzione degli Esercizj di Missione colle sue Regole e Pra
tiche, per uso de) Giovani della medesima Congregazione (Napoli 1760, nella
stamperia di Giuseppe di Domenico). Quarnvis ex parva mole (pp. 224)
opellam diceres, reapse exstitit « Charta Magna» apostolatus sui missiona
rii, cuius primordia dimetiri nunc appetimus. Hinc nostri excursus praefìxum
schema:

1. - Archivum Missionum Apostolicarum heri et hodie : cum adnexis
quibusdam indicationibus super Archivo alius Sodalitatis coaevae, vulgo
Missionariorum Patri Pavone SIdidae.
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II. - Lineamenta physionomiae iuridicae ac missionariae Apostolicarum
Mi ssionum, qualis ex his documentis adumbratur.

III. - S. Alfonsi in Missionibus Apostolicis per octo annos activa coo
peratio usque ad Instituti sui inaugurationem (1724-1732).

IV.-Ulteriores S. .Alfonsk.contactus. cum Missionibus Apostolicis ante;
et post suam dignitatem episeopalem (1732-1763; 1762-1787).

·Quibus praecognitis, obvius fiet nobis influxus quern huiusmodi diutur
na collaboratio exercuit in universa S. Alfonsi activitate ac speciatim pro
dibit eiusdem mentis affinitas cum maiorum traditione.

I

ARCHIVUM MISSIONUM APOSTOLICARUM HERI ET HODIE

Quoniam indagatio nostra fundamento archivistico inniti debet, prae
mittimus Regestum Tabularii seu Archivi a nobis excerptum ex officiali
Inventario, quod anno 1897 Sodalitatis archivista confecit, non quidem cri
teriis actus technicis, sed simpliciter practicis: ex una videlicet parte fa
.sciculos. solutos distribuendo, ex alia autem volumina ligata.

A. - SERIES PRIMA. - Faseieuli saluti,

Fase. I. - Fondazione. - Regole. - Approvazione ecclesiastica e civile. 
Cappelle. - Precedenza. [Interno nn. 9].

Fase. II. - Indulgenze.-. Facoltà. - Privilegi. - Indulti. - Regolamenti
per le missioni. - Opere soggette alla Congregazione. - Documenti vari.
[Int.nn. 42] (I).

Fase. III. - Rescritti pontificii per patrimoni sacri e per le cappellanie. 
Riduzioni di messe. - Assoluzioni per attrassi di messe. - Facoltà di paga
mento ad eredi e creditori. [Int. nn. 25].

Fase. IV. - Stato Patrimoniale della Congregazione. - Rendite e pesi. 
Legati e Messe con notizie di titoli. - Documenti e notizie di alcune confi
denze. - Patrimoni sacri. - Maritaggi. [Tnt. nn. 18].

[H uie adnectitur]. Platea delle Rendite, Entrade, Effetti e Cappella
nie della Ven.1eCongregazione delle Apostoliche Missioni fin'a quest'anno
1732... , posta insieme nel governo dell'Ill.mo Signor D. Giulio Nicola can?
Torno. [Splendidum volumen, cuius frontispitium ornatur stemmate Con
gregationis apprime delineato].

Fase. V. - Incartamenti di antichi documenti relativi all' eredità Chia
chiari. [Numerus unicus].

Fase. VI. - Documenti vari. [Int.nn. 17].

(I) Quae de missionariorum facultatibus ac privilegiis hic congeruntur documenta,
valde utilia remauent ad hanc materiam in Congregatione alfonsiana illustrandam.
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Fase. VII. ~. Concorsi Patrimoni Sacri (1882-1912). [Int. nn. 18].

Fase. VIII. - Documenti vari (1901-19II). [lnt. nn. IO].

B. - SER1ES SECUNDA. - Volumi di'Versi (legati).

L Documenti. - VoI. I (1646-1712).

2. Documenti. - VoI. II (1675-1760).

3. Registro delle Consulte. - VoI. I (1665-1792).

4. Registro delle Consulte. - VoI. II (1793-1814) .

. 5. Giornali o Manuali [id est, Libri del Segretario]. Sono volumi 110
vant'uno (1665-1862), vol. 92 (1865-1876), vol. 93 (1876-1897). [Desunt:
ano 1826-1832; 1839-1841].

6. Giornale o Manuale per gli alunni o pure ordinandi. - VoI. I (1731
1738); vol. II (1738-1758); vol. III (1758-1761); vol. IV (1798-1812); voI. V
(1815-1826); vol. VI (1830-1840).

Demum praecitatus archivista ex proprio poenu confecit seriem chro
nologicam superiorum Sodalitatis, necnon elenchum Summorum Pontificum,
Cardinalium, Archiepiscoporum atque Episcoporum, qui sub vexillo Soda
litii pmChristo decei:taregloriati sunt.Pretiosa documentorum moles, post
non paucas peregrinationes in diversis Congregationis sedibus, nuperrime
apud generale Curiae Archìvum perfugium invenit. Fieri tamen vix potuit
quod in transitu ab uno ad alium locum, praesertim bello ultimo saeviente,
quaedam volumina dispergerentur.

Quibus ex parte nostra adiungimus, quo fìrmius conclusiones et prae
missae huius articuli stabiliantur, varias editiones Regularum Sodalitii sic
dispositas, ut ex earum inter se collatione eruatur quid tempore S. Alfonsi
in usu apud missionarios fuerit, scilicet:

L - Regulae clericorum secularium Congregationis Aposiolicarùm. Mis
sionum sub Patrocinio S. Matiae Reginae Aposiolorum: in Ecclesia Caihe
drali ereciae, N eapoli, 1689, ex nova officina sociorutn Dom, Ant. Parrino
et Michaélis Aloys. Mutii, pp. 176, praeter finale Summarium indulgen
tiarum.

2. - Regulae clericorum secularium Congregationis Apostolicarum Mis
sionum sub Patrocinio S. Mariae Reginae Aposiolorum in Ecclesia Caihe
drali erectae, Neapoli 1777, ex typographia Paciana, pp. 213, cumSum
mario indulgentiarum. - Utraque Regularurn editio si inter se conferatur,
obvia fit utriusque identitas substantialis partium, capitum et paragrapho
rum: quin etiam, fere identitas materialis ac grammaticalis, salva quadam
leviore styli correctione in secunda editione: discrimen paginarum ex eo·
provenit, quod in editione ano 1777 allegantur ad paginae calcern notae, quae
in priore editione ad oram seu marginem textus exhibebantur. Concludere
itaque licet quod huiusmodi textus plane vigebat tempore S. Alfonsi. Ad fa
ciliorem pro lectore consultationem utemur editione ano 1777, cuius abundant
exernplaria, necnoneditione manuscripta, de qua statim loquimur.



3. - Archivi Status codex pretiosus, cui titulus: Regulae Clericorum
Secularium. Congregationis 'Apostolicarwm. Missionum sub Patrocinio Re
ginae Apostolorum (2). Agitur de manuscripto originali, quod anno 1768
Superior, Assistentes ac Fratres undecim Sodalitii, apposita a singulis ma
nuscripto subscriptione atque a notario D. Iosepho Cantilena recognita, por
rexerunt regi Ferdinando, ut Congregationis Statuta, iam ab anno 1689 ca
nonice revisa atque adprobata, munirentur pariter regio assensu. Huius ma
nuscripti, quod 95 foliis (30 x 20 cm.) constat, reproductionem microfìlmi
cam faciendam pro Archivo Generali nostro curavimus eaque identidem ute
mur in praesenti dissertatione.

4. - Eodem anno 1768 ex typographia Morelliana prodierunt: Regole
particolari per le Sante Missioni di fuori, della Congregazione delle Aposto
liche Missioni, eretta dentro la Cattedrale di Napoli sotto il titolo di Santa
Maria degli Apostoli, Napoli 1768, nella Stamperia Morelliana, pp. 144·
Omissis statutis de regimine Congregationis ac de sodalium idoneitate, con
tinet secundam Regularum partem, qua missionum finis, media atque praxis
enucleantur.

5. - Praecitatis addendus.est libellus: A.M.kR.A. Preces ad usum: Con
gregationis Apostolicarum Missionum sub inmocaiione S. Mariae Reginae
Apostolorum. in Ecclesia Cathedrali ereciae, Neapoli 1768, typis Francisci
Mollo.

Quibus de hoc Archivo praelibatis, adiungimus pauca super Archivo
Congregationis Clericorum B.M.V. in caelum Assumptae, seu vulgo Patris
Pavone SI nuncupatae.Hanc etenim Congregationem non seme! in nostro
articulo memoramus ac vere dignam iudicamus, quae societur Missionibus
Apostolicis, quarum extitit antesignana etquadamtenus inagistra.

Archivum hoc, si quando illud completum rimari contigerit,maximi mo
menti iudicabitur a rei historicae cultoribus neapolitanis, praesertim pro pe
riodo ultra saeculari, quae inter initium Sodalitatis (an. 16n) amante P.
Francisco Pavone (3) cedit et PP. Iesuitarum a Neapoli expulsionem ano
1767 inique decretam. Quamplurima namque apostolatus opera, specialiter
in campo missionali, originemex hac Associatione atque ex eiusdem direc
toribus ignatianis duxerunt. His adde non leves influxus in formatione in
tellectuali, spirituali ac poenitentiaria cleri neapolitani, adeo ut Sodalitium
vocaretur itidem « della Conferenza » propter illius systematicas de disci
plinis ecclesiasticis collationes.

Depulsis porro S. Ignatii filiis, missionarii Patris Pavone sub novo ti
tulo pristinum zelum apostolicum effundere perrexerunt, iuvante mox card.
archiepiscopo Emmo. Sersale, qui Sodalitium rebaptizavit: ({ Academia e

(2) Arch di Stato - Napoli. Congregazioni, 41-7. - Subscribunt supplicationem ad
regem delatam can, Salvator Mazzacara superior, Iosephus Ma Ajelli et Donatus di Li
guoro Assistentes, can. Iosephus Sparano aliique usque ad numerum 34 sodalium. Regia
Camera S. Clarae, audita relatione Cappellani Maioris, subnexuit adprobationem die 12.

septembris an. 1768.

(3) A. BARONE, Vita de! P. Francesco Pavone, Napoli 1700, 259.
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Corìferenza di Missione »,eique novum domicilium adsignavit W, detracta
qualibet ignatiani Patris Pavone mémorià, Forsitan huic Archipraesulis deli
berationi ac subsequenti Curiae archiepiscopalis erga Academiam protectioni
debetur quod ad Archiepiscopii umbram confugerit residuum Congregationis
Pavonianae archivum, permixtum cum chartaceis fasciculis Missionurn Apo
stolicarum,

Ex his, quae hodie supersunt, Pavonianis instrumentis manuscriptis,
ecce infelix summa :

1. - Diario delle congregazioni pubbliche e secrete della Congregazione
de) Cherici dell'Assunta del P. Panione (1706-1716). Vocabulurn « congre
gazione» exprimit hic duplicem coaevam significationem, scilicet naturam
Sodalitii atque eiusdem congressus sive sessiones,

2. - Diario delle Congregazioni ... (ut in numv.praecedenti) (1739-1746).

3. - Libro IV delle Consulte o Conclusioni ... principiato a 2 giugno 1745.
(Conclndìtur die 19 decembris ano 1866).

4. ~ Libro delle Decanie o Decurie. (Absque anno).

II

LINEAMEN'l'A HISTORICA, IURIDICA, SPIRITUALIA

AC MISSIONALIA SODALITATIS MISSIONUM APOSTOLICARUM

Extra scopum nostrum vagatur exhaurientem Apostolicarum Missionum
historiam retexere, cuius exordia et adultam aetatern retulerunt historici
S. Alfonso coaevi (5), innixi locuplete Archivi Congregationis messe. No-

(4) Iesuitis sub finem ano I767 in exilium relegatis, sodales Patris Pavone perfugium
invenerunt apud Patres Philippenses, donec die I8 iulii ano I769 Sodalitium fuit auctoritate
regia abolitum: « A I8 luglio I769 uscì dispaccio della Real Corte al nostro Arcivescovo
et al Presidente del Sacro Real Consiglio D. Baldasarre Cito per l'abolizione dell'antichis
sima Congregazione dell'Assunta, detta del P. Pavone... : si portarono nelle mani del
marchese Tanucci le rendite e legati delle opere pie lasciate da' testatori: sicché rimasero
i nostri Fratelli senza potersi radunare più nel solito luogo favoritoci da' PP. dell'Oratorio
nell'atrio de' Gerolomini, ove si erano ricoverati dopo l'espulsione de' Gesuiti. Ma la
benignità e lo zelo del nostro Em.mo Arcivescovo Sersale, dopo pochi giorni, chiamò
il Superiore di detta Congregazione Signor D. Giovanni Andrea canv Sembiasi con tutti
i Fratelli di essa et assignò un luogo comodo e spazioso accanto alli suoi Studij, bene
accomodato a spese sue, et ivi ha fatto radunare tutti i Fratelli della dimessa Congrega
zione del P. Pavone, dichiarandosi esso Superiore di detta Adunanza, dandoli il titolo
di Accademia e di Conferenza di Missione» (Libro IV delle Consulte o Conclusioni della
Ven. Congo dell'Assunta del P. Francesco Pavone, f. 3I). - Ultima verba « del P. Fran-
cesco Pavone» deleta fuerunt in citato codice post suppressionem Iesuitarum. .

(5) Prae aliis praestat canonicus, mox Acheruntinus episcopus (an. I 775), G. SPARANO,
Memorie Istoriche per illustrare gli atti della santa Napoletana Chiesa, Napoli I768.
Duo volumina, in quibus cum debita laude revocatur (vol. II, 370-37I) nomen S. Alfonsi:
cui auctor, postquam quoddam de missa paroeciali dubium solvit, adiunxit die 7 septembris
ano I769: « Il secondo tomo dell'opera mia è già sotto al torchio, e vedrà che anno
fatto i nostri antichi missionari. Se mi potesse fare la grazia in codesta sua diocesi spa
ciarlo, ajuterebbe la spesa della stampa, che è molta» (AG I D 36, I6: cum aliis eiusdem
ad eumdem S. Alfonsum epistolis). Plura ex documentis, quibus utitur Ios. Sparano, col-



bis sat erit Associationis lineamenta perstringere, qualia ex supra memo
ratis Tabularii documentis portenduntur: hoc quidem praestabimus, quoad
fieri possit, iisdem quibus Congregationis proceres usi sunt verbis, .tum in
Regulis a typographia Paciana ano 1777, recusis, tum in Regulis Archivi
Statusmanuscriptis: primas cumpagina (p.), secundas cum folio (f.) cita
bimus,

De Congregationis origine ac de primigenio eiusdem obiecto lectorem
abunde edocet Regularum Prooemium. (p. 6-15), in quo iustis laudibus
honorantur D. Sampson [sic] Carnevale, operis ductor, ac D. Franciscus
Staybano, Fundatoris socius eximius., Aliunde tamen novimus huic Sodali
tati, ab archiepiscopo neapolitano approbatae acconfirmatae sub ipso erec

.tionis anno 1646, adhaesisse 37 Fratres seu Socios sedemque :fixisse prope
Seminarii urbani sacellum in aula seu cappella ecclesiae cathedrali conti
gua (6). A Congregationis ortu, sub antistitis neapolitani vigilantia suprema,
inter Sodalitii membra accensebantur e clero urbano primores, adeo ut «Re
verendissimi» per excellentiam vulgo compellarentur, digni qui ab historico
can? Carolo Celano efferrentur an, 1692 quasi « culmen cleri nostri» (la cima
del nostro clero) (7).

Adscriptorurn legio indesinenter succrevit, adeo ut decurrente decimo
octavo saeculo, Sodalitatis aureo, elenchus fratrum ({ viventium » singulis
annis Giornali praepositus enumeret: pro anno 1724-1725, in quo ingressus
est S. Alfonsus, 107 fratres: pro anno autem 1773, fratres caS; Nihilominus
ponderi atque efficaciae potius quam sodalium numero prospiciebant zelan
tes moderatores: quare semel atque iterum apud Consultationum Regestum
producunturdeliberationes ac monitoria ad intensiorem congressuum hebdo
madalium frequentiam, intimata expulsione iis qui sine praevia excusatione aut
licentia abessent. Illi vero, quibus extra urbem neapolitanam munia eccle
siastica mandata erant, locum proprium adfiliationis retinent in annuo con
gregatorum indice: unde colligitur quanti aestimanda sit haec Giornalium
aurifodina historica ad cleri neapolitani gloriosum agrnen pro singulis annis
dimetiendum,

Primigenius autem Missionum Apostolicarum scopus eo collineabat,
ut Sodalitii membra opem suam conferrent ({ non tam ad fidei domesticos
quam principalius ad infideles » (p. IO): quibus illuminandis mitterentur
il1i « nutu S. Pontificis eiusque Sacrae Congregationis Emm, S. R. E. car
dinalium Propagandae Fidei praepositorum. Per lo che fin d'allora la nostra
Congregazione fu detta: De Propaganda Fide» (8). Dictum sane sive Soda-

legerat ab ano 1706 D. Antonius Sanfelicè in volumine manuscripto: « Copia di varie
Lettere, Decreti et altre Scritture... della Congregazione de Propaganda Fide... , offerta
alla medesima per le mani dell'Ill.mo ,P. Superiore il Signor D. Pietro Marco Gizzio ... ,
dal minimo F.llo Antonio Sanfelice, Roma, 1706» (Arch. Miss. Apost. Documenti,
vol. I, 1646-1712).

(6) Arch. Miss. Apost. Ibid. ff. 2-5, 21-35. - Congregationis Fundator ibidem nuncupa
tur « Sansone Carnevale, Dottor teologo, Paroco della Cattedrale» (f. 2).

(7) C. CELANO, Notizie della città di Napoli, Giornata Prima, Napoli 1758, 3' ed.,
83. Huius operis prima editio prodiit ano 1692.

(8) G. SOLIMENO, L'A'Ve Maria della Missione, Napoli 1677, 692. Reapse quoddam
tentamen versus Africam moliri voluerunt missionarii, quin exitum stabilem obtinerent,
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litatisagnomen perstitit tale: effectiva tamen apud natìones -exteras evan
gelizatio evanuit propter causas a Sodalitioulienas. Sic enimenarrant Con;"
gregationis ductores casum adversae fortunae: « Dum vero - pergit Proae
mium - plures ex Fratribus nostris ad Fidei hostes expeditiones meditaren
tur: eis, quos operi iam satis aptos agnoverant, in sacris litteris instructos
adeptàque linguarum peritia, vi ac aestu bellorum tunc ternporis debacchan
tium penitus ad illos exc1usus est aditus: nisi potius ex divina dispositione
id acciderit» (p. II).

Divinò igitur beneplacito obtemperantes, campum apostolicae activi
tatis ad missiones pro grege fideli coarctarunt, sacram nihilominus flammam
seu spem secretam alendo futurum fuisse ut diesaliquando illucesceret, quo
« in viam gentium » abire fas esset apostolis adeo generosis, zelo Ecclesiae
Dei propogandae adustis: « Vellent etiam postremas barbarorum provincias
pervadere, vitam ac sanguinem pro Christi nomine ad fidei dilatatione da
turi» (p. 9-10).

Interea Congregationis institutum seu finem, utpote de facto intra
regni neapolitani limites circumscriptum, huic territorio aptare conati sunto
Exinde ergo connationales evangelizare properarunt optimo quo possent sue
cessu; quem in finem a Regulis Sodalitii plasmandis haud destiterunt,
donec in ipsis ante fratrum oculos subicerent quasi sculptam imaginem
divini Redernptoris missionarii. Ecce verba aurea: « Methodus [nostra]
ullatenus .abest ab ea, quarn Christi Domini ac Servatoris nostri monstratum
edocet exemplar. Is enim a Patre missus evangelicos missionarios omnino ad
sui formam disponere sategit, adeo ut Apostolis manifestarit: Sicut misit
MePaier, et Ego mitto 'Vos (lo., XX, 21) ... Circuibat Iesus omnes ciuiiaies
et castello..Òdocens in synagogis eorum et praedicaris Evamgeiium regni
(Matth., I, 35) (p. 6-7) ». - Nec ab evangelizationis ac salutis opere abesse
passi sunt Beatae Mariae Virginis praesidium ac cooperationem : « Merito
Congregationi huic nostrae nomenclaturam tribuerunt Clericorum Saecula
rium Aposiolicarum: missionum sub patrocinio S. Mariae Reginae Abosiolorum;
Quo fieret, ut Virginis Deiparae subsidium expeterentur atque Apostolici
Labores ipsiusque supremi Pastoris ac Sacerdotis exempla prae oculis ha
berentur» (p. II).

In Procernii nomenclatura agmen hoc missionarium vocatur Congregaiio .
Huiusrnodi vocabulum haud accipiendum est hodierno sensu canonico (can,
488), quandoquidem eiusdem membra votis religiosis prorsus carebant; sed
communi illius aevi significatione, quae Sodalitatem clericalem dumtaxat
comprehendebat, Huc quoque confert vox secularis c1ericis istis reservata,
cuius ope indolern Associationis discernébant a quovis regularium interventu
sive contactu alienam : nisi fortasse, prouti S. Alfonso cum suo Instituto
accidit, hanc faciern saecularem. prae se ferebant Regulae, ut eorum auctores
et actores rnorem gererent regiis consiliariis novas religiones horrentibus.
Quidquid hac de re sit, c1erici isti missionarii- vitam « in seculo » agebant,
in sua quisque domo ac cumpropria familia commorantes, absque votis sive
publicis sive privatis, nullo alio inter se ac cum sodalitate ligamine adstricti
quam promissione, quae die admissionis ante superiorem his verbis 'effere-
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batur : « ... Firmiter statuo, quantum in me erit, cooperari Christo Domino
nostro et Ecclesiae Catholicae. Romanae Pastoribus in salutem animarum,
praecipue in sanctis missionibus, et diligenter observare omnia et singula
quae habentur in Regulis et Constitutionibus huius Congregationis Aposto
licarum Missionum, in quam Dei gratis hodie sum admissus, ac obedire
superioribus pro tempore eandem Congregationem dirigentibus» (9)·

Admissionem praecesserat sic dictus Novitiatus per sex menses protra
hendus, modo de candidatis secularibus ageretur receptis intra sacerdotium
vel saltem post alios sacros ordines (p. 85). Sicut enim non nisi postulantes
« clericali tonsura saltem initiati» (p. 79) fas erat cooptari Sodalitatis tiro
cinio, sic in eodem perstare cogebantur « donec ad sacros ordines promoti
fuerint » (p. 86), sicuti in Alfonso statim comprobabimus. Tironum quali
tates, probationes ab ipsis in Novitiatu subeundae, conditiones ac caerimo
niae ante receptionem et in admissione implendae atque observandae minu
tatim constant in Regulis (p. 76-89; f. 33-39) atque in Sodalitii Rituali seu
precum libello. Eorum instructio, sub magistrorum ac seniorum ductu,
characterem practicum haud respuebat, speciatim pro candidatis sacerdoti
bus vel in sacris, quibus praecipiebatur: « Per id temporis frequenter con
gressibus [Associationis] intersint atque Fratrum laboribus operam con
ferant, missionum praesertim extra civitatem, ad quas per annum semel
ad minus astringentur, sive exercitiis missionum navalium, sive eorum quae
fieri solent in hospitio SS. Petri et Ianuarii extra moenia » (p. 85;· f. 37).
Mox videbimus quo pacto haec omnia adamussim observaverit in tirocinio
S. Alfonsus.

Congregationis regimen, simplex ac quodammodo democraticum, distin
guebat officiales maiores et minores: primi, dicebantur Superior et duo
Assistentes; secundi, duo magistri novitiorum, tot pariter admonitores, sex
consultores, secretarius, praefecti tum controversiarum fidei, tum rerum mora
lium, depositarius seu rationalis, duo vel quattuor infirmorum [Congrega
tionis] visitatores, quattuor sacristae, quattuor ianitores (p. 35-36). « Ac
cedet praefectus linguarum, cuius opus erit ante congregationis exor
dium » (IO). His omnibus ac universae Sodalitati praeficiebantur Superior
atque Assistentes duo, quotannis eligendi mense iulio, feria secunda post
B.M.V. Visitationem: hac quidem lege pro utroque munere, ut is in Supe
riorem vel assistentem delectus censeretur, cui pars votorum plenior obti
gisset, dum pro Superioris aut Assistentium in alterum annum confirmatione
requirebantur duae suffragiorum partes (p. 29-31; f. 8-n). Superioris of-

(9) Preces ad usum Congregationis Missionum Apostoucorum. (vide supra, p. 396) 14.
(IO) De linguarum studio apud Congregationem exordientem testatur Solimeno:

«E per tal fine fin dal principio si mandarono in Roma alcuni soggetti ad apprender.le
lingue Arabica ed Illirica per poi insegnarle nella nostra Congregatione à gli altri Fra
telli» (G. SOLIMENO, l. cit., 692). Decursu tamen temporis Praefectus linguarum substitit
quasi echo «nostalgica» primitivae institutionis, quin de facto quidquam ille responderit
sequenti Regularum praescripto: «Adiungimus etiam exterarum Iinguarum exercitium ad
iuvenes erudiendos admissiones infidelium, pro quibus' potissimum nostra Congregatio
institutionem accepit: cui assignamus horae quadrantem ante congregationis exordium »
(p. 24). Hucusque saltem, nullum in Archivo vestigium comperimus experientiae poly
glottae.
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fìcìum alta mente in Regulis expenditur: « Haud proderit.. : msi potius
-sit forma [dcius gregis ex animo) nec tantumrnodo agnomineSuperior, sed
prior opere, caritate ferventior , ministerio laboriosior ... , cui sane, non
.alii, dictum : Qui praeest in sollicitudine» (p. 37).'

Assistentium bracchium -minuere satagebatonera Superioris, quem illi
adiuvabant in Congregationis gubernio, « laborem levando opere tripar
tito» (p. 42). Superquos cunctos acisingulos Rev.mus Archiepiscopus spe
.cialem exercebat 'auctoritatem, non solum ratione munerìs .sui, verum etiarn
.ex traditione, quatenus ab ortu suo viguit Congregatio (l sub immediata
[Rev.mi Praesulis] iurisdictione» (p. 3) atque suda fuit adunare sodales
hebdornadatim intra Seminarii sacellum prope palatium archiepiscopale: quin
etiam, Em.mus Spinelli, ceteroquin multoties haud nimis indulgeris erga
'hos missionarios, eisdem an. 1749 ad usum concessit sacellum magnum
proprii Episcopii (ro"). Non est cur immoremur in minoribus Sodalitii of
fìcialibus, nisi ut per transennam observemus discrimen exstitisse inter con
sultores atque assistentes: quae quidem .differentia pondussuum fortasse
retinet in distinguendis similiter offìciis Iristituti aifonsiani nascentis.

Huic iuridicae ac hierarchicae fulturae innixa Sodalitas in duplicem
Irrstitùtionis finem totis nervi contendebat: sanctificationem scilicet soda
lium atque animarum salutem, Perlegenda sane est tertia Regularum pars
(p. 157-206; f. 75-97), qua archetypus genuini sacerdotis-ferventìs aeque ac
-zelantis-describitur et cuius quotidiana reproductio in singulis uniuscuiusque
.actibus proponitur, ad maiera semper animosfratrum efferendo. Media
-quoque suadet ad perfectionem tum propriam, tum Sodalitii- adsequendam,
-sive meditationis exercitium et conscientiae examen, sive studii necessitatém
et mutuam inter membra ac cum superioribus collaborationem rite promoven
-do. Nec solum theoretice, sed etiam' in praxi aderant stimuli, v.gr. sedula
vigilantiaadmònitorum, qui, praeter Congregationis progressum, prospi
-ciebant fratrum vitae moribusque (p. 49-52) ac perSuperiorem sive per
.alium ab ipso delectum evangelica du1cedine aut, si casus exigebat, for
titudine errantes ad frugem bonam reducebant, prouti non semel in Libro
.Consuitationwm scribitur. Quin immo: vigebat curiosa quaedam Sodalitatis
Refirmatio seu fratrum Scruiinium, cuius ope bis in anno coadunatis ad
consultationem extraordinariam viginti quattuor mernbris instituebatur exa
men rigorosum de singulis Congregationi adscriptis, incipiendo a Superiore

(ra') ~ 14 maggio 1749 ... In questa medesima straordinaria congregazione il, Supe
-riore [can. Nico1aus Borgia] partecipò publicamente come il sudv Emo·Sig. card. Spinelli,
'avendo considerato il bisogno che la nostra Congregazione aveva d'un. luogo conveniente
per radunarsi, essendo che pur troppo riusciva angusta, impropria e'disadatta la Cappel
la del Se~inario, dove sinora è stato solito, di congregarsi, per' tanto ci aveva data
benignamente la Cappella grande del suo Palazzo Arcivesc~vil~, sita accosto della Sala
del do Palazzo, assieme colla Sagrestia, afììnche la nostraCongregazionè avesse un luogo
proprio, dove potessero i nostri Fratelli. radunarsi e far tutte' le di loro funzioni.c. 
23 giugno I749. Questo' fu il primo, giorno, in cui si tenne la, Congregazione nella Cap
pella grande del Palazzo Arcivescovile... - '30 giugno 1749.Primà sì dasse principio alla
,Congregaziol1e; si compiacque il nostro Sig. Cardinale di onorarci icolla sua presenza»
(Registro delle Consulte I, f. 205-208); Inter alios acttis. Ìninus' indulgentes accensetur
-revocafio de1egationis, .quafruebatur Sodalitium ut propriis 'mernbris adprobationern
.concederet excipiendi fidelium confessiones. . : '

l'
I
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qui propterea, non secus ac singulis caeteri dum uniuscuiusque causa age
'batFr, exaula discedebat..Quibusvis autem fratribus·h:iJ1d.>Ilauca ex Sodàlitio
c6lfimod~qbVènì~bant, v.gr. usus bibliothecae, intentiones et. fundationes
missarum, ininfirmitatibus subsidia ac consodalium vìsitatìones, postmor
tem plura suffragia, in vita et post obitum privilegia atque indulgentiae.
A Regulis vero exsulat in Beatae Mariae Virginis dolores specialissima de
votio, quae teste D. Iosepho Solimeno congregatis familiaris ac fere « cha
racteristica» devenerat (II), simulcum pietate eucharistica, etiam per ere
bras ad SS. Sacramentum visitationes adaucta (12). Erga Sanctos magis in
SodaJitatecolendos, vix alium praeter. SS. Apostolos distinguimus quam
S. Franciscum Salesium, in cuius festospeciales indulgentiae fratribus
lucrandae offerebantur (13). Ceterum S. Franciscus Salesius devotione quo
que singulari recolebatur aPatris Pavone missionariis (I4),apud quos item
erat in usu pro singulis mensibus et annis sanctum Patronum cuilibetas
signare.

Sed de his generalibus lineamentis iam satis. Nunc vero, quoniam
mox subiungimus Ada, quae S. Alfonsi operositatem nobis referunt, prae
mittere iuvat Regularum ccardines, quibus col1egialis activitas Sodatitii vol
vitur, dilatàtur aut: restriÌ1gitur. Inpriìnis memoria teneas oportefquemvis
annut)'l d.it#ètiendum esse kalendario non naturali, sed missionaliter opera
tivo: . eiusdem nempe initium sumendum esse quotannis mense iulio, feria
secundà postDeiparae Virginis Visitationem, qua feria novus Superior no
vique Sodalitatis officiales maiores ac minores per suffragia capitulariter
deligebantur. Ab hac igitur die usque ad eandem anni sequentis feriam
procedunt annui « Giornali » sive« Manuali », id est, Diarii, in quibùs pro
scopo nostro alfonsiano discernuntur quinque praecipui fratrum interventus .
seu congressus, quos breviter Regula duce considerabimus, .ut « cursus aca
demicus» in .sua amplitudine uno obtutu prospiciatur, scilicet:

lo - Congressus seu sessiones per annum singulis feriis secundis habendi.

2. - Exercitia Fratrum spiritualia quotannis mense octobriperagenda.

('II) SOI,IMENO, l. cii., 265-572.
. (12),çft., G. SO~~ENO,)l Corteggio Eucaristico, Roma 1700, 737-748: e Pratica di

visitare >:~il!-\"olte il giorno il. SS.mo Sacramento brevemente ». Nul'latenus asserimus
S. Aifortshi:#~·~J.iitusisse ex hoc libro inspirationem suam eucharisticam, etsi in quibusdam
sacris J~,,;~Jlt#tsè;h exemplis . utérque convenir: sed hoc opus adducimus tanquam indi
cativum motus eucharistici inter sacerdotes neapolitanos.Auctor enim, Iicet Romae sub
finem vitae commorans uti Rector ecclesiae Spiritus Sancti «de' napoletani », .clero parthe
nopaeo Iigatus vixit.

(13) Summarium indulgentiarum [Ad calcem Regulae], 209: «In ... S. Francisci Sa
lesii ... septem annos ac totidem quadragenas ».

(14) Legimus in «Diario» huius v Sodalitatis : > « 2 febb- 1742 ... Essendosi negl'anni
passati eletto Protettore dell'Accademia del Sabato, così per divozione del Prefetto di
detta Accademia come di tutti i. Signori Ordinandi, il glorioso S. Francesco di Sales,
dall'anno 1729 se ne principi':' a celebrare la festa con sollenità speciale... a. Quamobrem
S~ Franciscisimulacrum seu statuam «a somiglianza di quella si venera nella chiesa delle
RR. Monache della Visitazione» perfìciendam curarunt eamque mox benedictam in sede
Congregationis exposuerunt, sicuti ibidem narratur. In eodem Diario legimus circa sanctos
Patronos sodalibus adsignatos:« Domenica 7 gennaio 1742. Congregazione secreta ... Si
dispensano le cartelle de' Santi Protettori del mese e dell'anno, facendosi le solite of
ferte ». 'Eiusmodi consuetudo viget pariter hodieque apud Institutum alfonsianum.
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3. - Missio annua intra Neapolitanam Metropolim promulganda ante
exercitiorum spiritua1ium finem. . ,

4. - Missiones popu1ares per regni civitates, oppida atque pagos pro-
vehendae. ..

5. - Suffragiorum sollemnia statis temporibus pro sodalibus offerenda
vel in exequiis immediate post obitum, cum praesentia fratrum obligatoria.

1. - Congressus hebdomadarii seu sessiones singu1is feriis secundis per
annumhabendae figebant cardines, circa quos regyrabat Fratrum instructio
theologica, moralis, spiritualis, missionaria ac disciplinaris (p. 20-26; 98-103;
f. 5-8; 44-47). Sub invocatione gratiae Spiritus Sancti ac protectionis B.1\1.V.
divique Ianuarii incipiebat discursus ad horae quadrantem tractus de fidei
catholicae controversiis : collatio haec, ex traditione « ad iuvenes pro mis
sionibus infideliurn erudiendos» (p. 99), catho1icum· dogma defensive et
positive proponebat, duobus Praefectis laboremsemestratim interse dividen
tibus. Priorern discursum nova subsequebatur theologiae moralis per alium
quadrantem collatio: sic instituta, ut duo Praefecti se1igerent quae ad confes
sariorum instructionem aptius convenirent, praesertim casus practicos enodan
do in missionibus magis frequentes: solutionern ideo cuique licebat im
pugnare donec praefectus argumentis faceret satis.

.Postea per semihorarn fiebatbrevis ad populum sermo, qualis in mis
sionibus haberi solitus erat, « praecisis omnibus excu1tae fucataeque dictio
nis ornarnentis... , ut ex his assuescant Fratres in posterum graviter ac
solide sennocinari» (p. 101). Quandoque sennonis vice substituebatur in
structio catechetica ad instar illius, quae in missionibus « populo grandiori »

fidei nostrae agenda et credenda proponebat et quae a S. Alfonso dicitur:
« Cathechismo Grande o sia Istruzione al Popolo»; vel eius loco rneditatio
aut etiam sermo ad sacerdotes promebatur, sed ex fine dumtaxat oratorio,
id est, eo modo quo pro sacerdotibus tradebatur, dum coram eisdem tempore
missionum exercitia spiritua1ia in aliquo sacello vo1vebantur. Nonnumquam
tamen, post tertium nernpe mensem, unicum praestituebatur exercitium, in
quo ad fervorem Congregationis studiosius prornovendum exhortatio par
ticularis habebatur::Lb aliquo ex provectioribus soda1i pridem vdeputato: ea
mente, ut omnes promiscue commoneret eisque c1arius ostenderet quinam
.spiritualis progressus in Associatione missionaria requireretur, quave ratione
virtutes apostolicae colerentur aut Fratrum defectus praecaverentur et dili
gentius extirparentur.

2.· - Hunc fervorem quotannis renovare et augere nitebantur ope exer
citiorum spiritua1ium, quae mense octobri per octo dies continuos duceban
tur et ad quae universi c1ericineapolitani invitabanturinapposita Congre
gationis sede; communiter vero plerique his exercitiis adstantes erant Soda
litii membra, quippe quod socii Congregationis Patris Pavone annua pariter
exercitia peragebant, initio Adventus, in sacelloproprio ac duce quodam
Soeietatis Iesu- directore (15). Pro missionibus equidem Apostolicis ad haec

(r5) Super exercitiis spiritualibus in his Congregationibus, cfr SPie. Hist. 7(r959) 433SS.



exercitia spiritualia deputabatur « sacerdos ex nostris doctrina pietateque
provectior n (p. 104; f. 48): quae sane conditiones adaugent S.Alfonsi me
ritum, cum semel atque iterum tale munus suscepit, sicuti mox videbimus.

Methodus exercitiorum seu actuum concatenatio in hunc modum a Re
gulis proponitur (p. 105-108; f. 48-49), Praecedit lectio publica libri spiri
tualis statum ecclesiasticum efferentis: eiusdem dignitatem, onera atque
munera. Sequitur sermo quinque horae quadrantes non excedens, at praeun
te hymmo « Veni, Creator Spiritus n. Tanquam sermonis argumenta propo
nuntur in Regulis sequentia :de sacerdotali dignitate, de vocatione ad sta
tum adeo praecellentem, de bonorum operum exemplo laicis praebendo,
de castitate custodienda, de scientia adquirenda, de perseverantia, de re
rum temporalium curis abiiciendis vel de adversantibus vitiis a sacris ho
minibus praecavendis. Meditatio subsequitur, non sinealiqua insinuatione,
si opus fuerit, quae in duo vel plura puncta dispertietur secundum argu
menti ubertatem. Denique, in locum opportunum cunctis convenientibus
peragitur disciplinae exercitium iuxta proprium Rituale, memoria Passionsi
Christi renovata: « Passio D.N~. Jesu Christi sit semper in cordibus nostris.
Amen. Recordemini, Fratres carissimi... n. Deinde alternis vocibus canta
tur psalmus « Miserere l),' cuius interdum versus interrumpit campanulae
signo disciplinae praeses, ut adstantes hortetur ad «.fervorosius» se fla
gellandum. In fine dicitur: «Peccavimus, Domine, peccavimus et peccata no
stra cognoscimus: clementissime Deus, miserere nobis n cum oratione:
« Deus qui culpa offenderis... n. Denique dum se vestibus induunt, alte et
devote proferunt: «Anima Christi... l) atque canticum «Nunc dimittis» (r6). 
Demum pro octo dierum exercitiorum clausura cantabatur solemniter hyrn
nus: « Te Deurn... n.

3. - Inter hos autem exercitiorum dies incipiebat futura urbis neapo
litanae missio promulgari. Ex usu namque antiquo Praesules metropolitani
commiserant Sodalitio, ut tam in dioecesi quam in ipsacivitate quotannis
vel frequentiusinstitueret missiones, quibus populus solemni hac lustratione
a culpis solveretur. Centrum missionis urbanae communiter in ecclesia
cathedrali aut in magnifico Spiritus Sancti ternplo (Via Toledo) defigebatur:
ad ipsum, quo densius convenirent, universi cives invitabantur, quin etiam
suavi violentia compellebantur. Hunc in finem cuncta missionariorum cohors
ad aciem accurrebat in suo quisque proelii loco, quem Superior singulis
praesignaverat. Cerneres Fratres iusto numero bipartitos ac praefecto duce
lustrare civitatis suburbia eo fere theatrali apparatu genti meridionali iucun
do: ex ecclesia scilicet viciniore,noctis tenebris obortis, prodibant Christi
praecones imaginem Crucifìxi inter lanternas efferendo ac B.M.V. litanias
praecinendo. Ad viculum aut angiportum accedentes, ubi populi copia den
sabatnr, iubet Praefectus comitatum sistere: statim aérem verberat tem
pestiva cantiuncula, ex cuius strophe argumentum desumit concionator,
ut audientes commoneat de obligatione adhaerendi Deo per missionem
vocanti apud se filios prodigos. Hae trivii aut fori allocutiones dicebantur

(I6) Preces ad usum Congregaiionis Missionum "APosfolicantm 2I-23.



« sentimenti di apertura» et « sentimenti di notte», nec generatim dimi
diumhorae quadrantem excedebant.

Initio missionis neapolitanae populus percellebatur magnae processio
nis spectaculo, hodie pro nobis fortassis paulisper choreali, tunc autem
aedificationis pIeno. Etenim-Congregationis legio apostolica viros suos-ultra
quinquaginta Fratres-agmine conferto explicabat, post vexillum Crucifixi
versus ecclesiam missioni destinatam progrediendo. Spirituale mox prae
lium mane et vespere per IO, 12 immo et 15 dies pugnabatur, ea sane me
thodo eoque certaminis rythmo, quem Regulae praestituebant, additis ve!
substractis quibusdam programmatis adminiculis in urbe necessariis aut
superfluis. Exercitium namque matutinum in ReguZis comprehendit medi
tationem, soliloquium pro cornmunione necnon instructionem; vespertinum
autern, praeter in viis allocutiones, enumerat instructionem catechisticam
ad populum, rosarium B.M.V. explicatum et decantatum, « magnam con
cionem, id est, « la predica grande », ac benedictionem eucharisticam vel pro
disciplina publica alloquium. Labor proinde arduus ac Evangelii seminatio
vere intensiva: quae quidem magis patebunt ex immediata missionum extra
urbem descriptione.

4. - Imprimis admirationem nobis et gaudium progignit alta missio
num aestirnatio, qua superfusas diceres Sodalitatis Regulas tum latinas,
tum italas: has potissimum, utpote in hac materia longiores ac perfectiores.
Congregationis finis qui (prout apud scholasticos inquiritur) sic missionarius
per excellentiam effertur, ut pondere suo societatem constituat, inter alias
similes definiat eiusque membris activitatem specificam atque immediatam
intimare non desinat, praeeunte evangelizantium Duce, Magistro et Coo
peratore supremo, Divino scilicet Verbo Incarnato. « La nostra missione
è simile a quella del Verbo Incarnato, essendo che tutti siamo inviati colle
stesse condizioni e per lo stesso fine: vale a dire, di predicare la verità e
di stabilire il Regno di Dios... Or la maniera di condurre a fine una sì rile
vante impresa, non altronde prender dee norma ed esempio, che da quello
stesso, che a nostra istruzione ci lasciò il Divin Maestro: il quale mandato
quaggiù dal Padre a promulgare il Vangelo della nuova alleanza volle e
procurò, a somiglianza sua, i primi suoi missionari formare» (p. 1-2).

Nec ab Exemplari divino, Christo Redemptore, oculos avertunt legiferi
Sodalitatis curatores, dum missionis praeparationi remotae et proximae na
vant operam, tam evangelizantium animis quam popu1orum necessitatibus
prospiciendo. Ad apostolorum animos quod spectat eosdem imbuere atque
exornare nituntur virtutibus itinerantis missionarii specificis: fraterna ad
invicem cordium unione: in uno sbiriiu. unanimes, collaborantes fidei Evange
Zii (p. 5-6); absoluta erga superiores et praefectos dependentia (p. 7-8); uni
formi in itineribus paupertate (p. 12-16); fidelissima in missionis decursu
observantia legum paricularium, quae universis ac singulis missionariis
minutissima quaeque praescribebant, sive pro exercitiis quotidianis in do
mo ad cohabitandum conducta (p. 17-31), sive pro cuiusque agendi ratione
intra vel extra ecc1esiam (p. 31-37).

Verum enimvero, quo melius cuncta decursu missionis procederent, sua



cuique muniaa Sod~litii rectoribus opportune adsignabantur. Primum Nea- .
poli, in consultatione praevia, .missionisBuperior seu Director eligebatur,
cui incumbebat Regularum observantiae assidue studere et opportuna pro
secundo laborum exitu disponere. Honor sed onus, imperante ei Regula :
« Siccome precede agli altri nell'uffizio, così gli dee ancora precedere nel
l'osservanza e nelle fatiche, affinché il di lui esempio serva a tutti di norma
e d'incitamento» (p. 38). - Secundo. Zelator seu Monitor, cuius munusper
se intelligitur: aetate aut admissione inter Fratres maturus, censebatur con
siliarius natus Superioris; huius in capitulo culparum, missionis tempore ha
bendo, excipiebat accusationem eique poenitentiam iniungebat (p. 28-29;
47). - Tertio. Oeconomus, cui mandabatur cura rerum materialium ad mis
sionarios in domo conducta alendos atque reficiendos: minutae sui officii
praescriptiones (p. 48-57), ultra operariorum commodum necessarium, in aedi
ficationem quoque vergunt populi « che vede o ascolta» (p. 54), ideoque quoad
cibum mos priscus suadetur: « Tre piatti caldi la mattina, e due la sera,
fuori del sopratavola... Una sol volta in ciascheduna missione farà una
pietanza di più, che noi diciamo Reliqua » (17). - Quarto. Praefectus ecc1e
siae, a quo plurima negotia « practica » pendebant, v.gr, suggestus rite
disponendus necnon « cattedretta » pro instructione et rosario, confessio
nalia, adparatus ad expositionem eucharisticam, sacellum pro puerorum
catechesi, locus pro exercitiis ad c1erum, horarium missarum, campanarum
sonitus, et his similia. « Non ritrovandosi in chiesa il Superiore, a lui spet
ta dare la benedizione a tutti que' Padri che devono predicare» (p. 61).
« Fuori del pulpito solito e consueto, non permetta che si erigga alcun
palco per predicare: non essendo mai stata questa la pratica della nostra
Congregatione ». - Quinto. Pacifer seu Praefectus pacis, ad urgendas, per
ficiendas et coram notario signandas inimicorum, si qui erant, reconcilia
tiones.- Sexto. Poenitentiarius, seu' missionarius specialis « a maiori parte
consultationis ordinariae N eapoli existentis» praestitutus, cui facultates am
plioresex S. Poenitentiariae pagella concredebantur. Per se patet prae
dieta officia uni missionario cumulativepartim distribuenda fuisse, cum exi
guus evangelizantium numerus id persuadebat.

Missionariorum agmine ita constituto, certamen spirituale in loco desti
nato evolvebatur iuxta programma defìnitum, quod communiter : Praemis
sionem, Corpus missionis ac Postmissionern arnplectebatur, reservata nihilo
minus superiori quadam executionis libertate pro adiunctorum differentia ac
animarum numero ve1 necessitate. Praemissio (deest in Regulis atque inter
missionarios coaevos hoc vocabulum hodie communiter usitatum) ea omnia
elementa inc1udebat, quae de more tum remote, tum proxime valde con
ferebant ad eventus « exspectationem» et ad eiusdern proficuum ex parte
populi usum : hinc praevii cum parochis contactus, hinc solemnis missio
nariorum processionaliter ingressus, hinc sollicitae ad supremam -si

(17) Reiiqua, prout ipse textus docet, erat ferculum superadditumcibis ordinariis.
. Re vera devenit « punctum dolens » inter mìssionarios, quorum nonnulli nimis gulae
interdum indulsere, praebentes ansam gravibus Emmi. Spinelli' et S. Alfonsi commoni
tionibus, de quibus opportune agemus.



quae erat - auctoritatem ecclesiasticam ac civilem visitationes, hinc ide
nique per vicoset plateas primis diebus allocutiones nocturnae et diurnae
supra memoratae (sentimenti di apertura, sentimenti di notte). In medios
igitur hostes irruebant impetu haud multum dissimili ab eo, quem nonnulli
hodierni praecones evangelici invenisse rex se ipsi praesumunt: « Iuvabit
peccatores, Ecclesiam ingredirenuentes diabolique laqueis irretitos',apud
ipsas habitantium domos, officinas publicasque vias et conventicula pro-
sequi » (p. 155). --

Cum spiritualem pugnam adoriri Christi milites intendissent sensu
quodam «totalitario », nullum per se coetum populia certamine exc1udebant.
Regulae proinde insinuant: « Esercizi spirituali al clero; e talora separa
tamente al seminario secondo la necessità del luogo e il desiderio del Prelato.
- Esercizi spirituali a'<soldeti, essendovi quartieri militari. - Esercizi spi-·
rituali a' carcerati, posto che siano in numero competente. - Radunare in
qualche oratorio separato le bizzocche (18) per tre giorni» (p. 76-77). ~

Attamen subsistitprohibitio a S~ Alfonso Fundatore in suis tnissionariisinno
vationibus negligenda: « Non si facciano esercizi separati per la gente no
bile e civile, essendo una tal distinzione opposta allo spirito di Gesù Cristo,
ed ancora molto pericolosa per le gare e contese, che spesso può cagio
nare » (p. 77).

Corpusmissionis essentiale duplicem instructionis ac conversiollis sco
pum attingeresatagebat,idque exercitiis matutinis, diurnis ac serotinis,
adeo ut tota fere dies hac -intensiva cultura insumeretur. Primo mane me
ditatio fiebat, ut populus orationi mentali assuefieret et vitaenovissimare
cogitaret (p._ ISO): in locis autem praecipuis ac magis populosis vera concio,
ad nutum superioris, instituebatur quin tamen magnae concioni. serotinae
noceret (p. 84-85). Diebus autem communioni destinatis soliloquia pro
praeparatione . et pro gratiarum actione habebantur. Pueris ac puellis in
sacellum opportune seiunctis atque propria catechesi et specialibushortationi
bus ad sacramenta dispositis, omnes nervos protendebant missionarii, ut
universum Christi gregem doctrin~ illuminarent ac gratiae cibo depascerent.

Ante omnia illuminatio seu instructio. «: L'esercizio delle sante Istru
zioni, docent Regole, è uno de' più necessari e de' più utili al popolo cri
stiano... In tutte dunque le nostre missioni si sarà sempre il catechismo o
sia l'Istruzione... Sebbene sia stato solito farsi .la mattina alla prima ora
una mezza ora di meditazione in chiesa: contuttocciò molte volte si è .sti
mato meglio, in luogo di essa, fare un'altra Istruzione prima di far giorno

(18) « Bizzocca » sensu quodam peiorativo signifìcabat olim partem devoti feminei
sexus addictam exercitiis externis - religionis, at expertem profunda pietate. Nihilominus
tempore S. Alfonsi vocabulum comprehendebat quoque feminarum agrnen, vere pium ac
devotum, ac prae primis maturiores virgines sic dictas « in capillis », quae interdum
votis stride privatis ligabantur. Apud notarios usu venit vox «'bìszoccare », v. gr.: « Esso
Rev.do Sig. D. IgnatioRusso desidera reponere in do Conservatorio [SS.mae Annuntiationis
Massae Lubrensis] le signore Anna e Grazia sue nipoti... , offre pagare anno doc. 60 seme
stratim... da mò per allora che si viczocaranno [sic] o monacaranno... E, non ritrovando
si le dette Signore monacate seu viczocate restino [ducatus] a beneficio di do Conservatorio»
(Arch, Notarile- - Napoli. De Angelis Giuseppe, 1714-1715, f.rév).
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per que' poveri campagnuoli, i quali per causa del lavoro non possono
intervenire all'Istruzione delgiorno ... Nel fare le Istruzioni si cerchi eli spie~
gare quello che dal popolo cristiano è necessario sapersi : lasciando da
parte i termini delle scuole e le quistioni teologiche e tutte quelle cose,che
a' soli confessori si appartengono, per non aggravare, anzi per non confon
dere ed avvilire gli animi e le menti de' poveri idioti» (p. 91). Eodem
sensu abundabunt S. Alfonsi ad suos alumnos praescriptiones super Instruc
tione seu Catechesi Maiori ad populum.

Nervus autem missionis sive eiusdem culmen reponebatur in concio
ne vespertina, quae « magna i ab omnibus neapolitanis missionariis com
pellabatur (Predica grande della sera, p. 83). Secus ac S. Alfonsus, qui
huius concionis argumenta ac, contexturam dilucide proponet, Regulae So
dalitii nihil statuunt aut cornmendant nisi therna genericum: « Concionis
vespertinae argumentum erit de Novissimis disserere» (p. 148). Lineam
pariter generalem haud excedunt monita, quae singulas concionis partes
respiciunt: « Exordium gravitatis plurimum habeat : oratio sententiarum
et argumentorum pondere praedita sit: epilogus vero in affectibus ciendis.
totus sit, ut ad motus contritionem ac vitiorum detestationem animi inflam
mentur. Adnectentur etiam increpationes validae, secundum Apostoli prae
ceptum: Argue, obsecra, impetra (2 Tim., IV, 2)).

Nec omnino ab his populi congressibus exsulabat B.M. Virginis inter
ventus, quem S. Alfonsus medulla theologica roborabit ideoque efficaciorem
reddet. Apud sodales namque Missionum Apostolicarum recursus ad Peipa
ram fovebatur tanquam spirituale oblectamentum inter exercitiorum missio
nalium repetitiones : « Ne autem per diem repetita exercitia populis aliquo
modo fastidio sint, utque iis praesto sit Beatissimae Virginis auxilium, non
sine consilio a maioribus nostris usurpatum fuit, ut pomeridianis horis devota
publicaque sacri Rosarii recitatione eiusdem Deiparae laudes persolveren
tur» (p. 153). Cum igitur auxilium caelestis Mediatricis invocabatur, eius
dem quoque devotionem apud gregem christianum augere curabant missio-:
narii: « Hinc Frater singulis vicibus deputandus, prius breviter aliqua
suggeret ad excitandam in B. Virginern devotionem: tum quinque mariani
Psalterii decades unica die percurret easque explicabit, brevem aliquam
animadversionem adiungens, unde singuli proficere possint: quibus expla
natis, singulae salutationum decades recitentur» (p. 154).

Postremum missionis stadium in Perseverantiam convergere debebat:
hic lav,or, hic praelii vigilantia maxima: sin aliter, dum signa receptui ca
nunt ac missionarii ab acie victores discedunt, hostis animarum denuo in
campum sese redintegrabit. Huius perseverantiae sortes vallare ac tueri spec
tabat ad Post-missionem, ad opera scilicet stabilia, v.gr. associationes reli
giosas, exercitia pietatis collectiva aliaque id generis, quae ultimis missionis
diebus constituenda suadebantur, Atvero suasio elanguebat, adeo ut sub hoc
perseverantiae aspectu methodus Missionum Apostolicarurn parum efficax
dicenda sit et manca: idcirco huic deficientiae remedium adferre curabit
S. Alfonsus, ut in aliis articulis indicabimus. Tractationem etenim de Mis
sionibus Apostolicis dilatavimus, ut, earum methodo evangelizandi praeco-
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gnita, discernatur obiective quid Sanctus missionarius mutuatus fuerit ab
aliis, quid autem novi traditionibus praeexistentibus ipse adiunxerit.

Coronidis instar subdimus tabe11am, qua sodalibus Missionum Aposto
licarum horaria distributio ad singula exercitia praefiniebatur, salva Direc
toris missionis facultate contrahendi aut ampliandi durationem functionum,
pro loci vel temporis vel adstantium opportunitate (p. 139-140).

HORARUM DISTIUBUTIO AD SINGULA lIUSSIONUM EXERCI'l'lA MATUTINA.

Tempus durationis erit:

Meditationis

Soliloquiorum pro communione

Concionis .

Ad Exerciiia Vesperiina

Iristructionis Catechisticae

Decantationis Rosarii B. V.

Exercitiorum Spiritualium ad Clerum

Doctrinae Christianae ad puerorum instructionem

Concionum per vias .

Concionis Vespertinae in ecclesia

Fustigationis laicorum vel clericorurn

Concionum serotinarumper vias

III

Semihorae.

Saltem semiquadrantis,

Trium quadrantium.

Trium quadrantium.
)) ))

» »
)) »

Unici quadrantis.

Quinque quadrantium.

Unici quadrantis.

Semiquadrantis.

s. ALFONSr IN MISSIONIBUS APOSTOLICIS PER OCTO ANNOS
ACTIVA COOPERATIO USQUE AD SUI INSTITUTI

INAUGURATIONEM (1724-1732)

Quae hucusque de Missionibus Apostolicis disseruimus, nobis perpendere
sinunt adiuncta interna externaque eximii Sodalitii, ubi S. Alfonsus octo
annos alacriter respiravit, primas auras carpens pro sacerdotali educatione
vitales. Enimvero nu11us ignorat quanti aestimandi sint, pro successu in
quovis officio adirriplendo, primi contactus cum aliis personis officio assue
tisin eoque praestantibus, Ad has igitur coetus ecclesiastici personas, scientia
atque experientia clarissimas, accedere properavit S. Alfonsus: eo vel magis
quod, ineunte aetatis suae anno 27, inter clericos adscitus debuit studia
ecclesiastica amplecti ae prosequi domi suae commorans: unde strictiore
vineulo tenebatur a lege, quae iubebat ordinandos neapolitanos adscribi uni
ex Congregationibus seu Sodalitiis saeeularibus N eapoli tunc temporis flo
rentibus, nempe : aut Congregationi B.M.V. in caelum Assumptae, vulgo
« del Padre Pavone )), sub PP. Iesuitarum directione, aut Associationi S. Ma-
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riae Puritatis, alias «della Purità» (IS a) o «della Purificazione», erectae a PP.
Piis Operariis ad S. Georgii Maioris, aut demum Sodalitati Missionum Apo
stolicarum ad ecc1esiae metropolitanae umbram prope palatium archiepisco
pale sedem habenti. A die namque 9 septembris an 1721 vigebat pro ordi
nandis edictum Em.rni card. Francisci Pignatelli dec1arantis: « Et acciò
che essi ordinandi siano bene istruiti in questo [id est, in docendo catechi
smo] e negli altri propri e apostolici ministeri e nell'oratione mentale, co
mandiamo che uno giorno della settimana vadano continuamente in una delle
Congregazioni di ecc1esiastici, a loro elezione, o del Pavone, o di S. Giorgio
o della nostra Cattedrale, come fu ordinato dal card. Decio Carafa nel Sinodo
dell'anno 1619 (Decreto 16) e poi fino a oggi si è osservato: con portarne
attestato della frequenza » (19). Ceterum, talis et tanta erat aestimatio.. qua
huiusmodi Sodalitates fruebantur, ut ipsemet S. Alfonsus asserere non du
bitaverit: « In his Congregationibus adest flos c1eri neapolitani, qui ob doc
trinam et probitatem cuncto in orbe catholico mirifice celebratur» (20).

Maluit porro S. Alfonsus Missionum Apostolicarum Congregationi adhae
rere, tum ob probatam eiusdem c1ericalem efficacitatem, tum fortasse propter
consilium propinqui sui D. Petri Marci Gittio,' canonici Metropolitanae
Ecc1esiae, in Seminario urbano rectoris necnonmembri prae primis ful
gentis in Congregatione citata, cui a lonquinquo ano 1690 adscriptus erat
et in qua regenda potissimas partes non semel absolverat :iisdem partibus
denuo perfungi vocatus est qua novitiorum magister die IO iulii ano 1724,
quo in munere sese accinxit ad excipiendum - inter novos candidatos 
S. Alfonsum.

Atvero quoniam, secundum prius dieta, Regestum sive Giornale o'V'Vero
Manuale Congregationis quotannis signat eiusdem aetivitatem a feria se
cunda post festum Visitationis, novis scilicet delectis Sodalitii moderatori
bus, idcirco in Giornalis per annos transcriptione sequemur annum acade
mico-missionarium ab una ad alteram aestatem.· N ec cuivis sit offendiculo
haec agendi ratio quasi vox « Acadernia » redoleat quid scholasticum aut
artisticum. Certe quidem in Synodo dioecesana convocantur hebdomadatim
sacerdotes non ad academiam, sed ad :« conferentiam » casuum: qua simi
liter denominatione utebantur sodales Patris Pavone; at reipsa vocabulum
« Academia }) non fuit olim insuetum ad exprimendos conventus culturales,
adeo ut, saltem a capitulo generali ano 1749, incorporatum mansit Regulis
alfonsianis ac significavit collationes hebdomadarias de rebus moralibus,

(18") Sodalitas haec duxit ortum ano 1680 in ecc1esia S. Nicolai «a Toledo» ex zelo
Ven. Antonii Torres, Pii Operarii: inde translata est in S. Georgium Maiorem sub direc
tiones eorumdem Piorum Operariorum, qui hac de causa dicebantur vulgo : «Giorgini·»
(Arch, Vaticano, Riti, V. 1899, Proc. Informativus Neritonens'is proVen. Antonio Torres,
ano 1735, f. 84 ss. Testis et Processus fautor est Rev.mus Antonius Sanfelice, illius fìlius
spiritualis). - Titulum «della Purità» explicant nounul'lì testes quasi vexillum virtutis
specialiter a sodalibus colendae; e con verso in instrumentis notarilibus a11egatur agnornen
cum relatione ad Purifieationem B.M.V.

(19) Synodus Dioeoesano: ... r Romae 1726. - De Vita ciericorwm, Appendix XXVI, Editto
dell'anno 1721, 268-272. - Cfr Spie. Hist. 7(1759) 434.

(20) ALPHONSUS DE LIGORIO, Expiatio a nonnullus in me disseminatis caiumnus... In:
Medulla Theologiae Moratis .. , eum Adnotationibus, Neapoli, 1748, col. 1030.



dogmaticis, missionariis, biblicis ac ritualibus. Ceterum annus missionarius
rectius inchoabatur « post acquas », id est, post primas pluvias autumnales
ac sine intermissione procedebat etiam - multoties -tempore N atalis Do
mini aut saltem immediate post Epiphaniam,

Summarius noster annorum elenchus forsan deveniet primoaspectu
aridus atque iniucundus, sed eo ipso fit eloquens et pro historico magis de-.
lectabilis, utpote in se comprehendens S. Alfonsi c1erici atque iunioris sacer
dotis praeconium genuinum et obiectivum: unde textus excerptos propo
nimus in corpore articuli, minime vero in notis, quibus frequenter indi
gebimus ad penitiorem textuum dilucidationern. Profecto allegamus non
pauca nomina ex Sodalitii proceribus, tum ob eorum influxum in Congrega
tione et in Ecc1esia neapolitana, tum propter ipsorum cum S. Alfonso
consuetudinem deinceps operativam. Amicitiae namque leges constituunt
sigrrum characteristicum in S. Alfonsi terrestri vitae curriculo.

ANNUS PRIMUS: 1724-1725. - S. Alfonsus nouiiiaiurn. peragit (Giorna
le o Manuale, v. 36: luglio 1724-luglio 1725). Sub huius anni initium
recensentur (f. 3-7) nominatim in elencho I07 Fratres, quibus ad honorem
praest Benedictus XIII, Sodalitio adscitus die 8 ianuarii ano 1677. - Inter
officiales maiores ac minores electos die IO iulii ano 1724 eminent D. Ioan
nes Venato, superiori can. D. Petrus M. Gittio et D. Franciscus Sacchetti;
magistri novitiorum; D. Iulius Nic. Torni, D. Iosephus Perrella, D. Fran
ciscus Iorio et can, Dominicus Vanalesti, magistri ordinandorum; DD. Pe
trone et Chiara, praefecti controversiarum; DD. Alfano et Faenza, praefecti
theologiae moralis (f. II).

Huic ergo missionariorum coetu amplissimo, vixdum die 23 septembris
an, 1724 prima tonsura c1ericus Alfonsus coronatus prodiit, aggregati depo
poscit. Petitionesemel atque iterum - prout de more - ad trutinam in
consilio revocata, die tandem 27 octobris obtinuit candidatus plena Fratrum
suffragia, et quidem recurrente consessu extraordinario propter laboriosum
cursum missionis in ecc1esia Spiritus Sancti: inter SI missionarios adstan
tes distinguimus DD. Gittio. Torni, Fortunato, Borgia aliosque postrno
dum S. Alfonsi consiliarios aut amicos. De actu nos docet Giornale: « Con
sulta fatta, nella quale fù proposto D. Alfonso di Liguoro a tutti i soprascrit
ti Fratelli per esser ricevuto nel numero de' Novizj, e viva voce e nemine
discrepante fù ammesso» (f. 122).

Physicus autem ingressus novitii, ex Regularum praescripto (p. 84)"
ad sequentem differebatur conventum, cuius decursu neocandidatus, prae-'
salutata B.M. Virgine, a magistro adiutus genuflectebat coram superiore
atque ab eodem de Regularum observantia ac de persèverantia admoneba
turo Inde receptus, Deo superiorique gratias agebat atque suum locum in
congregatione accipiebat. His de causis S. Alfonsus prima vice inter adstan
tes 44 socios ac 5 novitios scribitur 'die 13 novembris (f. 31). Novitiorum
autem numerus accrevit usque ad 29, quorum II sacerdotes, I diaconus, 3
subdiaconi, 6 c1erici (ultimus sic effertur: « Novizio cIO D. Alfonzo Liguo
ro »), 8 absque qualifìcatione (f. 29)·



Ducibus ergo DD. Gittio et Sacchetti (21), S. .Alfonsus tirocinii sui
inchoavit cursum, quem Congregationis Giornale contradistinguit tribus
potissimurn manifestationibus: sessionibus nempe hebdomadariis, annuis
exercitiis spiritualibus atque diversis missionibus intra vel extra civitatem
neapolitanam. De quibus singillatim pauca subindicamus.

A. - Sessiones hebdomadariae, - Quo plenior conspiciatur participatio
S. Alfonsi in his consessibus, sublineamus pro tribus primis annis accura
tam et uberem notitiam asecretario nobis oblatam: deinceps vero' summa
tim illius praesentiam aut interventus perstringimus. Sit igitur pro hoc
cursu copiosa Giornalis annotatio:

f. 31. Die 13 novembris ano 1724. Adsunt 44 Fratres et 5 novitii, quo-
rum primus Liguoro.

f. 32. Die 27 novembris. Adstant 29 Fratres et 3 novitii cum Liguoro,

f. 33. Die 4 dicembris. 35 Fratres et 3 novitii cum Liguoro.

f. 33V. Deest Liguoro.
f. 33v. Die II decembris. Deest Liguoro,

f. 35. Die 8 ian. 1725. - Deest Liguoro,

f. 36. Pie 15 ian. - Deest Liguoro.

f. 37. Die 23 ian. - Adsunt 31, quorum penultimus Liguoro.

f. 37V. Die 29 ian. - Adsunt 24, praeter 9 novitios, quorum primus
Liguoro.

f. 38, 39, 40. - Diebus 5, 19, 26 februarii. Deest ter Liguoro.

f. 42. Die 12 martii. - Adsunt 33, praeter 4 novitios, quorum tertius
Liguoro.

f. 43. Die 9 aprilis. Adsunt 31, praeter 7 novitios, quorum tertius Li
guoro.

f. 44. Die 16 aprilis. - Adsunt 29, praeter 19 novitios, quorum 8
Liguoro.

f. 45. Die 23 aprilis. - Adsunt 31, praeter ,II novitios, quorum postre-
mus Livoro [sic].

f. 46. Die 30 aprilis. Adsunt 18, praeter 12 novitios, quorum 9 Liguoro,

f. 47. Die 7 maii. - Adsunt 21, praeter IO novitios, quorum 9 Liguoro.

f. 48. Die 14 maii.- Adsunt 34, praeter IO novitios. Excusantur 13-
absentes, quorum 6 Liguoro.

f. 49. Die 28 maii. - Adsunt 39, praeter 15 novitios, quorum II Li
voro [sic].

f. 50. Die 4 iunii. - Adsunt 30, praeter 15 novitios, quorum 6 Liguoro.

(21) Uterque magister novitiorum accensebatur inter membra praestantiora Soda
litii. Super D. Petro Marco Gittio, quem historici appellarunt communiter avunculum
S. Alfonsi, edemus specialem dissertationem. In primo suo Libello SpirituaU S. Alfonsus
rnemorat suos consulentes Gittio, Jorio, Sacchetti, Perrella,. Setola aliosque consodales,



f. SI, 52, 53. Diebus II, 18, 25 iunii deest Liguoro, interea ad missio
nem Prochidae profectus.

f. 54. Die 9 iulii. - Adsunt 50, praeter II novitios, quorum 3 Liguoro.

f. 56. Die 23 iulii. - Adsunt 36, praeter 7 novitios, quorum 3 Liguoro.

Interim die 9 iulii pro annua offìciorum renovatione adunata est con
gregatio generalis, in qua ad novum cursum confirmatus venit superior:
« Il Signor D. Giovanni [Venato] ha. avuto voti quarantasette : sicché vie
ne confermato Superiore per questo anno» (f. 55).

B. - Exercitia Spiriiualia, - Praefaturn Giornale (f. 100-I07) nobis
mandat exactas notitias super spiritualibus exercitiis, quae moderatore can?
Pollastro a die 18 usque ad diem 25 inc1usive octobris obierunt :Fratres,
simul curn uniuscuiusque medìtàtionis argumento et divisione, de quibus
alias scripsimus (22). Intervenisse docemur singulis diebus 50 circiter mis
sionarios aut novitios, nequaquam vero S. Alfonsum, qui nondum suffragia
pro suo tirocinio erat adeptus atque sine dubio exercitiis spiritualibus ante
primam tonsuram vacaverat.

C. - Missiones in tra ac extra urbem, - Missio in magnifica Spiritus
Sanctì ecc1esia (23) coepit die 19 octobris (f. IlO) curn serotinis allocutioni
bus per vias et plateas et prosequuta est usque ad novembris initiunr (f. 123
124). Silet Giornale super S. Alfonso, utpote qui die 27 intra missionis
labores suffragatus triumphavit. Statim vero, a die namque 18 novembris,
in forum publicum descendit: in magna siquidem initiali processione com
paret (f. II4,' 142, 158) novitius noster inter 45 Fratres et 5 tirones, qui
-ducebant missionem S. Eligii Maioris prope forum Mercatus, haud procul
ab historica ecclesia B.M.V. de Monte Carmelo. Apostolici hi labores usque
ad diem 28 novembris protracti sunt, adstante S. Alfonso singulis vesperis
(una excepta) et concionem -magnamexaudiente, quam habebat D. Philippus
Aveta in Sodalitio veteranus (aban. 1704). Interfuisse quoque tironem
-nostrum exercitiismissionis matutinis animadvertit Giornale J non vero quo
tidie, sed quinquies diversis diebus.

Postquam die 23 decembris eiusdem anni quattuor minoribus ordinibus
initiatus fuit, aptior reddebatur S. Alfonsus qui tirocinii probationem in
missionibus extraurbanis pariter roboraret. Hinc secretarius adnotat in
Giornale: « Oggi 16 aprile 1725 .. : Academia di Morale: Faenza. Alli 21
caprile è partita la missione per Formicola» (f. 44). Intererat sessioni S. AI
fonsus; at non huic, sed missioni sequentiestadiunctus: «Oggi li 4 giu
gno .. , Si è già conc1usa la missione di Procida e s'è appuntato partire
sabato mattina li 9 del corrente mese di giugno colla divina gratia : e
'Sono li P. Superiore [D. Ioannes Venato] , can° Gittio, Celentano, Caracè,
'Coppola, Carrafa [sic] , Torni, Satrone, Sabbiazzo, Palumbo, Liguoro, Se-

(22) Cfr SPie. Hist. 7(1959) 438.
(23) Supra modum dolemus quod huius ecclesiae et archiconfranertitatis Archivum,

1:estibus hodiernis superioribùs, distructum fuerit ab aereis incursibus in postremo bello
-crim inose iteratis.



tola, Novellis» (f. 50). Sequenti autem feria secunda subdit secretarius :
«Li II giugno ... Venerdì, a Dio piacendo, partiranno per Procida Sava
stano, can" Vanalesti, Cristiano ».

D. - Exsequiae (fI. 239-2449). - Apud Giornale fideliter enumerantur
exsequiae in Fratrum defunctorum suffragium celebratae, de quibus non
nisi relate ad S. Alfonsum occupabimur. Sic v.gr. (f. 241); Il Fratelli in
tervenuti dell'officio de' morti ... del Fllo. De Martino questa mattina mer
coledì 18 aprile 1725 ». Adsunt 17 praeter 7 novitios, quorum primus : Li
guoro. Nihil colligimus ex postrerna Giornalis parte (f. 267-268), in qua
recensentur « Visite » et (l Sussidi » pro infìrmis et pauperibus. .

ANNUS SECUNDUS: 1725-1726.- S. Alfonsi in Congregationem coopiaiio
(Giornale o Manuale, v. 37: luglio 1725-luglio 1726). Segretario, D. Fran
cesco de Novellis. - Maestro degli ordinandi: D. Giulio Nic. Torni, D. Giu
seppe Perrella, D~ Francesco Jorio, D. Domenico Vanalesti (24). [Hoc 'Vo
lumen foliatione caret}.

Elènchus generalis Giornali praepositus comprehendit nominatim III

Fratres, quorum num, ro6 sic effertur : « D. Alfonso de Liguoro, - IO ot
tobre 1725 », Itasane evenerat ilIius in Congregationem cooptatio: ex quo
enim die 22 septernbris eiusdem anni 1725 in (l basilica» seu sacello S. Resti
tutae ad subdiaconatum ascenderat, satis conditioni fecerat, quae in Il pro
fesso» ordinern sacrum praeexigebat. Aditus ergo patebat.« professioni »,
seu potius admissioni inSodalitium missionarium, Propter defectum nam
que votorum .religiosorum nequibatactus, etsi publicus, professio utcumque
canonica in illis rerum adiunctis nuncupari. Quem actum ut praecoleret,
S. Alfonsus tempestive complevit omnia a Regulis statuta: hinc vicissim
Sodalitii moderatorès semel atque iterum de ilIo atque de ipsius cònnovitiis
admittendis deliberarunt, teste secretario: Il A 17 settembre 1725 si fece
laconsulta per riceversi per Fratelli li Signori D. Alfonzo Liguorì, D. Tom
maso Ruggiero, D. Giovanni Melfi, D. Antonio Serao, D. Teodosio Sta
sio, D. Francesco Benincasa; et i consultori furono: P. Superiore, Padre
primo Assiste:nte [D. Angelo Lazzari ] , Torni, Carafa, CiofIo, can? Va-

(24) Schola haec ordinandorum quamdam sibi vindicat attentionem, propterea quod
coniicere aliquis posset S. A1fonsum cursus speciales ibidem frequentasse. Copia enim
« magistrorum » prae se fert voluntatem illos cursus instituendi quin de effectiva institu
tione certiores non nimis reddamur,. quatenus Giornale ordinandorum proprium (sat pro
babiliter in .primo volumine incompletum). recenset: a) pro ano 1723, Antonium Pechini
ventennem, theologiae alumnum; b) pro an. 1725, Ianuarium Guariniello; Nicolaunt
Ardia 18·· anno Logicae alumnum, Andream Piccolomirii r7 anno Rethoricae initiatum,
Crescentium Montalto 20 anno Physicae sequacem. Et sic porro annis sequentibus, donec
post annum r73rfit regularis assiduitas scholarum atque discipulorum, praeeuntibus qui
dem ano 1732 duobus S. A1fonsi amicis, videlicet D. Ioanne B. Coppola.. annorum 2I,c1é
rico in minoribus,' et D.Iosepho Coppola, anno 19, prima tonsura decorato. Ecce Archivi
Missionum Apostolicarum sectio (fondo) propria: VoI. I. - Giornale o Manuale .per gli
alumni, oppure ordinandi della nostra Congregazione, dalli quali si deve frequentare· sÌ
per istruirsi, sì per le fedi necessarie per I'ordinatione : principiato quest'anno 1731.
Vol. Il: -Manuale per gli alunni o pureordinandi... (1738-1758). - VoL III. - Manuale per
glialunni ouero ordinanài... (r758-17pr). -VoI. IV. - ~elfistro degli alunni.c. (r798-18r2)•.~
Vol. V. - Registro degli àlun.rii... (r815'IS26). Alunni iati fieri nequibant sodales nisipost
sacros ordines (se non costituti negli ordini sacri). - Registro delle Consulte I, f. r97.



nalesti, Leone, Tervigno, Palma r", Jordano, Alessandro, Urso, Danzi:
e si determinò in detta consulta che il Signor Ruggiero restasse sospeso, e
gl'alt);isi proponessero nella prossima congregazjònè: J;lerfnitelli,essendo
ottimi per la Congregazione: come in effetto seguì al primo ottobre 1725
furono bussolati: il Signor D. Alfonzo Liguori nemine discrepante; il
signor D .. Teodosio Stasio un sol voto esclusivo; il signor D. Francesco
Benincasa un solo voto esclusivo. E dopo fatta la professione della S. Fe
de furono ricevuti per nostri fratelli »,

Modus autem, quo « optimi l) novitii recepti sunt, exigit brevem di
lucidationem ex, Rituali seu precum Libello mutuatam. S. Alfonsus itaque,
utpote primus tironum, adductus cum sociis a magistro .novitiorum ante
sodalium conspectum, genua coram altari flexit ac fidei promissionem alta
voce emisit iuxta formulam tunc temporis usitatam: « Ego NN. nespoli
tanus. Firma fide credo etc.» Claudebatur nihilominus quodam addita
mento, quod sine dubio iucundum exstitit S. Alfonso, quoniam eiusdem
ope iterumpublice fatebatur suam adhaesionem privilegio Immaculatae
B.M.V. Conceptionis, sicuti palam anno 1713 professus erat (24a) earndem
vetitatern coram Almo doctorum Collegio neapolitano, « Demum.' concludit

. formula praedicti Ritualis, firmissime teneo B.V. Mariam nulla labe ori
ginalispeccati fuisse macu1atam eiusdemque Conceptionem, etiam in primo.
instanti, immaculatam fuisse profìteor, et sic me docere et praedicare pro
mitto », Quibus prolatis, ante Superiorem genuflexus iurat tangens Evan
gelium: « Ego idem NN. spondeo, voveo ae iuro. Sic me Deus... »,

Postea in eodem loco manens coram Supèrioreprosequitur: « Insuper
Ego NN. positus in conspectu divinae Maiestatis, Beatissimae Virginis,
Sancti Michaelis Archangeli, BB. Apostolorum Petri et Pauli, D. Tanuarii
ac universae Curiae Caelestis firmiter statuo, quantum in me erit, cooperari
Christo Domino nostro et Ecclesiae CatholicaeRomanae Pastoribus in salu
tem animarum, praecipue in sanctis missionibus, et diligenter observare
omnia et singula quae habentur in regulis et constitutionibus huiusiCon
gregationis Apostolicarum Missionum, in quam Dei gratia hodie sum admis
sus,. ac obedire superioribuspro tempore eamdem Congregationem dirigen
tibus. Ha det mihi precor divina clementia ad perfectam usqueconsum
mationem,gratiampersevetàlidi. Amen ».

Erectus, « novitius admissus II recipitur a Superiore atque ab Assisten
tibus et Fratribus adstantibus ad osculum pacis, dum alternatim a tota
congregatione cantatur psalmus: « Ecce quam ·bonum... ». Completo pa
cis arnplexu ac cunctis stantibus, excepto Fratre admisso qui ante altare
genuf1ectit, Superior quosdam versus cum responsoriis subdit ac cordis
vota precando effundit « super hunc famulum et super Congregationem
istam ». Denique tandem claudit caeremoniam cum iacu1atoria prece: « Nos
cum Prole pia - Benedicat Virgo Maria (25)·

Fratribus ergo plane aggregatus die la octobris ano 1725, licuitS. Al
fonso in eorum societate expromere alacriter suam indolemgenerosam,

(24") Cfr Spie. Hist. 3(1955)) 131.
(25) Preces ad usum Congregationis Apost, Mi$:sion~'lo"16..





cizi al clero: Aveta [D. Philippus] », Nurnerus Fratrum qui interfuerunt
accedit quotidie ad quinquaginta circiter: hos inter adest « Liguoro » quin
que diebus, abest tribus.

C. - Missio intra urbem N eapolitasuun. his verbis apudGiornale memo
ratur: cc Al 31 ottobre 1725 si principiò la S. Missione nella chiesa arcivesco
-vile di questa città di Napoli e durò sino alli 12 di novembre 1725: si
pose il pulpito nel mezzo della nave di mezzo, e vi predicò il Signor Tor
ni, facendo l'istruzione il Signor Iorio, la meditazione il Signor Faenza,
Di più si fece la divisione per confessori: quelli che confessavano nella
nave del Tesoro, solamente ascoltavano le donne; nella nave di S. Restituta,
solamente ascoltavano l'uomini, e ciò per impedire molti inconvenienti: e
:si è osservato esattamente da' Fratelli e d'altri invitati [confessarii]; e per
essere Anno Santo, Sua Santità Benedetto XIII si compiacque alle supplì
chedell'Emm? nostro Pastore cardinal Pignatelli di concedere indulgenza in
detta chiesa arcivescovile ».

Facile intelligitur parvam aut fere nullam operam missioni contulisse
clericum cc Liguoro », cuius tamen praesentia vel absentia quotidie ibidem
comprobatur, Interfuit sane die 31 octobris solemni processioni inaugurali
cum 52 fratribus et 7 novitiis: adstitit pariter exercitiis matutinis quotidie,
vespertinis autem semel atque iterum.

De missionibus tandem, si quae in hoc cursu peractae sunt extra ur
bem neapolitanam, silet Giornale (26).

ANNUS TERTIUS: 1726-1727.5. Alfonsi sacerdoiis primordio: missionalia
(Giornale o Manuale, v. 38: luglio 1726-luglio 1727). Segretario D. Fran
cesco de' Novellis. - Maestri degli ordinandi: Torni, Perrella, Iorio, can"
Vanalestì, - Prefetti della Morale: D. Carmine d'Arco, D. Bernardino de
Leva. - Prefetti delle controversie: D. Carmine Ma Setola, D. Francesco
Ma Galiri. - Elenchus generalis recenset II5 Fratres, quorum n. 105 so
nat: cc D. Alfonso Lìguoro » : novitii 7 numerantur (f. 1-3).

Pro indagine nostra factum memorabilius contigit die 21 mensis de
cembris ano 1726, quo S. Alfonsus in altari mai ori ecclesiae metropolita
nae ad sacerdotalem dignitatem evectus fuit. Exinde porro audire fortius
vocern conscientiae sibi visus est, ut ipse postmodum fatebitur: cc lo, sa
cerdote chiamato ad acquistare anime, potrei essere di gloria di Dio ... :
pregate per me » (27). Hanc Dei gloriam corde ac mente dum refovet, ab
-ordinaria via non discessit sibi in Sodalitii statutis praefixa. Hinc sequen
tes adnotationes:

(26) Huc confert recolere quamdam missionem a biographis alfonsianis ex processibus
-canonizationis excerptam, at quoad tempns parum certam: «lo ebbi occasione di... vederlo
e' conoscerlo... in detto casale di Sommano e nella città di sopra Caserta, essendo io
figliola di cerca tredici anni, in occasione che il medesimo Servo di Dio [Alfonso] erasi
colà portato tra Padri della Congregazione di Propaganda di Napoli per la santa missione
in detta città e casali... , essendo il Servo di Dio allora non ancora di messa» iNucerina...
Summarium super virtutibus, Roma 1806, 92). Testis dec1arans vocatur D.' Catharina
:Minutilli. - Nullum tamen huius missionis vestigium prostat apud Giornale Congregationis.

(27) Lettere di S. ALFONSO I, 4.



A. - Congressus hebdomadarii

(Pro anno 1726 volumen regitur foliatione, at eadem caret pro
anno 1727).

f. 8. - Diebus 21, 29 iulii.AbestLiguoro.

f. 9. - Die augusti. Adsunt 40 Fratres, quos inter Liguoro,

f. 9V, IO, II. - Diebus 12, 19, 26 augusti, 2 septembris. Abest Liguoro,

f. IIV. - Die 9 septembris. Adest Liguoro,

f.I3.-Die 7 octobris. AdestLiguoro.

f. I3V., ss. - Diebus 14 oct., II, 18, 25 nov. 2, 9 decembris. Abest
Liguoro, fortasse impeditus ex sua ad sacerdotium praeparatione,

a) Diebus 13, 20, 27 ianuarii ano 1727. Adest Liguoro.

b) Die IO febbruarii. Abest Liguoro propter missionem Posillipi.

c) Diebus 17 feb. 3, IO, 17, 24, 31, rnartii, Adest Liguoro,

d) Diebus 21, 28 aprilis, Adest Liguoro,

e) Diebus 5, 12, 19, zò maii, 9 iunii. Abest Liguoro missionibus prae-
peditus.

f) Die 16 iunii. .Adest Liguoro.

g) Diebus 23, 30 iunii. Abest Liguoro.

h) Die I .iulii, pro officialium-electione. Adest Liguoro.

i) De 14 iulii. Abest Liguoro,

Absolvitur annus academicus nova officialium electione: « Li ·7 luglio
1727... s'è fatta l'elezione del Superiore... : can" Gizzio, 50 voti; IO Assi
stente can? Maiello [D. Gennaro]; 20 Assistente, can" Vanalesti [D. Do
menico] .

B. - Exercitia spiritualia. - Mense octobri ano 1726 exercitia spm
-tualia (f. 18-24) tradidit D. Franciscns Jorio, ab anno 1713 sodalis, de quibus
alias scripsimus (28).

C) - Missio neapolitano. intra exercitiorum cursum ineundacoepit ini
tium die 26 octobris in ecc1esia Spiritus Sancti, moderatore D. Philippo
Aveta. Magnae processionis particeps invenitur S. Alfonsus cum 56 Fratri
bus: quinquies pariter adest exercitiis matutinis: irnmo, etsi dumtaxat dia
conus, postrema missionis die soliloquium mane praedicavit.

Ad missiones extra urbem quod. attinet, S. Alfonsus opem suam con
tulit, quasi irnpatientia raptus offerendi recentis sui sacerdotii primitias.
In congressu namque hebdomadario, diei 27 ianuarii ano 1727, quo novellus
sacerdos cum triginta sex Fratribus praesens describitur, subdit secretarius:
« Si è appuntata la missiorie per Posilipo (29) e li soggetti sono: Padre

(28) Cfr Spie. Hist. 7(1959) 433 ss .
. (29) Miss'io haec Posi'llipi, hucusque historicis alfonsianis ignota, locum habuit in

.extrerna, aeque ac iamoena, urbis plaga occidentali, quae olim « Villa Posillipo» diceba-



Superiore [Venato], Primo Assistente [D, Angelo Lazzari], Torni, can"
Vanalesti, Salzano, Cristiano, Palma r", Alessandro, Iordano, Leva, Borgia,
Liguoro », Similiter in conventu diei 21 aprilis, adstantibus cumAlfonso .38
sodalibus: « Si è appuntata la missione di Campagna, e li soggetti sono:
Padre primo Assistente, Padre secondo Assistente [D. Francesco de Rosa],
Aveta, Carafa, can? Vanalesti,Pastena, Scoppa, Piro, Palumbo, Liguoro,
Sarao, Stasio, Sacchi, Secondito »,

Nullum aliarum missionum vestigium. Dolendum sane est, quod in
Giornali ablata fuerint plura folia. S. Alfonsus denique interfuisse scribitur
semel atque iterum mense novembri funereis Congregationis officiis.

ANNUS QUARTUS: 1727-1728. - S. Aljonsus missionarius confirmatur
(Giornale o Manuale, v. 39; luglio 1727-luglio 1728). Segretario D. Biase de
Palma 20

• - Prefetti delle controversie: Borgia, Sacchi. - Prefetti di Morale:
can° Poliastro, can° jorio. - Portinari: can" Martino 2°, Penta, can? Romano,
Liguoro. - Elenchus generalis (f. 1-5) agnoscit 109 Fratres, quorum n. 96:
« D. Alfonso Liguoro l).

Brevitatis gratia, si summam conficimus sessionum quibus a die 14
iulii ano 1727 usque ad diem 4 iulii ano 1728 interfuit S. Alfonsus, invenie
mus (f. 7-24) fuisse duodecim: ex quibus pro illo devenit maioris momenti
congressus diei 13 octobris ano 1727, quando praeside can° Petro M. Gittio
et adstantibus 25 sodalibus ac 3 novitiis soliloquium pronuntiavit academi
cum, instar eorum quae in missionibus fiebant. Ad haec, in quibusdam aliis
consessibus S. Alfonsi absentia expresse a Giornali excusatur (f.I4, 15)
propter suam participationem in missionibus infra relatis.

B. - Exercitia spiriiualia, - Mense octobri annua Fratrum exercitia spi
ritualia locum habuerunt (f. 16-23), duce primo Asistente can? D. Ianuario
Maiello: his exercitiis S. Alfonsum ter participasse in Giornali comprobatur,
prima namque, tertia atque ultima die, fortasse quia a missione statim in
choanda tenebatur. Ceteroquin fundamento destituta labitur opinio Patris
Tannoia, adserentis S. Alfonsum novellum sacerdotem exercitia spiritualia
ad S. Restitutae clero tradidisse (29a

) : enimvero cum ipse. fastigium sacerdo-

tur, in spiritualibus ab ano 1597 concredita paroeciae S. Maria Gratiarum « in S. Strato »,

Huius descriptionem nobis transmisit ano 1714-1715, post Visitationem archiepiscopalem,
parochus D. Alexander Troise: « Parecchia e Cappelle della Villa di Posillipo. In primis
la parocchia di S. Strato, nella qnale sono eretti quattro altari: l'altare maggiore di
S. Strato colla sua statua di legno indorato; l'altare del Rosario colla statua parimente
di legno indorato, et nn'altro altare del Rosario col suo quadro.,; Le Cappelle nelle
pertinenze della marina... , una di S. Basilio... , altra di S. Maria del Fano... Stato
dell'anime di detta Villa. Anime in tutto sono due mila e cento in circa» (Arc1I. Curia,
S. Visita, Pignatelli III, 1714-1715, f. 183), In paroeciae confiniis numerabantur aliae 14
cappellae dispersae et diversis familiis subiectae iure patronatus. - Ex Libris S. Strati
paroecialibus (v.gr, Lib. IX Bapb., 1716-1735, f. 65, 88, 104)) erudimur Rev.dum D. Carmine
Ant. Vigilante munus parochi obiisse tempore missionis alfonsianae; haec, ut aliunde
docemur, initium dedit anno sequenti ·ampliationi et ornamento ecclesiac.

(29') « L'Emm> Pignatelli, che ben vedeva come e quanto la grazia si 'cornunicava
per suo mezzo, appena fatto sacerdote, volle che dato avesse al Clero nella chiesa di
S. Restituta gli santi Esercizj ... El cardinale ci. ebbe tale compiacimento... che calava
di persona a sentirlo» [A. TANNOIA] Della vita del ven. Alfonso Ma Liguori, IJb. I cap. IO,
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tii conscendit die 21 decembris ano 1726, neapolitanus c1erus annuis exerci
tiis iam vacaverat : de exercitiis vero hoc anno 1727 habitis nos erudit
Giornale, quin S. Alfonsi nomen susurret,

C. - Missiones intra. et extra urbem, - E converso passus S. Alfonsi
evangelizantis sequi non semel valemus intra hunc cursum missionarium:
quod quidem in laudem eius maxime cedit, qui inter veteranos Christi mi
lites fere par efficiebatur. Missio generalis urbana, a die 25 octobris ad diem
3 novembris protrahenda, sedem sibi delegit cathedralem ecc1esiam, quae
in processione inaugurali novit munitum 56 Fratrum agmen, S. Alfonso
haud ultimum locum occupante. Notat enim Giornale (f. 29-39): « Officiali
della missione generale nella chiesa dell'Arcivescovado in quest'anno 1727:
Predica grande: Carace [Tommaso], - Istruzione: Rosa [Francesco de]. 
Meditazione: Liguoro »,

Munus igitur S. Alfonso prae aliis senioribus concreditum maximi pon
deris ducebatur ad exitum finalem, cui etiam prospiciebant non communes
absolvendi facultates in Giornali (f. 39) consignatae, scilicet « facultates ab
Em? card. Archiepiscopo concessae tam Patribus confessariis nostrae Congre
gationis, quam etiam aliis confessariis, qui fuerunt ab Ill.mo D.no Vicario
Generali specialiter electi in subsidium praesentis missionis, absolvendi du
rante missione et in hac ecc1esia cathedrali dumtaxat, ab omnibus casibus
et censuris .eidem Em.mo tam a iure, quaÌn alias reservatis, excepto casu
collocutionis de rebus obscenis et actibus impudicis cum monialibus... » (30).

Absoluta missione neapolitana, cerneres S. Alfonsum,. conferto cum
sodalibus ordine, proficiscentem versus dioecesis « casalia II sub Vesuvii
radicibus dispersa. Sufficiunt Giornalis succinctae, at eloquentes adnota
tiones (f. 46). « Missioni che si fanno nella diocesi e fuora. A 22 novembre
s'è partita la missione per Bosco ed altri casali, e sono andati i fratelli Sal
zano, Aveta, Carace, Carafa, Iordano, Tervigno, Piro, Sarao, Liguoro,
Palma r", Leva, De Simone. Per superiore, Carafa. Per la predica grande.
Aveta, jordano, Sarao. - A 26 dicembre s'è partita la missione per li casali
di S. Sebastiano, Tro~chia e Pollena, e sono andati i fratelli Torno, Rosa,
Aveta, Carafa, Jordano, Lazzari, Carace, Secondito, Palumbo, Arco, Cuomo.
Per superiore a S. Sebastiano, Carafa; per superiore a Trocchia, Lazari; per
superiore a Pollena, Rosa. - Per la predica. grande a S. Sebastiano, Torno;
a Pollena, Aveta; a Trocchia, Carace ». Fortasse ex oblivione praetermisit
secretarius nomen S. .Alfonsi in Pollena (f. 46), postquam alibi (f. 14) loquens
de congressu hebdomadario scripserat: « Oggi 5 gennaio 1728. Scusati [ad
assistendum] per la' missione di Pollena: Rosa, Carafa, Aveta, Liguoro,
Tervigno, Arco, Carace, Secondito, Cuomo l). Eamdem excusationem paulo

Napoli 1798, 35). Haee tamen aptius quadrant eum exercitiis spiritualibus a S. Alfouso
ano 1732 ibidem 'Clero datis, ut mox videbimus.

(30) Fortasse quispiam mirabitur easum hunc specìalissirna reservatione punitum,
quatenus eo ipso frequentem fuisse suspiearetur. Alia' tempora, mores alii. Iisdem fere
annis aut non multo post exarsit disputatio theologieo-moralis super gravitate « mamil
larismi» eum sanetimonialibus: quae sane disputatio plaeuit et noeuit minusprobabilismi
fautoribus.
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ante adduxerat pro missione in Bosco (ff.. 12 vO, 13,: 24nov., IOdic.): « Scu
sati per la missione di Bosco: Carafa, Carace, Aveta, Tervigno, Sarao, Li
guoro, Jordano, De Simone n.

Has subsequitur alia missio magis ardua in Resina, ubi S. Alfonso trans
fertur exercitium meditationis : « A 16 gennaio 1728 s'è partita la missione
per la terra di Resina, e sono andati i fratelli Aveta, Carafa, Figliola, Rosa,
Lazzari, Carace, Palma IO, De Blasio, Leva, Piro, Palumbo, Liguoro, Sacchi,
Scondito. Per superiore Carafa, per la' predica Aveta, per l'istruzione Rosa,
per la meditazione Liguoro n (f. 46). Subduntur (24 februarii, 2 aprilis) mis
siones S. Ianuarii extra rnoenia et status S. Severini eiusque « casalium n, in
quibus tamen S. Alfonsi nomen desideratur.

D. - Exsequiae. - Pluries dicitur praesens S, Alfonsus in collectivis
pompis funereis: f. 49. « Funerale de' Fratelli defunti ... , li 2 dicembre 1727.
Presente... Liguoro. Messa cantata a Caropreso,servita da Liguoro [diacono]
e Ranucci,

f. 50. Funerale 14 gennaio 1728. Presente... Liguoro.

f. 52. Oficio II aprile 1728. Presente... Liguoro.

f. 53. Officio del qm. Mgr, Muzio Gaeta: 14 aprile 1728. Lezioni del
secondo notturno: la Liguoro. - Un altro offìcio (f. 54). Lezioni del secondo
notturno. la Liguoro ».

ANNUS QUINTUS: 1728-1729. - S. Alfonsus in collegio Sinensium con
»icior atque ecclesiae fere curator.

Deflenda magnopere restat lacuna unius voluminis (an. 1728-1729) in
serie Giornalium Congregationis: consequenter nullas super hoc academico
qursu adnotationes in medium proferre valemus. Haec profecto lacuna, cuius
vestigium contrectatur in aliorum voluminum dorso postmodum correcto,
sat antiqua fuisse videtur nec repleri hodie potest cum notulis, quas ex
eodem Archivo olim D. Salvator Tramontano decerpsit pro S. Alfonsocano
nizationis processu ac Causae Postulatori remisit (31): nullas pariter dignovit
ac suas fecit coaevus P. Tannoia. Quamobrem Giornale istud, si quod re
vera pro hoc anno exstitit, ilIo aevo disparuisse opinamur.

Cursus tamen an. 1728-1729 induit in S. Alfonsi curriculo ecclesiastico
specialern significationem ob plures causas, quarum prima attingit opus actio
nis catholico-socialis, dictum olim apud neapolitanos «cappelle serotine» (32) :
originis annurn paulo incertum (1727-1729) in praesens negligimus atque pro
nostri articuli scopo animadvertimus solurnmodo S. Alfonsum, ad eiusmodi

(31 ) AG XXV, II b. - Copia valde imperfecta atque inordinata. Alia similis copia,
cum quibusdam additionibus, custoditur ibidem: XXVII, 1.

(32) De «cappelis serotinis », de quibusdam praesertim magis notis: .editae sunt
monographiae haud spernendae, quas citare possemus. Nostra au~em opInlOn:, .nullus
hucusque peregit in archivis indaginem exhaustivam, ut novas alfonsianas ab ant1q~l1s cap:
pellis seu opificialibus sodalitiis sine dubio discernat simulque proponat quid novr
adiunxerit posterior reformatio cappellis praeexistentibus. Hac via incedentes respuere
nobis liceret, uti exaggerans, assertum coaevi historici Iosephi Spara~o,: «Un altro
lodevole istituto si deve all'odierno nostro arcivescovo [card. Sersale] e SI e quello delle
Cappelle la sera» (Memorie Lstorich.e II 365).
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associationem operariam instituendam, usum fuisse adiutoribus ecc1esiasticis,
qui sive Patris Pavone sive Missionum Apostolicarum Sodalitio adhaere
bant (33). Hanc etenim conc1usionem suadet hodierna documentorum pos
sessio, in posterum forsan locupletanda et funditus rependenda.

Alia novitatis causa inest facto, quod intra hunc cursum, et quidem
mense maio aut ineunte iunio (34) ano 1729, S. Alfonsus domicilium suum

(33) Scribit Pater Tannoia: « Convenivano ancora [ad cappeUas se1'otinas] COI1 esso
[AI/anso] vari sacerdoti suoi amici e compagni, e tra questi il Porpora, il de Alteriis,
Mazzini, Letizia, Capozzi, Pirelli, Fusco, Molitelli, Coppola, e tra gli altri D. Gennaro
Fatigati» (L cito I, C. 13, p. 43-44). Profecto dolemus quod laudatus historiographus omiserit
horum cooperatorum nomen baptismi, quo deficiente redditur difficilior personarum identi
fìcatio earumque cum Missionibus Apostolicis aut cum Sodalitio Patris Pavone connexio.
Enimvero ex praecitatis adhaerebant Sodalitio ignatiano Dominicus Letizia, Ioannes Maz
zini, Bartholomaeus Capozzi: aliique, etsi cum minore certitudine, v. gr. D. Luigi Lago,
quem ipse Mazzini dec1arat S. Alfonso familiarem (AG XXV, II 35). Dominicus Letizia,
opellae alfonsianae super S. Teresa maecenas seu benefactor, theologiae morali apud
iesuitas ano 1707-17°9 vacaverat atque a PP. carmelitanis capellania auctus fuerat (Arch,
Curia. Processi di Ordinazione, n. 8929. - Arch. Stato. Monasteri Soppressi, v. 285, Platea
di S. Teresa, f. 842). - Januarius Fatigati, casalis Afragolae, corues S. Alfonsi in .ordina
tionibus generalibus mensis aprilis ano 1726, socius quoque eiusdern devenit in Sinensium
Collegio. - Similiter S. Alfonsi comites in diversis ordinationibus cornperimus Michaélern,
Ioannem et Palmerium de Alteriis, ortos ex casali « Parriscoculi » (hodie Villa Ricca).
Missionibus Apostolicis adscriptus fuit Iosephus Maria Porpora, Michaélis de Alteriis
et S. Alfonsi amicus : is Iuranos (Ciorani) rescribebat S. Alfonso die 20 novembris an.
1739: «Il Signore non vuole che per adesso venghi a godere della vostra solitudine...
D. Michele de Alteriis... si è consolato riserbandosi di venire assieme... , pregandovi a
raccornandarci il suo fratello, che sta per passare all'eternità» (AG I D 36, 7): canonicus
et curatus collegiatae S. Ioanni Maioris, praematura morte obiit Ios. Porpora (t 1744) 41
annos natus ibique sepultus hodieque manet in sacello SS. Sacramenti. - Peculiari affi
nitate S. Alfonso haesit Ioannes B. Fusco, natus die 13 octobris ano 1712, cappellania
familiari donatus iam an.1730 a D. Iosepho Cavalieri, S. Alfonsi avunculo, qui non modo
illum nuncupat «nepotem », verum etiam secum Beneventum duxit, ut ille a card.
Orsini (Benedicto XIII) sacramentum confirmationis susciperet : Missionibus Apostolicis
similiter aggregatusloannes B. Fusco apicem tandem sacerdotii ano 1736 obtinuit. (Arch.
Curia. Proc, di Ordinazione, n. 6121). Ad haec,inter Missionum Apostolicarum alumnos
ordinandos recensentur ano 1732 Ioannes B. Coppola. clericus in minoribus, anno 21, et
Iosephus Coppola, tonsurandus, anno 19: prior ad sacerdotium ano 1735 evectus est (Ibid.,
n. 7128), serius qua ecclesiae S. Mariae «de Vergini» parochus optimam cum S. Alfonso
collaborationern in rebus moralibus atque apostolicis explicuit, donec ano 1763 creatus
fuit episcopus Cassanensis. (Arch, Vaticano. Proc. Consist., ano 1763, V. 151, f. 124:
Cassanen. Ecc1').

Ex supra dictis eruitur quod, stante elencho tannoiano collaboratorum, eosdem pro
cappellis serotinis deligebat S. Alfonsus etiam inter amicos ab Apostolicis Missionibus
alienos: nisi urgere velis processum revisionis historicae in praesenti quaestione.

(4) Ven. P. Ianuarius Sarnelli, quo suadente S. Alfonsus S. Familiae domum in
colere postulavit, in eamdem ingressus est die 4 iunii ano 1729 nondum tonsuratus (Arch.
Curia. Proc. Ordinazioni, n. 6086, Doc. XV: autographum P. Matthaei Ripa) Domus bene
dieta erat die 16 aprilis «da Mgr. Mattia Ripa» ac postridie solemniter occupata (Arch,
Vaticano, Riti, Processus, n. 3725: Ripa, f. 26). - Vix intelligi potest quod S. Alfonsus
avito sedili Portae Novae semper adscriptus, ab eodem abesset die 3 maii eiusdem anni,
quo «con solenne processione di tutto il c1ero secolare e regolare, portandosi ancora le statue
di tutti i nostri Santi tutelari, fu portato il mentovato Sangue [S. Ianuarii] al suddetto
Sedile [Portae Novae] e collocato sull'altare al cospetto della Venerabile Testa, dopo pochi
minuti Iddio si compiacque di farlo liquidare, con sommo giubileo di Sua Ecc' il Signor
Vicerè [Harrach] e Sua Ecc' la Sig- Viceregina, ch'ivi s'erano portati in forma pubblica...
In detto Sedile vi fu una numerosa musica di più migliori e scelti virtuosi, tra cui si
segnalò Giuseppe Monedorisi, virtuoso attuale di Sua Maestà Cesarea, con una ben rara
cantata di Domenico Sarro, che fu intesa con applauso e piacere di tutta l'udienza»
(Arch. Vaticano, Napoli, V. 177, f. 355, Gazzetta, 3 maggio 1729).
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ex domo paterna in collegium S. Familiae seu Sitiensium transtulit: Hac
porro mutatione, nedum minueret cum Missionibus Apostolicis cooperatio
nem, eamdem augere potuit quatenus ex nova sede maior libertas obvenerat
illi,ùtpote simpliciter « convictori n intra collegium ideoque huius legibus
parum obnoxio. Ad haec, quoniam in collegio sub ductu Fundatoris P.
Matthaei Ripa, iam pridem in Sinis missionarii, instituebantur alumni natio
ne sinenses (35), ex eorum societate et conversatione pristinum Missionum
Apostolicarum spiritum de Propaganda Fide poterat S. Alfonsus in se ipse
experiri atque aliis comunicandurn absorbere. Interim vero, quo urebatur
apostolico igne, hunc in animarum beneficium promebat exterius intra par
vam, sed pulchram ecclesiam collegio Sinensium adiacentern :adeo 'ut
'Em.mus card. Pignatelli in sua anni sequentis 1730 Relatione adSacram
Concilii Congregationem rescripserit: « In qua [Collegii ecclesia] a sacerdo
tibus eiusdem collegii administrantur populo sacramenta, praedicatur verbum
Dei aliaque exercitia christianae pietatis cum magno animarum lucro pe
ragunt n. Iam vero, ex ipsius P. Matthaei Ripa Memoriis docemur dictum
Fundatorem curam ecc1esiae in S. Alfonsi manus detulisse.Igé). De aliis
·cohabitatoribus pergit Relatio: « In hoc Collegio convivunt nunc quinque

.sacerdotes, unus diaconus et unus c1ericus ac tres ministri inservientes,
-omnes itali; praeterea dicti quinque Sinenses, ex quibus quattuor adolescen
tes ordinati sunt... in minoribus, et alius tonsura... l). (37).

ANNUS SEXTUS: 1729-1730. - S. Alfonso concrediiur extra urbemmaxima
-missionis concio seu quae dicitur « predica grande n (Giornale u Manuale,
v. 40: luglio I729-luglio 1730). Superiore,' D. Pietro Marco Gittio. - Se
gretario, D. Nicola Borgia. - Prefetti della Morale, can? Jorio, D .. Luigi
d'Alessandro. - Portinari (praeter alios quattuor), D. Alfonso de Liguoro. 
Acta secretarii minus exacta hoc cursu portenduntur.

A.- Congressus hebdomadarii. - Hoc cursu minutam paulisper diceres
in congressibus frequentiam S. Alfonsi, quem in urbe aut extra urbem
sat probabiliter alia apostolica negotia implicatum retinebant. Hinc in
praefato Giornali (f. 39-65) adstitisse scribitur hebdomadariis congressibus,
diebus II iulii, 12 septembris, 3 et IO octobris, 5 decembris ano 17~9; 2
ianuarii, 13 et IS februarii, 12 iunii, 3 et 17 iulii ano 1730. De ipso intèrdum

(3<5) Hos quinque alumnos Siuenses P. Matthaeus. Ripa secum ex Oriente reduxerat
-eosque Neapoli ab anno 1724-1725 huc illuc deposuerat diversis peregrinationibus, de
-quibus aliquando tractabirnus si Domino placuerit.

(36) Scribit P. Matthaeus Ripa: « Fidandomi io del suo buon zelo e talento a lui
aveva commesso quasi tutto il peso di questa chiesa, in quello che spetta al predicare
-e confessare» (Storia... del Collegio de' Cinesi III, 8). Hanc Historiam recusam (rirna
neggiata) in suo manuscripto fuisse censet Gerardus de Vincentiis: Documenti ... deil'attuale
Real Istituto I, Napoli 1904, p. XVIII. .

(37)' Arch. Vaticano. Concilio, Neapolitana, 1730. - Quattuor Sinenses, praeeunte
-supplicatione Patris Ripa ad Benedictum XIII, securn portaverat collegii Fundator Bene
ventum, ubi mense maio ano 1729 ab ipso Pontifice in minoribus ordinati sunto (Arch.
Vaticano. Riti, 1. cit.). Utrum S. Alfonsus, qua veneratione iam pollebat erga S. Porrtifìcern
et qua necessitudine stringebatur cum membris neapolitanis familiae Orsini, sesein
:Beneventum tùnc contulerit, nondum cornprobatum habuimus.



expressa fit mentio: « Oggi lunedì 12 settembre: Esercizi] assegnati per oggi
sino a 22. Soliloquij : Liguoro » (f. 47). Atvero, quoniam congressus diei
22 .septell1bri$ omissus fuerat, subditur: « Oggi 3 ottobre. Liguoro ha
.fatto il Soliloquio che gli stava assegnato ». Demum, sub huius cursus.
finem, die nernpe 3 iuli ano 1730, adstantibus cum S. Alfonso 50 Fratribus,
Congregationis officia renovata sunt: « Sono stati eletti, per Superiore il
Sig. D. Giulio Torno con 42 voti .. Per r" Assistente, D. Filippo Aveta con
38 voti. - Per 2° Assistente, D. Tommaso Carace con 31 voti. [Desiderantur

'plùra [olia ex codice perperam avulsa].

B. - Exercitia Spiritualia. - A die 13 ad 20 octobris ano 1729 exercitia,
spiritualia gubernavit D. Franciscus de Rosa, novitiorum magister, dum
lectio spiritualis D. Nicolao Borgia adsignatur, disciplinae vero alloquium
diversis quotidie Fratribus (f. 90-94). S. Alfonsi praesentia semel tantum
modo, die scilicet 14 octobris, indicatur. Fortasse illi postmodum pla
cuit dispensatio, quam eo adstante largitus est superior die 5 decembris:
« Lunedì 5 dicembre. Oggi il Superiore ha dispensato agli esercizij [hebdo
madariis] per dar tempo ai Fratelli di andare a sentir gli esercizij a' Preti
che si fanno nella Congregazione del Gesù Vecchio, detta del P. Pavone »
(f., 50).

C. - Missiones intra ac extra urbem. • Missio generalis neapolitana a
die 22 octobris ad diem 3 novembris ano 1729 evolvitur in S. Spiritus ec
c1esia (ff. IIO-I23). In processione inaugurali sabati 22 octobris incedunt
43 Fratres, quorum n. 6: « Liguoro ». Is exercitio matutino septern diebus
interfuit; in vespertino autem ne semel quidem nomen suum connotatur.
Methodus exercitii matutini quamdam variationem subiit, videlicet: a) « me
ditazione; b) predica; c) soliloquio ». Die porro 27 octobris haec matutina
« predica >l commissa fuit « Liguoro ». In exercitio demum vespertino con
cionem magnam suscepit Carace, instructionem vero Faenza.

In prima cursus parte, videlicet tempore autumnali ano 1729, missiones
"extra urbem praec1usae sunt a pestilentia quae regnum grassabatur. « Si
nota, monet Giornale (f. 50 v.) die 5 decembris, che in quest'anno, essendovi
state gravi malattie per la mutazione dell'aria, la quale in quest'anno è,
stata pericolosa sino a questi tempi, non si sono potuto fare molte mis
sioni, le qliali stavano appuntate per farsi prima delle feste di Natale, e si
sono trasferite per dopo le feste ». Sequenti die 2 ianuarii ano 1730, praesente
S. Alfonso, qui similiter die 5 decembris adfuerat, iterat secretarius (f. SI v.) :
« 2 gennaio 1730. Oggi si è trattato in congregazione se convenga incomin
tiare a far le missioni nella diocesi, e perché tuttavia si vede esservi pe
ricolo per le infermità che corrono, si è diferita la risoluzione per oggi
ad otto giorni ».

Responsum Consilii fuit affirmativurn : idcirco, dum cives sese accingunt
ad, ,festa religiosa et profana ante Quadragesimam celebranda splendore
inusitato (38), extra urbem profecti sunt zelantes atque sancte impatientes

(38) Apud coaevas « Oazaetas » diffuse describuntur solemnia religiosa pro Quadra
ginta Horis apud PP. philippenses et iesuitas, necnon popularia oblectamenta per viam



operarii, digni vere hoc 'anno qui a secretario compensarentur longiore facto-·
rum narratione.. Hanc fideliter transcribimus, sive propter S. Alfonsi in his
missionibus interventum, sive potissiimirn quia inde eruìmus evangelizàn
tium methodum. Enarrat praefatus secretarius (f. 128): « Missione di Ma
rano. Dopo essersi differite per lungo tempo le missioni di fuori per lo
pericolo delle mutazioni che in quest'anno sono state finora pericolosissime,
ed hanno finora cagionate gravi infermità, finalmente essendosi accomoda
ti i tempi, si è risoluto far partire i Fratelli per la missione di Marano, per
la quale a dì 14 gennaio, giorno di sabato, sono partiti Aveta superiore,
Rosa, Carace, Jordano, Borgia, Arco, Palma 2°, Piro, Liguoro, Stasio, Ros
so, Manso, Arrivati si sono fatte prima nell'istesso tempo due missioni: una
nella chiesa dell'Annunciata, convivendo però tutti i Padri nella istessa
casa. Sono stati assegnati nella chiesa dell'Annunciata: Aveta, Rosa, Jor
dano, Arco, Palma 2°, Manso. Si sono ivi fatti i seguenti esercizij : Predica
grande, Rosa. Istruzione, la mattina Arco, e nel giorno di festa si è fatta la
predica al tardi (sic). Per lo caso della Penitenziaria, Rosa. - Nella chiesa
dello Spirito Santo sono stati assegnati: Carace, Borgia, Piro, Liguoro,
Rosso »,

« Si sono fatti i seguenti esercizij : Predica grande, Carace; Istruzione
la-mattina, Piro; ed in giorno di festa si è fatta la predica al tardi. Per lo
caso della Penitenziaria, Carace. Sono cominciate le dette missioni nell'istes
so giorno di sabato in cui si è partito, e sono durate in dette chiese sino
al sabato seguente. Non si' è fatta in esse Benedizione, ma si è proseguita
la missione nella parrocchia di S. Castrese (39), e perciò nella sera dell'istes
so sabato si è passato all'altra casa vicina a detta chiesa. Per da parroc
chia si è fatta la predica grande dal P. Aveta, e l'istruzione la mattina dal
P. Borgia. La mattina alla prima ora si è fatta la meditazione dal P. Liguo
ro, e poi circa le sedici ore si è fatta l'istruzione. Si è fatta la comunione
delle zitelle secondo l'ultima conclusione (40), che non intervengano nella
processione le zitelle grandi. Ha fatto il catechismo il P. Liguoro. Quattro
giorni sono andati il P. Jordano col P. Arco a predicare a Quarto, e perché
vi era dubbio dell'aria sono andati la mattina e se ne sono ritornati la sera.
Si è uscito di notte facendo sentimenti. Per lo caso della S. Penitenziaria è

Toledo cum rhedis (carro) omni victualium ac piseium genere refertis (Diario Ordinario,
Chracas, 1730, n. 1937, p. 7; n. 1957, p. 8; n. 1961, p. 4-6). Notum est S. Alfonsum hisce
primis sui sacerdotii annis saepe concionasse inter Quadraginta Horarum solemnia.

(39) Oppidum, cui nomen Marano, duos abhinc annos invisimus eiusque praecipuam
paroecialern ecc1esiam S. Castrensis, olim B.M.V. in caelum Assumptae , Ex Iibris paroe
eialibus docemur D. Antonium Mojo munus parochi gessisse, quo tempore ad oppidum
accessit praedicaturus S. Alfonsus, cui hodie in ecc1esia parvum altare dicatum manet.
Cum parocho D. Antonio Mojo, quattuor aut quinque sacerdotes interveniunt officiis spi
ritualibus obeundis anno 1730. - Ad alias Merani ecclesias quod spectat, templum Spi
ritus Sancti ano 1730 simpliciter rectorale fuisse videtur, hodie vero paròeciale connotatur. 
Ecclesia demum SS. Annuntiationis maximo honore tunc temporis colebatur, praesertim
ob annexum Sodalitium A.G.P. [Ave Gratia Piena] seu «Congrega dell'Annunziata e di
S. Giuseppe », cuius hodie vestigia perstant. - Cfr etiam D. MALLARDO, S. Castrese Vescovo
e Martire, Napoli 1957, 71 SS.

(40) Absque dubio mentionem faeit decreti seu conc1usionis, quae recenter promulgata
erat a Sodalitii rectoribus pro melìori sacrae caerimoniae successu.



stato destinato il P. Aveta. E' riuscita la missione fervorosissima, e l'ultima
giornata benché si fossero fatte due prediche in due chiese, pure rimase
molta gente da fuora: tanto fù il concorso. La predica grande si è comin
ciata dopo le ore 22. Si è fatta ogni giorno l'Esposizione del SS. Sacra
mento nelle due chiese piccole per il giorno dopo mangiare solamente, e
nella parrocchia la mattina e dopo mangiare. Si è finita tutta la missione
nella domenica 29 gennaio. Ne' quattro ultimi giorni furono mandati dal
P. Superiore per ajuto il P. Leva e il P. Palumbo ».

Phalanx missionaria a proeliis noluit arceri: unde protinus collatis
viribus in oppidum Casoria se transtulit, non sine chronistae gaudio, qui
Giornali commisit et propositum et eventum: « Lunedì 30 gennaio 1730.
Si è appuntata la missione di Casoria, che dovrà cominciare mercoledì l° feb
braio e sono stati designati: Aveta superiore, Carace, Carrafa (sic) , Borgia,
Rossi, Liguoro, Piro, Scondito, Leva, Cuomo, Sacchi, Palma 2°» (f. 53)·
« Missione di Casoria. A dì r? febbraio 1730, ad ore 21, partirono per la
missione di Casoria li nostri fratelli Aveta direttore, Carace, Carrafa, Bor
gia, Palma 2°, Piro, Leva, Sacchi, Liguoro, Rossi, Cuomo, Scondito. Il
P. Carrafa è stato destinato per lo caso della S. Penitenziaria. Ha fatto
la predica grande il P. Aveta, l'istruzione il P. Borgia. N elli due primi gior
ni si è fatta la meditazione la mattina, e l'istruzione dopo mangiare: ma
essendovi poi osservato che l'ora destinata all'istruzione non era a propo
sito e la gente non poteva intervenirvi si è lasciata la meditazione e si è
fatta solamente l'istruzione la mattina. Nelli giorni di festa si sono man
dati il P. Liguoro ed il P .. Rossi la mattina a predicare nelle due chiese
di S. Maria delle Grazie. .La predica grande si è cominciata ad ore 22:
si è fatta l'esposizione del SS. Sagramento, così la mattina come dopo man
giare. Si è uscito la sera cinque volte per li sentimenti: ogni volta con due
Crocifissi. Si è fatta la processione di penitenza dalli nostri Padri, e poi dai
Preti del casale. Si è finita la missione alli 12 di febbraio» (f. 129).

Post eiusdern anni festa paschalia triumphum nobilem egit S. Alfon
sus ad urbis c1ivum, cui nomen Capodimonte. Ipsi quidem pro ardua missio
'ne creditum fuit munus concionatoris principalis seu dicendi maximam sin
gulis diebus concionem (predica grande) cum implicito magnifico elogio,
quippe qui ad specificum Congregationis fastigium ascendebat elapsis quat
tuor ab ordinatione sacerdotali annis et seniorum Fratrum cinctus corona
(f. 123-129): « Missione di Capodimonte. Nel giorno di sabbato 22 aprile
del corrente anno 1730 si è dato principio a la missione nella chiesa
di Sant'Antonio di Capodimonte (41) circa le ore 21. I Padri assegnati per
dimorare e pernottare in da missione sono stati il P. Aveta direttore, P. Ca
race, P. Pastena, P.Blasio, P. Sacchi, P. Liguoro, P. Rosso: oltre alli
quali il P. Sacchetti e il P. Jordano sono venuti ogni giorno ed hanno assi
stito dalla mattina sino alla sera, ed altri de' nostri Fratelli, cioè Tervigno,
Borgia, Saliri, Arco hanno intervenuto più volte. La predica grande si è

(4I)Apud solertem C. Celano, de vico Capodimonte tractantem, invenirnus ecclesiarn
S. Antonii, 6limabbatialem; ast de èiusdemTdentifìcatione cum hac, a S. Alfonso hono
-rata, haeremus ancipites (Delle Notizie di Napoli, Giornata VII. ed. Napoli 1759. 89).
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fatta dal P. Liguoro ed è cominciata così de' giorni di festa come di la
voro, e sempre con molto concorso. Il P. Carace ha fatto gli esercizij a'
Preti dentro la sagrestìa. L'istruzione l'ha fatto il P. Pastena la mattina
ad ore quattuordici. La meditazione si è fatto parimente la mattina ad ore
undici ogni giorno dal P. Sacchi, e dal medesimo si è fatto anche la dottri
na ad ore 20. Nel sabato 29 do s'è fatta la comunione delle zitelle, ed ha'
fatto il catechismo il P. Sacchi. Due sere si è uscito dalla da chiesa fa
cendosi i sentimenti di notte, e tre altre sere si è uscito da altre chiese di
quelle vicinanze da altri Fratelli non dimoranti nella da chiesa della mis
sione, e sono stati i Prefetti il P. Danzi ed il P. De Novellis n.

Absque interruptione initium sumpsit postrema huius cursus missio in
rnonasterio SS. Annuntiationis (55. Annunziata) (42): « Missione dentro il
monistero della SS. Annunziata. Nel giorno di sabato 29 aprile del corrente
anno 1730 si è dato principio alla nostra missione alle Monache del moni
stero della SS. Annunziata di questa' città da' seguenti nostri Fratelli as
segnati dal P. Superiore: P. Sacchetti direttore, P. Carace, P. De Simone,
P. Rosa, P. Faenza, P. Albano, P. Salzano, P. Ajello, P. Aveta, P. Scondi
to, P. Palma, P. Celentano, P. jorio, P. Jordano, P. Blasio, P. Liguoro,
P. Leva, P. Stasio. Predica grande, Carace; istruzione, P. Rosa; meditazio
ne, P. Faenza, e due volte si è supplito dal P. Liguoro. La dottrina èristiana,
P. Benincasa. Si è fatta ogni mattina l'esposizione del SS. Sacramento. Nel
l'ultima giornata ch'è stata la domenica 7 maggio si è fatta anche dopo
incominciare l'esposizione del SS. Sagramento e la processione delle Mona
che per lo monistero, e si è data la Benedizione. Il Superiore ha più volte
assistito a detta missione n (f. 123 v.).

Post diuturnum missionum certamen S. Alfonsus elanguit fractus vi
.ribus : has ut reficeret, eodem mense mai o petiit cum quibusdam amicis (43)

(42) Mirari quispiam posset quod in monasterio SS. Annuntiationis habita fuerit
pro monialibus missio, quam hodie exercitia spiritualia diceremus. Attamen praemonere
iuvat cum fere coaevo C. Celano: «Le famosissime Chiesa e Casa della Santissima An
nunziata, nelle quali, più che in ogni altro luogo della città, spicca l'eccessiva pietà de'
napoletani» (Delle Notizie di Napoli, Giornata Terza, ed. 1758, 282). Ad umbram namque
'SS. Annuntiationis florebant caritatis opera: nosocornium maximum, orphanotrophium cum
.«rota loculata » ad infantes «expositos» suscipendos, puellarum periclitantium ac femi
narum poenitentium asylus aliaque id generis. Hinc vocabulum «monache» quod usur
-pat secretarius, induebat (ni fallimur) sensum euphemismi popularis, quo nuncupabantur
puellae, etiam postquam adolebant et senescebant, dummodo remanerent intra septa me
nasterìalia, ad quae per rotam « expoeitae » infantes accesserant aut per poenitentiam
adultae confugerant, Casum huiusmodi notabiliorem invenimus in historia S. Alfonsi, cum
ipse ano 1760 misit quosdam filios suos, qni Caietae (Gaeta) reformarent Regium puellarum
Conservatorium, subiectum huic Domus SS." Annuntiationis urbis neapolitanae. Cfr. Spie.
Hist. 8(1960) 131-137.

(43) Discors manet biographorum opinio super his sociis, quorum numerus effertur
binarius apud Dilgskron (Leben, I 57: Mazzini et Mannarini), quinarius autem penes Patrem
'Tannoia (io cito 62: Iorio, Mazzini, Pansa, praeter duos ignotos). Non est hic ad nostram
opinionem locus. Subdit Tannoia: «Mentre ivi (Amalfi) stavano complimentando Mons.
'Scorza, che n'era arcivescovo... D. Tanto biographo confisi non quoque erravimus (R. TEL
LERIA, San Alfonso Ma de Ligorio I, Madrid 1950, 146). Rev.mus Petrus A. Scorza non nisi
post festa paschalia ano 1731 translatus est ex sua Aprutina (Teramo) ecclesia ad Amal
phitanam, in qua . mense februario eiusdem anni pie obierat Rev.mus Michaél Bologna
(Arch, Vaticano. Proc, Consist., an. 1731, V. II7: Amalphitana EccI") .., Super sacello seti
aede S. Mariae «di Monte» documenta in alio articulo promemus.



littus amalphitanum: inde conscendit supra Scalarum montuosa cacumina,
ubiad S. Mariae « di Monte» aedem, dum pastoribus praebet catecheticas
instructiones, intra se ipse recogitavit de novo Instituto missionario con
dendo; cuius membra tum vita communi, tum evangelizandi methodo nea
politanum Sodalitium Missionum Apostolicarum superarent atque perficerent.
Interea Neapoli, absente S. Alfonso, die 5 iunii eiusdem anni 1730 inter
Sodalitii fratres exceptus fuit D. Ianuarius Sarnelli, amicus suus simulque
in Sinensium domo convictor a die 4 iunii ano 1729. Notat secretarius: « No
vizi ricevuti oggi [die 6 iunii] in piena congregazione con voti segreti nel
le bussole... : D. Gennaro Sarnelli, clerico neapolitano in minoribus. In
cluso: due voti discrepanti» (f. 60 v.). - Novitii erant 17, quorum 14:
Sarnelli,

D. - Exsequiae. - Hoc cursu S. Alfonsi nomen comparet semel, die
nempe 29 novembris ano 1729, inter sodales funebri officio adstantes (f. 138).

ANNUS SEPTIMUS: 1730-1731. - Pergit valida S. Alfonsi operositas,
(Giornale o Manuale, V. 41: luglio 1730-luglio 1731). - Superiore: D. Giu
lio Nicola Torni. , Prefetti della Morale: Oaliri, Leva. - Portinari : Danzi,
Liguoro, - Etiam hoc cursu Acta secretarii in multis deficiunt. Elenchus gene
ralis (f. 2-5) memorat II3 Fratres, quorum n. 86: « Liguoro l); n. II2,
D. Gennaro Sarnelli; n. 109, D. Giuseppe Sparano.

A. - Congressus hebdomadarii, - Fluente hoc cursu, post suam Scalen
sem rusticationem viribus refectus, S. Alfonsus ad alia apostolica moli
menta paulatim devertere visus est: exinde rariorem quam in cursu prae
cedenti diceres illius in congressibus participationem, nisi secretarii iniu
riae velis tribuere magis adhuc parcam in Regesto sui nominis frequentiamo
Etenim a mense iulio ano 1730 usque ad Natalitia festa nonnisi quinquies
S. Alfonsus conventibus ordinariis interfuisse scribitur; a mense autem ianua
rio ano 1731 usque ad rnensem iulium comparet dumtaxat bis, nempe die 4
iunii ac die 9 iulii, quoadstantibus 64 sodalibus officiales maiores pro novo
cursu confirmati sunt ac proinde iterum electus est superior D. Iulius Nic.
Torni, qui sub finem ano ·1730 creatus quoque erat canonicus Metropolita
nae Ecclesiae (44). Quod vero S. Alfonsus opem suarn haud omnino recu
savit, testatur secretarius, v.gr.: « Oggi 2 ottobre 1730 [S. Alfonso praesen
te]. Esercizi] assegnati per oggi ad otto ... Soliloquij : Liguoro (f. 27). 
« 9 ottobre 1730... Hanno fatto gli esercizij assignati ... : Liguoro, Pie
cirillo ».

(44) « Praesenti publico possessionis instrumento fidem facio quod ano I730, die 2&
decembris, ... me contuli ad Ven. Ecc1esiam S. Restitutae intus Metropol. Eccl.am... ibique...
Ill.mus et R.mus D. Iulius N. Torno.i. possessionem cepit... diaconalis praebendae... du
catorum decern » (Arch. Curia. - Benefici. - Protocollo de' possessi de' Beneficij [I709-I73I].
Sine fol.). - Paucis post mensibus D. Nicolaus Torni a card. Archiepiscopo Emma Pi
gnatelli auctus est novo tenui beneficio: « Eranciscus... dilecto nobis in Christo Adm. R.do
D. Iulio Nic. Torno... Cum parochialis ecclesia S. Petri ad Paternum... careat Protectore
ac Administratore... Te... eligimus... ad beneplacitum nostrum. Ex nostro Archiepiscopio...
die I7 maji InI» (Ibid., Regestum Paternalium [I724-I78I] f. 37v).



B. - Exerciiia spiritualia. - Hoc cursu exercitia spiritualia aliquantulum
anteverteruntisuperiores a die 12 ad 19 mensis octobris, et quidern in « ba
silica» (ait Giornale) seu sacello S. Restitutae sub moderamine D. Iulii
Nic. Torni, ultima die excepta quae a can° Gittio gubernata fuit, De more
exercitium disciplinae singulis diebus meditationem complevit. S. Alfonsi
praesentia quinque vesperis adnotatur, scilicet diebus 12, 13, .15, 16, 19
praefati mensis.

C. - Missiones intra et extra urbem.. - Missio generalis neapolitanae
civitatis sedem hoc anno 1730 habuit Spiritus Sancti templum, versus quod
-die 21 octobris peracta fuit sollemnis processio, adstantibus curn S. Alfonso
45 missionariis ac II novitiis, Actibus matutinis, utpote quod missio ad
die I novembris protracta fuit, S. 'Alfonsus singulis diebus interfuisse adno
tatur, exceptis diebus 22 et 23; quin etiam die 28 subditur (f. 94 v.}: « Me
ditazione, Sacchi; soliloquij, Savastano; predica, Liguoro », Actibus vero
vespertinis semel dumtaxat S. Alfonsi praesentia signatur, nempe die 28
octobris : « Prediche per le strade: Liguoro, Del Giacomo; Stasio, Ter
vigno» (ff. 90-102).

Habita quidem fuit hoc cursu acadernico et alia secunda missio in ur
be neapolitana ineunte verno tempore ano 1731. Absque dubio haec po
puli intra ecc1esiam metropolitanam convocatio missionalis ortum duxit ex
subitanea animorum concitatione, quam die 23 martii ac diebus sequenti
bus in universo regno cievi t terrae motus miserendus civitati Foggiae aliisque
oppidis gravissime pernocens. De hac secunda missione nos erudit Giornale
(ff. 107-II7): « Missione generale nell'Arcivescovado », Nullibi tamen cer
nitur praesentia S. Alfonsi, qui interea oras amalphitanas et sat probabiliter
rupes scalenses resalutassepraesumitut. Ad eum etenirn, qui Amalphi lecto
aeger occubuerat, litteras dedit Rev.mus Falcoia die 24 februarii, de re
cuperata valedudine hilares (45). Duobus post mensibus, dìe 18 aprilis S. AI
fonsus iusta persolvit in exsequiis sodali D. Bernardino Leva (f. 143).

Alias extra urbem missiones praenuntiat Giornale: « 4 giugno 1731
[adstante S. Alfonso]. Si è appuntata la missione dell'Arenula per sabbato

'9 giugno: P.e [Padre] 2° Assistente, Rosso, Liguoro, Caropresa, Ripa,
Giordano, Borgia, Gaudioso. Assignati : P.e 2° Assistente a' Preti, Rosso
predica, Borgia istruzione, Gaudioso dottrina» (f. 40).

Huc accedit in eodem Giornali (f. 41) nota quaedam adnexa, lectu
difficilis: « 18 giugno [absente S. Alfonso]. S'è appuntata la missione per
l'isola di Procida, e se ne faranno due per maggior comodo della gente.
[Quae sequumiur »identur adiuncta posi [aciam. m.issionem.]. Nella prima
furono il sig. D. Francesco Sacchetti superiore, Faenza, Rossi, Piro, Bor
gia, Benincasa, Sacchi, Amore, Romano, Savastano, Buonacquisto, Liguoro,
Stasio. In una: predica Faenza, l'istruzione Piro, meditazione Savastano.
Nell'altra, predica Rossi, istruzione Amore, meditazione Buonacquisto, Per

(45) «Con mio notabile dispiacere ho sentito che s'era infermato in Amalfi, e sono
stato in pensiero de venir a ritrovarla. Ora, grazie al Signore, sento che stia bene, e somma
mente me ne rallegro, perché ridotto in stato di forze da poter tirar avanti il carro della
gloria di Sua Divina Maestà» (Analecta CSSR Ir[r932] Ir2).



·430

intermezzo (?) il P. Superiore l° Assistente, can? Cavalluccio, Piro, Cri
stiano :e per la predica grande alla missione il P.e r? Assistente, istruzione
Borgia, meditazione Sacchi, esercizi a' Preti Liguoro. E ritrovandosi in
quest'Isola il clero in molta discordia col popolo, alla direzione del P. Su
'periore s'aggiustò d? clero con molta sodisfazione, tanto del popolo quanto
del clero».

Quae ultima verba in sensu obvio desumpta prae se ferrerit missionem
fuisse hoc anno peractam (46). Eiusdern autem dilationem in annum se
quentern. suadebunt documenta mox afferenda.

ANNUS OCTAVUS: 1731-1732. Declaraiur S. Alfonsus missionis Suoe
rior ac Poenitentiarius necnon. exercitiorum annuorum pro clero Moderator.
iGiornoie o Manuale) v. 42: luglio 1731-1732). Superiore: can° D. Giulio
Nicola Torni; primo assistente, D. Filippo Aveta; secondo assistente, D. Tom
maso Carace (f. 3-5). - Deputato per gli Esercizi al clero nel seguente anno
1732: Liguoro (f. 9 v.). Elenchus generalis comprehendit 122 sodales, quo
rum n. 88: Liguoro; n. II5: Sarnelli.

A. - Congressus hebdomadarii (f. 17-43). - Hoc pariter cursu, intra
quem S. Alfonsus consilia de novo suo Instituto condendo maturabat, at
praesertim quia in primo semestri ano 1732 acriter missionibus incubuit,
magis discontinuo sese in congressibus hebdomadariis conspiciendum exhi
buit; videlicet: pro anno 1731, diebus 30 iulii, 20 augusti, 8 octobris, rç
novembris; pro anno autem 1732, diebus IO martii, 21 aprilis, 9 iunii. Abfuit
igitur die 7 iulii ano 1732, quo officiales maiores scrutinio 73 sodalium de
lecti sunt: « L'elezione è sortita in persona dal Signor can? D. Giulio Nic.
Torni,essendosi confermato e dispensato per essere il terzo anno del su
periorato con sessanta voti. Il Padre primo assistente confermato e dispen
sàto con settanta voti. Il Padre secondo assistente confermato e dispensato
con settant'uno voti ... » (f. 42).

B. - Exercitia spiritualia. - Moderatore can° D. Francisco Iorio exercitia
annua clerus peregit in S. Restitutae basilica a die 18 ad 25 octobris,prae
sente S. Alfonso diebus 18, 20, 21, 23, D. Ianuario autem Sarnelli quinque
diebus (ff. 45-51).

C. - Missiones intra et extra u1·bem. - Solemni processione, in qua
S. Alfonso participeigç sodales aderant, intra ecclesiam Spiritus Sancti die
27 octobris an. 1731 missio inchoata fuit, quae ad diem 4 novembris du
ravit. Exercitio matutino singulis diebus interfuit S. Alfonsus, cui seme!
munus concionatoris fuit mandatum: « Questa mattina 3 novembre. Medi
tazione, Benincasa; colloqui, Ferrigno, Sparano, Ranucci r"; predica, Li-

(46) Mense augusto huius anni 1731 cornperirnus Missionum Apostolicarum duces;
nernpe caconicos Gittio et Torni, ex delegatione Em.mi archiepiscopi subscribentes ·pactio
nem quamdam in seminario neapolitano cum D. Iosepho Scotto », «Vicario Curato per
petuo della Ven. Chiesa Abbadiale e Parochiale di S. Michele Arcangelo della terra di
Procida. (Arch. di Stato. Protocolli Notarili, NoL DOlllinicusScotti, phochydanus, ano
1733, f. 278). Copia instrumenti die 25 augusti ano 1731 subsignati.
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guoro » (ff. 54, 70). In exercitio vespertino partem sumpsit diebus 30 octo
bris ac l° novembris, additis hac ultima die allocutionibus per urbisvias:
« Prediche di strada, Giovedì r" novembre: Faenza, Blasio, Liguoro Ros
si» (f. 54). Super universa missione, Cf. ff. 53-74.

Extra urbem hoc cursuS. Alfonsus equitavit in primo missionariorum
agrnine. tanquam eorum exemplum ac ductor. Ne nostris laudibus resgestas
praeiudicemus, sat erit acta Sodalitii transcribere: « Oggi lunedì 12 i9.icem
bre 1731. Il nostro P. Superiore ha proposto la missione alla diocesi di
Nardò, e s'è concluso di sì. Li soggetti destinati per da missione: P. Supe
riore il 2° Assistente [id es, Carace], Jordano, Piro, Liguoro, Stasio, Be
nincasa, can? Cuomo Manso i (f. 25 v.). Missio haec Neritonensis[Nardò],
ad quam Sodales invitatierant valde probabiliter aconsodali, loci Ordinario.
Rvmo. Antonio Sanfelice (47), praeexigebat iter longissimum, Fratribus in
suetum, usque ad sic olim dictam« provincia di Otranto». Hinc primam
Consilii deliberationem alia subsequuta est: « Lunedì 26 novembre 1731.

Doppo la congregazione il nostro P. Superiore ha fatto chiamare la consulta,
e sono stati i PP. della da consulta: il P. Superiore, Savastano, can° Gizzio,
Venati, Lazzari, Carafe, can° Caruso, Aiello, Leone, Ferrigno, Perrella,
Faenza, can° Poliastro. Alli quali propose per il caso della Penitenziaria
il Padre 2° Assistente; ed essendo andato la bussola attorno, tutti convenne
ro per la missione di Nardò nella provincia di Lecce. Di poi ha proposto
per Direttore in defetto del Padre 2° Assistente, Ligoro, e tutti i medesimi
convennero. La missione partirà sabbato primo dicembre» (f. 26 v.).

Profecti sunt igitur missionarii (terra marivenescimus) versus sinum
Tarantinum; mox Neritone [Nardò] adeo strenue sese pro Christodefati-

. garunt (48), ut sine mora ad oppositasAdriatici oras vocarentur, teste
Sodalitatis secretario: « Lunedì 14 [ianuarii] del 1732. Doppo terminato
l'esercizio della controversia...., il nostro P. Superiore ha ordinato la con
sulta... , ed ha proposto che dalla città di Polignano nella provincia di

(47) Rev.mus Antonius Sanfelice, nobis iam obvius (supra, nota 5), ab ano 1683
adscitus erat Sodalitio, in cuius offìciali Regesto tunc occupabat tertium Iocum 01>
antiquitatem suae aggregationis. Ab ano 1707 gubernabat sedem Neritonensem, cuius
urbi capiti adsignant testes sui processus episcopalis 9.000 incolas, seu «600 fuochi,
9.000 anime» (Arch, Vaticano. Proc, Consist., ano 1707, v. 100, f. 307: Neriton, Eccl-}.
'ram Rev. Antonius quam eius frater minor Iosephus, item sacerdos, aliusque frater Fer
dinandus intima necessitudine iungebantur cum S. Alfonsi consanguineis Cavalieri-Gittio
(Arch. di Stato. Protocolli Notarili, Cirillo Antonio [Testamenti], 1698. - Ibid., Gregorio
Servillo, ano 1723, f. 568, 570). Nihil inde mirum cur S. Alfonsus in suis scriptis hune
ze1antem Praesulern .memoraverit : Riflessioni ai Vescovi, IX [Napoli 1745] 96.- Item:
Istruzione e Pratica I C. VII, punto IV, n. 63 [Napoli 1758] 233.

(48) Missionis Neritonensis factum quoddam memoravit S. Alfonsus post annos fere
quadraginta, simul innueus se in hoc excursu apostolico alia quoque loca peragrasse:
« Il P. Carace mandò me da :Copertino a Nardò per confessare una religiosa, 24 miglia
distante» (Lett. di S.A. II 107. Simfliter in suo primo Codice seu Libello Spirituali:
« Risoluti li dubbi di Nardò. 1. Ga( ?). - 2. Copertino. - 3. S. Chiara ». (f. 56). In eodem
Libello exstat quaedam circa missiones adnotatio, incerti quidem,sed intra huius tempo
'ris ambitum: « Circa le. missioni mi ha detto che lo· dichi, e generalmente e anche· spe
.cialmente, nelle occasioni: Orsù io vengo; ma con indifferenza. Avuto poi il si alla do
manda, chiederne -Iicenza al confessore, il quale darà licenza, eccetto che ne' tempi
orridi» (f. 16).



Lecce aveva, avuto istanza dal Vescovo e dal Barone di quel luogo voleva
nostri missionari] che si fossero fermati in quella città, quando se ne ritor
navanoda Nardò 'i Padri. Il nostro P. Superiore disse nella suda consulta
che n'haveva concesso quattro, cioè, per Direttore. D. Alfonzo Liguoro,
D. Gennaro Piro, D. Francesco Benincasa, D. Francesco Manzo: ed havendo
fatto andare la bussola attorno per il caso della Penitenziaria in persona del
sudo Liguoro, fù bussolato nemine discrepante» (f. 28 v.).

In hoc igitur -Polignanense certamen aggrediendurn ac devincendum
sese accinxit S. Alfonsus, apicem honoris missionarii adeptus, quippe cui
supremas poenitentiarii ac Superioris partes demandabantur: potens fidu
ciae testimonium et signum ab iis ignoratum, qui etiam nuperrime conscien
tiae penetralia in S. Alfonso illuminare tentarunt. Si enim Sodalitii dueto
res nullum alium ipso aptiorem de1egerunt, qui de casibus magis arduis
iuxta S. Poenitentiariae pagellam ferret iudicium, liquet profecto S. AI
fonsum eo tempore inter sodales emicuisse expedità conscientià atque non
communi apud sacrum tribunal discernendi facultate. Quod si aliter visurn '
fuerit legenti ipsius Libellum. Spiritualem, huius verba reete interpretabitur
ex hac reali atque obiectiva missionaria activitate necnon ex consideratione
« noctis obscurae », quam ille hisce annis subibat et non semel ante Institu
tum conditum palam declaravit (49).

In Apuliae plagas ipse cum sociis profectus erat, quo tempore huius
regionis incolae universi animum ac passus convertebant in urbem princi
pem Foggia, apparitionibus B.M.V. « dei Sette Veli» adhuc permotam (49a).

Placuit igitur S. Alfonso peregrinationem instituere ac coram prodigiosa
Icone sese humiliter prosternere: eo tamen accedens, qua inter.iecclesiasti
cos gaudebat fama propter avunculurn suum Rev.mum Cavalieri ultimum
dioecesis episcopum, nullatenus valuit recusare invitamentum illius sue
cessoris Rev.mi Ioann. P. Faccolli, qui ipsum adegit ut B.M.V. novendiale
praedicaret, inconsulto suo neapolitani Sodalitii superiore (50). Huiusin-

(49) Lettere di S. ALFONSO I 2-5, IL
(49") Episcopua troianus, Foggiae Ordinarius, in suis Romam missis Relationibus

plurima verba fecit de terrae motu ac de B.M.V. apparitionibus. Pauca transcribimus :
«Terraemotus ferali die 20 martii 1731 ernisso, vino compunctionis Deus abunde populos
meos potans, plebem suam placuit visitare... Imago [B.M.V.] in quadam tabula cedrina
depicta et septem obtecta velis Foggiae ab ipsius urbis incunahilis culta, die 23 martii
1731 post terraemotum, velis etiam cooperientibus,· ipsa Imago velut a velorum caligine
apparere visa est. Quo ·factum est, ut non solum 'civium, sed exterarum gentium con
cursus undique ad ,tanti prodigii venerationem sit excitatus... Clero populoque exposcenti
bus, ut dies 23 martii festum de praecepto indiceretur, id in excelsae apparitionis me
rnoriam statuere non dubitavi» (Arch. Vaticano. Concilio, Relationes dioecesium, Troiana,
1733). Elapso sexennio, idem Rev.mus Faccolli dec1arat: «B.V. Dei Mater, quae in
luctuosa calamitate, quasi lridem pacis e fenestra ex replicatis velis picturam et lmaginem
obtegentibus se videndum [sic] praebuit, pergit usque adhuc obstupescentibus omnibus fa
ciern ostendere: hinc magnus exterorum concursus ad hanc civitatem, qui insueto ac repen
tino prodigio recedunt stupefacti» (Ibid, Relatio ano 1739). Quae prodigiorum continuatio
magis credibilem reddit apparitionem, qua ano 173.' S. Alfonsus novendiales dies praedicans
donatus fertur ac de qua nequimus in medium proferre testimonia, ne prolixiores ef
fìciamur, - Cfr R. TELLERfA, San Alfonso Ma de Ligorio, l,Madrid, 1950, 161 SS.

(50) [A. TANNOIA] tieu« Vita; del Ven. Servo di Dio Alfonso Ma Ltguori, lib. I c,16,
Napoli 1798, 57"6L Huius capitis tannoiani errores chronologicì confutantur a supra citatis
documentis Missionum Apostolicarum.
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<consulti causa, dum in hebdomadario neapolitano congressu notitias mis
-sionis Polignanensis gaudenter sodales exceperunt, eosdem Superior com
'monuit - absente tamen S. Alfonso - ne absque licentia praehabita con
-cionari iauderent : Haud dissimile vetiturn astringebat quoque sodales con
gregationis Patris Pavone (SI): sed aegre intelligimus cnr, si - ut com
muniter fit - S, Alfonso applicantur Superioris verba commonitoria, locus
epikeiae non fuerit datus in ponderanda sua agendi ratione, quippe qui
'Iongissime a N eapoli laborabat et inopinam praedicandi invitationem exce
-perat. Utcumque res sit, ecce secretarii Relatio: « Lunedì 3 marzo I732.
Dopo essersi terminato l'esercizio del sermone fatto dal nostro fratello Signor
-can? Jorio « ad fratres », il nostro Superiore ha letto una lettera di ringra
:ziamento di Monsignor di Polignano nella provincia di Lecce, ed il desiderio
che haveva il Prelato di quel luogo di essere aggregato, ed havendolo
proposto alla nostra Congregazione fù ammesso viva voce... Il nostro Supe
riore ha commesso al P. Carafa che ricordasse al nostro fratello D. Giovan
ni Ba Petrone la frequenza della congregazione. Di più ha rinnovato l'or
-dine il medesimo Superiore che niuno Fratello predicasse più senza la sua
espressa licenza» (f. 33). De receptione praefati Episcopi Polignanensis,
Rev.mi Petri Antonii Pini, nos docet congregationis Giornale (c. 43, ano I732
I733), in cuius prooemiali Regesto eximius Praesul accensetur inter sodales

ca die 3 matii ano I733.
Hebdornada sequenti, id est, die IO martii corarn S. Alfonso et 40

-sociis, post casurn moralern a can° Iorio expositum ac post concionem ad
populum a Scaia habitam, pergit secretarius: « Terminati gli esercizj della
-nostra Congregazione il nostro P. Superiore ha fatto un'ordine ai nostri Fra-
-telli rinnovando che nessuno ardisca di predicare senza sua espressa licenza.
Di più ha ordinato gli esercizi spirituali, così a' poveri come alle Monache
-dell'Ospizio delli SS. Pietro e Gennaro extra moenia : li soggetti destinati
a tali esercizj ed a confessare i sopradetti sono: can? Rosa, Sarao, Faenza,
Palma IO, Danzi, Jordano, Liguoro, can° Romano, Piro, Ruggiero, Arco, Ca
-strese, Pastena. L'esercizi] per il medesimo: istruzione a' Poveri, Piro; pre
dica, Sarao; esercizi] alle monache, Palma IO (52). Ha proposto [Superio'r]
-come ad istanza del Signor Duca di Termoli, governatore dell'Ospedale di
:S. Maria del Popolo all'Incurabili, si desiderano quattro nostri Fratelli per
andare i suddetti con due officiali del sudo luogo elemosinando per la città
-per la fabrica di quel luogo. Di più il do nostro Superiore ha nominato i
'Suddetti quattro Fratelli, che haveva eletto per la da elemosina, cioè Caro
prese, Sarao, Sarnelli, Romeo... , havendo ordinato che non salissero, per le

(SI) « Ogni Fratello in qualsivoglia occasione che dovrà predicare, così, in Napoli come
'fuori, ne faccia intesi i nostri Superiori, essendo questo anche atto di santa obbedien
za» (Arch. Miss. Apost. Pavone, Libro IV delle Consulte, f. 7v).

(52) « Hospitium DD. Petri et Ianuarii nomine sacrum », prout adhuc legitur in eiusdern
-frontispitio quo laudibus effertur prorex D. Petrus A. Rayrnundus Folch de Cardona, extra
-moenia Portae S. Ianuarii in via ad « Capodimonte» (tondo di) exstat iuxta celebres
'S. Ianuarii catacumbas, Hospitium quotannis fruebatur adiutorio spirituali Fratrum, ita ut
-novitiis praescriberetur assidue incumbere « missionibus civitatis sive exercitiis missionum
:navalium, sive eorurn quae fieri solent in Hospitio SS. Petri et Ianuarii extra moenia» (p. 85).
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case, ma. che soltanto andassero per le piazze e che non cercassero lirnosine
alle Dame che passano per le dette piazze in carozza, e che le chiavi delle
cassette che portano i detti officiali si conservassero da, detti Fratelli » (f. 34) .

Interea missio alia prospiciebatur post solemnitat~m paschalernIiabenda
in urbe Caiatii (Caiazzo), cuius Ordinarius Rev.mus Constantinus Vigilante,
nondum compleverat primum episcopatus sui quinquennium (53). De hac
missione adparanda refert :congregationis secretarius die 24 martii, absente

.'S. Alfonso: «24 marzo 1732. Il nostro Superiore ha fatto chiamare la con
sulta... e doppo havere parlato delle cose concernenti alla missione di Caiazzo
e Diogesi [sic] ha destinato i seguenti Fratelli per la suda: Padre l° Assi
stente [Aveta], Padre 2° Assistente [Carace], Caraffa, Pastena, Scondito,
Liguoro, Arco, Piro, Benincasa, Palma 2°, Porzio, Buonacquisto, Guardia,
Pertusio» (f. 35v). Feria secunda post dominicam « in albis» subiungit :
« Il nostro Superiore ha ordinato la consulta per la missione di Caiazzo... r

ed avendo fatto andare la bussula [sic] attorno per il caso della S. Peniten
ziaria in persona del Padre l° Assistente, fu. bussulato nemine discrepante.
Havendosi da fare poi le divisioni nella soprad" missione, essendo andato la
bussula attorno in persona del nostro Fratello D. Francesco Carafa fu ancora
bussulato nemine discrepante. Di più essendosi anco bussulato per il d?
caso di persona del Fratello D. Alfonso Liguoro è stato anco bussulato
nemine discrepante. Li soggetti destinati sono: Padre l° Assistente Direttore,
ed in difetto Carafa; Arco, Amore (Economo), Piro, Franco, Liguoro, Be
nincasa, Porzio, Guarinelli, Guardia, Pertusio. La missione partirà sabbato
26 aprile »(f. 36v).

Agmen utique densum ac pugnax, cui post aliquos dies additi sunt duo
alii veterani milites Christi: «12 maggio 1732. Sono partiti per la missione
di Caiazzo li nostri Fratelli Carafa e Scondito questa mattina lunedì»
(f. 38v). Nihil ergo mirum quod post exantlatos labores Revmus. Vigilante
in sua Relatione diei 30 augusti eiusdem anni ad S. Congregationern de
Concilio illos commemorarit: « Studui alios verbi Dei ministros advocare,
ultra eos qui quadragesirnali et Adventus tempore deputantur, .. , prout nuper
a Congregatione N eapoli de Propaganda Fide nuncupata nonnulli sacri opera
rii, me rogante, missi fuere ad totam hanc dioecesim» (54).

(53) Rev.mus Constantinus Vigilante natus erat Solofrae atque ano 1727 dioecesi
Caiacensi praepositus, postquam Neapoli in Nuntiatura et in Curia munus procuratoris
fìscalis gesserat, necnon Visitatoris Apostolici in civitatibus. Ostuni et Policastri,(Arch.

. Vaticano, Proc, Consist., an. 1727, V. II3, f. 185-193: Caiacen. Eccl-), Cfr tbid.: Lettere
di particolari,' v. 129, f. 399: epistola autographa ad èard. Seeret. Status Neapoli data,
die 18 nov, an. 1724. - Item: Ibid., Napoli, v, r74, f. r88: gaudium Nuntii neapolitani
die 5 sep. an, 1727 propter illius episcopalern praeconizatibnem. Amicitia Rev.mi Vigi
lante CU11l S. Alfonso inita missionis ternpore ac deinceps per fundationem alfonsianam
in Villa Liberi (r734) roborata, incrementum quoque ac signaculum habuit, postquam
S. Alfonsus ex fundatione luranensi consuluit in castello S. Georgii bono spirituali monia
lium ordinis carmelitani sub tituloS. Teresiae, in quarum benefìcium ipsi ex Alma
Urbe die 16 aprilis ano 1737 remissum fuit a D. Ferdinando Principali « il decreto confer
mativo di confessore... ad un altro triennio» (AG I D 36, 5). Inter sanctimoniales mora
bantur postmodum tres professae ex familia Episcopi Caiacensis ortae. (Arch. di Stato·
Salerno. Protocolli Notarili, Domenico Napolitano, v. 5534 [Castel S. Giorgio], an. r74:,
f. 80; an. 1746, f. 231; ano 1748, f. 67).

(54) Arch. Vaticano. Concilio, Relationes dioec., Caiaeensis, an. 1732.
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Fortasse quidam evangelizantium manipulus perstitit in dioecesi. Ex
parte sua S. Alfonsus, hoc anno a quattuor Congregationis exsequiis absens
(f..130-132), N eapolim absque mora rediit, sibi acquisita in decursu missionis
maxima benevolentia caiacensis Episcopi, cui fiduciarie detexit suas de novo
Instituto missionario rnentis ruminationes, Has a die 29 maii ad diem 4,
immo et 6 iunii (ut videtur) N eapolicum Vincentio Mannarini, inter primos
candidatos adscito, semel atque iterum refovit (55). Tum vero, sodalibus
Missionum Apostolicarum se miscens, in insulam Prochydam (Procida)
transfretavit ibique, praeter spiritualia exercitia c1ero insulari data, alias
promovit christianae devotionis manifestationes, ac prae primis « congrega
tionem secretam » B.V.M. perdolentis, quam die dominica infra octavarn
Corporis Christi (ergo die 15 mensis iunii) suscitavit et coadunavit in edita
paroeciali ecc1esia, olim abbatiali, S. Michaélis Archangeli (56): quos inter
labores retransrneare coactus fuit N eapolim, ubi die 19 eiusdern mensis coram
archiepiscopali Curia testem egit in benefìcium fratris sui D. Herculis, pri
mas haud nimis felices nuptias inituri die 22 curn sibi propinqua D. Rachele
de Liguoro in ecc1esia S. Mariae « della Misericordia alle Vergini» (57).

(55) Cfr Epistolam D. Vincentii Mannarini ad canonicum Scalensem D. Petrum Ro
mano, necnon aliamRev.mi Falcoiae ad citatum D. Vincentium Mannarini (Analeeta
CSSR 5[1926J IIO-II3).

(56) In Relatione, quam plures abhinc annos transcripsimus ex copia coaeva
Regesto Curìae neapolitanae anno "742 mserta, animadvertitur quaedarn discrepantia
quoad missionis prochydanae annum, Primo enim asserit: « Fondatione o sia Riforma
di vita di chi vuole attendere all'ufficio di Secretista. Ebbe questa origine dalli R.di Padri
della missione di Propaganda l'anno "73", che portatosi [sieJ in Procida... a dar l'Esercizij
di missione a detta terra essendone superiore l'Illustrissimo Sig. canv D. Giulio Torni, il
quale un giorno di domenica mandò alla Cong.ne de' Turchini il Padre D. Alfonso Li
vuoro [sieJ a far un'esortazione a quelli Fratelli... ». Sed in alio Relationis loco : « Breve
Notizia delle cose appartenenti alla Congregazione secreta. L Trae questa sua origine
dalli RR. Padri delle Missioni di Propaganda l'anno "732, in cui portaronsi in Procida...
a dar gli Esercizij di missione, essendone superiore l'Illustrissimo Sig. canv D. Giulio
Torni, il quale nel giorno della domenica infra octava Corporis Christi mandò alla Cong.e
de' Laici Torchini il P.D. Alfonzo Livuori a far un'esortazione a quelli fratelli ... » (Arch,
d. Curia. Sacra Visita, Spinelli, II, 396-4"8). Haec igitur secunda narratio magis accurata
videtur. Praeterea in annum "732 inclinarent animos: a) Excruplar Regularum quod, post
alios indagatores, Prochydae revidimus a Cappellano Maiore ano 1758 ad probaturn et
subscriptione autographa regis Caroli Borbonici (30 aprilis ano 1758) necnon regis Fer
dinandi (31 maii 1769) munitum. - b) Aliud Regularum exemplar, quod nuper in Archivo
Status neapolitano ditavit catalogum Congregationum: « Regole, ovvero Costituzioni d'una
minima Congregazione Cong.ne Segreta de' divoti Fratelli, eretta sotto il titolo della
SS.ma Vergine Ma Immacolata nella chiesa parr.le di S. Michele Arcangelo di Procida,
Anno "732» (Arch. di Stato. Statuti delle Congregazioni, fase, II2. 9). Regulam subscri
bunt "7 sodales. Ad calcern ultimi folii adest approbatio Rev.mi Nicolai de Rosa, Cappel
lani Maioris et Episcopi Puteolani, data die 12 aprili an. 1758. - c) Deruum ulterior
S. Alfonsi cum prochydanis amicitia confirmatur ex epistola ad ipsum data a Rev.mo
Falcoia die 24 ianuarii an. "734: « Raccomandi al Signore ed alla sua Santissima Madre
l'Isola di Procida per tutto il mese, ch'ivi farebbe per onore di Mamrna» (A naleeta CSSR
II [1932J 243).

(57) Arch. Curia.. Matrimoni, "732: Matrimorrium inter D. Herculern de Liguoro et·
D. Rachelern de Liguoro : « Die "9 iunii "732. Neapoli in Curia Arch.Ii R.D. Alphonsus de
Liguoro, patritius... , aetatis 36 ann, - Richiesto da D. Ercole de Liguoro sono venuto per
deporre sopra il suo stato libero ». - Capitula matrimouialia signata fuerant die "5 iunii
in palatio D. Dominici de Liguoro, patrui D. Rachelis. Ab actu signaturae et valde proba
biliter, a nuptiarum solemniisabfuit D. Iosephus de Liguoro : qui, ad mare cum sua
triremi exire coactus, delegit procuratorern D. Hyacinthum del Balzo, suum cognatum,
Cuncta instrumenta notarilia, Deo volente, edemus,



ANNUS NONUS: 1732-1733. S. Alfonsus ex urbe discedit suum Institutum
Scalae moliiurus atque in urbem reuertitur exercitia spiritualia clero iptae
dicaturus. (Giornale o Manuale, v. 43: luglio 1732-1uglio 1733). « Superiori
confermati in quest'anno 1732 [a mense iulio]. Superiore, can° D. Giulio
Nic. Torni; Padre l° Assistente, D. Filippo Aveta; Padre 2° Assistente,' D.
'Tomrnaso Carace ». - Elenchus Fratrum signat 132 membra, quorum n. 87:
« Liguoro ».

A. - Congressus hebdomadarii, - Intra hunc cursum S. Alfonsus, ad bi
vium vocationis suae perveniens, ultra progressus est atque fundamenta
iecit novae suae Congregationis missionariae. Atvero quoniam hunc in
finem non nisi die 2 vel 3' novembris ano 1732 urbi neapolitanae valedixit
ut Scalam supra littus amalphitanum peteret, eo ipso mensibus praecedentibus
illius praesentia connotatur diebus 28 iulii, II et 18 augusti, I ac 15 septem
bris necnon die 6 oetobris (f. I4v-I8): quin etiam, pluries intra mensem
octobrem, uti sine mora indicamus. His adde quod, contradictionibus minime
obstantibus mox exponendis, interfuit quoque ano 1733 sessionibus vixdum
N eapolim ad tempus rediit, hac dierum summa: 13 et 20 aprilis ac 4 maii
(f. 34v-36v).

Propter secretarii incuriam, ni fallimur, omissum fuit diebus 3 vel 6
iulii ano 1733 recensere novos officiales maiores pro cursu académico 1733
1734, quos tamen dignoscimus ex sequenti Giornali, videlicet: Superiore,
D. Francesco Carafa; r" Assistente, D. Francesco Forio; 2° Assistente, D.
.Michele di Palma.

B. - Exercitia Spiritualia. - Uti supra (p. 432) innuimus, a Sodalitii
rectoribus delectus erat S. Alfonsus, qui exercitia spiritualia consodalibus
traderet mense octobri ano 1732. Noluit porro huic muneri se ipse substrahere
intuitu imminentis suae versus Scalam profectionis, etiamsi probe sciret
talem discessum animos quorumdam audientium a concionatore abalienasse.
Haec etenim abalienatio ab historicis passim effertur: nihilosecius ex Gior
nali officiali (f. 19-23) factum indubium comprobatur, scilicet: maiore quam
annis superioribus numero audientes ad exercitia convolasse, qualiscumque
sit huius eventus ratio. Prima namque die, 16 octobris, intererant 55 Fratres,
5 novitii et 14 alumni: alumni isti seu ordinandi, qui sub 'congregationis
moderamine studiis vacabant, non nisi hoc anno exercitiis participasse do
cemur, Particeps quoque exhibetur Rev.mus D. Philippus Tipaldi, Episcopus
Arianensis (Ariano), cuius assidua praesentia singulis diebus-uno excepto
adnotatur. Quin etiam: Em.mus ipse card. archiepiscopus Franciscus Pi
gnatelli, iam senior, qui ab anno saltem 1724 nunquam his publicis exerci
tiis interfuerat (57a

) iisdem hoc anno praeesse voluit, diebus nempe 18, 22 et

(57") Nuperrime reperta fuit quaedam Rev.mi Arch.pi 'participatio exercitiis spirituali
bus ano 1727: «Nella basilica di S. Restituta cominciano [die 16 octobris] gli annuali esercizi
spirituali al clero secolare. Interviene 1;Arcivescovo». (I Diari dei ceremonieri della caiie
drale di Napoli XVI, f. 136, exerpta a Franco STRAZULLO, in Asprenas 7[1960] 211). - Hunc
vero archiepiscopi interventum aut praetermisit secretarius Missionum Apostolicarum aut in
legendo ipsius Giornali minime connotavimus. Rev.mus TIpaldi, exercitiorum particeps,
fuit spatio 27 annorum filius spiritualis Ven. Antonii Torres,' pii Operarii, in cuius processu
informativo egit testem conspicuum (Arch. Vat. Riti, vol. 1900; f. 352' ss.).
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23, in consessum fratrum adductus non modo ut ex audiendis verbis spiritua
liter proficeret, sed etiamut concionatorem honoraret eumque.palam in novo
suo Instituto rnoliendo sustineret. Ceterum sodalium adstantium summa,
praeter novitios et alumnos, ad 50 quotidie accessit, duobus diebus exceptis
quibus 35 et 38 fratres tantum coadunati sunto Dolendum sane est, quod
secretarius omiserit materias singulas, quas S. Alfonsus in octo meditationes
successivas distribuerit: meditationibus praemissa fuit lectio spiritualis in
comrnuni, necnon adnexa disciplina publica diebus qui bus abfuit Rev.mus
archiepiscopus.

C. - Missiones in urbe. - Statim post spiritualia exercitia coepta est mis
sio generalis in ecclesia Spiritus Sancti a die 25 eiusdem mensis octobris
usquead diem 3 novembris, et quidern curn participatione 66 Fratrum in
solemni processione inaugurali, quorum num SI: Liguoro (ff. 50-58). Nec
solum huic processioni, verum etiam aliis actibus matutinis interfuit S. AI
fonsus, immo et cooperationem activam praebuit. Sic V. gr. (f. 53 v.) : « 29

ottobre, mattina: predica Liguoro ». « 30 ottobre, sera: predica per le
strade, Liguoro, Buonacquisto, Romeo, Apa ». Denique die 2 novembris
'inter adstantes exercitio matutino accensetur Liguoro, deest autem clie se
quenti, mis~ionis quidem ultima.

Iure inde conii cere licet S. Alfonsum non nisi die 2 vel 3 novembris iter
versus Scalam suscepisse, ubi post triduum eucharisticurn prodigiis egregium,
signavit ille di 9 novembris initium Congregationis SS.mi Salvatoris. Tres
quattuorve solumrnodo hebdomadas Scalae tunc moratus est, quandoquidem,
facta initio decernbris iurata .sua declaratione de apparitionibus in sacro
ostensorio observatis (58) rediit N eapolim interventurus missioni SS.mae
Annuntiationis, de qua non semel loquitur Giornale: « Congregazione te
nuta nella cappella dentro il seminario per causa della lesione fatta nella
nostra Congregazione. Oggi giovedì 4 dicembre 1732 per appuntare la mis
sione che deve cominciare sabbato 6 dicembre nella chiesa della SS. Annun
.ziata per causa del flagello del terremoto accaduto sabbato 29 del caduto
novembre di questo corrente anno » (f. 28). Decursu autem rnissionis in
terfuisse connotat S. Alfonsum exercitio matutino diebus 9, IO, II et 12 de
cembris, quin etiam et praedicasse die II: « Questa mattina II dicembre:
Predica Liguoro » (f. 64-67).

D. - Saper S. Alfonsi exclusione a Missionibus Aposiolicis corollarium:
tGiornale seu Manuale, val. 43, ano 1732-1733). Compertum est iis, qui
S. Alfonsi biographias perlegerunt, quantam ipse oppositionem consodalium
superare debuerit, cum in anirnum se induxit suscitandi novam Congrega
'tionem missionariam. Abs re tamen esset singula impraesentiarurn facta ite
rum enarrare : unde pro nostro scopo meminisse sat erit adiuncta necessaria
ad textum secretarii rectius intelligendum. Praemonemus quod in tali ani
mornm dissidio, sicuti in aliis plurimis historiae contentionibus, interiace-

(58) Cfr Spie. Hist. 1(1953) 67 ss. - Allegantur ibidem documenta super terrae motu,
super apparitionibus in S. Hostia necnon super Processu, in qua S. Alfonsus declaravit.,
primus inter missionarios testes.



bant fucatae rationes aegre hodie nobis prehendibiles. Enimvero domicilii
translatio, qualem S. Alfonsus peregerat a Sinensium Collegio ad domun
cularn Scalensem, nihil per se officiebat priori suae adfiliationi inter fratres
missionum Apostolicarum; utpote quod alii quoque sodales extra urbem
degentes iuribus Associationis fruebantur. Fortasse huc accedebat zelotypia
quaedaminter sodalitia aut inter personas iisdem praepositas (59). At prae
sertim, si coaevo Tannoiae fidem adstruimus, mentes adversariorum cali
gabant nebulae subtiles cupiditatis, quamvis sub praetextu iuridico dissimu
latae (60).

Missionibus namque Apostolicis titulo fundationis hereditariae obvene
rant tres cappellaniae, ex quarum annuis redditibus totidem sodales nutrie
bantur missionibus gratuitis addicti, Tempore opportuno documentis ineditis
illustrabimus cappellaniarn, quam D. Fridericus Cavalieri, S. Alfonsi avus ma-

. ternus, per canonicum D. Petrum M. Gittio huic Sodalitio mandavit. Interea
S. Alfonso, quatenus inter missionarios praestantissimo, adiudicata erat cap
pellania sat pinguis fundata versus ano r675 a familia Della Marra (60a).

Huic ergo cappellaniae inhiantes nonnulli consodales, ordiri tentarunt S. AI
fonsi exc1usionem a Sodalitio ac proinde beneficii aut quasi beneficii, quo
fruebatur,cessationem.

Quibus praemissis, facilius deprehenditur textus secretarii in Giornali
(f. 32 v.) expressus: «Fratelli intervenuti agl'esercizi della nostra congrega
zione, oggi 23 febbraio r733. Sermone ad Fratres, can° Iorio n. Aderant huic
primae congressus parti 48 sodales, cum superiore can? Torni et cum duo bus
assistentibus. In secunda autem sessionis parte, praesentibus 23 dumtaxat
Fratribus, peracta fuit Refirmatio seu « Riferma n, de qua initio huius
articuli (p. 40r), videlicet generale sodalium scrutinium quod bis in anno
ac praesertim post primam dominicarn quadragesimae et prima feria secunda
mensis augusti regulariter fiebat, convocatis in unum - cum officialibus
maioribus- 24 circiter Fratribus. Nullus itaque pro S. Alfonso diiudicando
specialis conventus coactus fuit, sed tantummodo praecepto regulae obtem
perarunt, quandoquidem die 23februarii recurrebat feria secunda post pri
1Ì1am quadragesimae dominicam, Pergit porro secretarius: « Quest'oggi si
è fatto la Riferma de' nostri Fratelli. Per la consulta della da Riferma: P.
Superiore, Padre io Assistente, Faenza, can° jorio, Palma r", Carafa, Scon
dito, Figliola, can° Vanalesti, can° Rosa, Costa, Lazzari, Jordano, Del Gia-

(59) Die 28 aprilis ad S. Alfonsum rescribebat Rev.mus Falcoia: «lo 110n sò intendere
come tengono premura della nostra obedienza [mode1'atores Missionum Apostolicarum]:
quando essi an tolto di pianta tanti e tanti soggetti dall'obbedienza della Congregazione
<li S. Giorgio [sub ductu Piorum Operariorum]: e tuttavia vanno carpendone de' migliori»
(Ana!ecta CSSIR 12[1933] 162). - Ad intentiones can. D. Iulii Torni alludit non semel idem
Rev.mus Praesul: «La cosa stà che vorrebbe star inteso di tutto e che si dipendesse da
lui »(Ibid. rr[1932] 163).

(60) Tannoia tribuit Em.mo Pignatelli haec verba: «Non contenti di averlo denigrato
nella riputazione, li vogliono togliete anche il pane» (Della Vita... , Iib. II c. 3, Napoli
1798, 87).

(60') Arch, Miss. Apost. Platea delle Rendite fino al 1732, f. 257-264: «Errico Spinola
e D. Alfonso della Marra, cessionario di D. Francesco Gio. Vincenzo della Marra». Fit
historia capellaniae ac Iitium quibus fundatio subiacuit.

"'-"
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·como, Venati, Simone, Aiello r", Salzano r", Pastena, can'' Cavallucci,
Cristiano, Ruggiero, De Novellis. Il nostro P. Superiore ha ordinato la
bussola per nostro Fratello D. Alfonzo Liguoro : così se si doveva escludere
dalla nostra Congregazione come se si doveva toglierli la cappellania per
essere passato... » [sic] (f. 32V).

Punctis ergo suspensivis temperavit secretarius suffragiorum vocem, quae
insonuisse ac imperasse describitur S. Alfonso contraria,· inaniter adversa
riis contradicente superiore can° D. Iulio N. Torni. Praesumpti vero rei par
tes tuendas suscepit denique Em.mus card. Pignatelli, qui vigore muneris sui
cassas declaravit suffragantium, si quae fuerunt, conclusiones. Respuere hinc
iuvat PatrisTannoiae suspicionem, qua insimulavit can. Petrum Marcum
Gittio, S. Alfonsi fere avunculum, tanquam acriorem novelli Fundatoris
criminatorem (61). Prorsus aliter se gessitsenior canonicus, palam testante
secretario: « Can° Gizzio: scusato» (f. 32V). Suam igitur in congressu
praesentiam ille effugit, quin de absentia rationes adferret, ne excusatione
quidem infirmitatis allata, sicuti hanc praetulerunt can. Borgia aliiquesodales.

Utcumque tandem vota suffragatores tulerint,extra controversiam ver
santur haec corollaria : a) Nullo nigro lapillo nomen S. Alfonsi inustum in
Giornalicomperitur; b) Post festum Paschatis (die 5 aprilis) eiusdem anni,
S. Alfonsus ex oppido Scalensi per Castrum Maris descendit versus Neapo
lim colloquuturus cum Em.1Ì:lO card. Pignatelli ac gratias acturus canonico
'Torni (62); c) Dum Neapoli commoratur, suam inter sodales priscam sedem
occupavit diebus 13 et 20 aprilis necnon die 4 mensis maii; d) Cappellaniae
fructibus uti perrexit saltem per decennium, iuxta Archivi adnotationem
11l0X citandam.

IV

ULTERIORES ·S. ALFONSI CONTACTUS CUM MISSIONIBUS

APOSTOLICIS ÀNTE ET POST SUAM DIGNITATEM EPISCOPALEM

(1732-1762; 1762-1787)

Quamvis post suum a Neapoli discessum S. Alfonsus se praecipue de
vovit Congregationi SS.mi Salvatoris seu SS. Redemptoris struendae ac dif
fundendae, nullo pacto disrupit legaminaamicalia atque spiritualia cum
vetere Sodalitio: eo vel magis, quod illius nomen ac prioritatis numerum in
Fratrum albo semper retinuit secretarius, proutannuatim comprobaré licet

(6I) [TANNOIA], L cito :. «Senza forse dovette essere il canonico Gizzio che tanto
sentivala male per Alfonso, maggiormente perché suo allievo e parente» (p. 88). Ipsemet
biographus subdit textum epistolae D. Iulii Torni ad S. Alfonsum: «Fu da tutti uni
tamente stabilito che V.S. Ill.ma fosse cassato dalla Congregazione e che la Cappellania
si provedesse in persona di un altro Fratello D.

(62) Ab eo quaerebat die I2 aprilis Rev.mus Falcoia: «Desidero sapere l'accoglienza
v'avrà fatta Sua Eminenza e l'oracoli suoi sopra le correnti materie : e bramerei saper

· ancora i punti, che l'avrete toccati D (Analecla CSSR II[I932] I66).Paulo ante super
· cans Gittio idem ad eumdern rescripserat: «Dice d'aver fatto molto per voi: se li mostri

gratitudine • (p. I63).
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in singulis Giornalis voluminibus. Ex parte sua honori sibi duxit S. Alfon
sus manum deinceps sodalibus porrigere ut, etiam sibi non parcens, ami
citiam pristinam renovaret eamque in animarum beneficium verteret.Huius.
collaborationis signa potissima ex Regesto officiali colligimus, additis inter-'
dum quibusdam observationibus ad magis perspicuam Actorum intelligentiam;

1. - Primum. a separaiione decennium (1732-1742). - Hoc decennio S. AI-
fonsus operam navavit ineundis ac firmandis successivis Instituti sui funda

.tionibus: Villa Liberi in dioecesi Caiacensi (1734), I uranis in Salernitana.
(1736), Nuceriae Paganorum in Nucerina (1742): quibus nullatenus prae
peditus fuit quominus, nacta opportunitate, votis priorum sodalium morern.
gereret. En occasionum summa:

a) Giornale, v. 44 (luglio 1733-luglio 1734). Superato primo cum so-·
dalibus dissidio post card. Pignatelli supra memoratam notificationem, S. AI
fensus eo libentius denuo comparuit inter Fratres, quod iisdem a mense iulio
ano 1733 praeerat amicus suus D. Franciscus Caraffa (62a). Idcirco mense'
ianuario ano 1734, datis cum Ven. Ian. Sarnelli exercitiis missionalibus.
ad populum Iuranensem (63), profectus est Neapolim atque die 25 ianuario'
conventui hebdomadario interfuit : « Hoggi 25 gennaro 1734... Presenti ...
[adstantes 39, quorum nurn, 34] : Liguoro n.

Defuncto autem die 5 decembris eiusdern anni 1734 card. Francisco
Pignatelli atque in sedem Neritonensem (Nardò) electus primis anni 1736
mensibus D. Franciscus Caraffa (64) revixit cum aestivis illius anni ardoribus
sopita controversia de cappellania Marra a S. Alfonso ministrata. Ad ipsum
proinde rescripsit die 16 augusti an. 1736 Congregationis secretarius D. Mi
chaél Menga:

« Sig.r mio e P[adro]ne Oss [ervantissi] mo.

Essendosi nella riferma fatta nella nostra Congreg.ne dell'Aposto
liche Missioni discorso della Cappellania della -Congreg.ne che da V.S.
si possiede, il nostro P. Superiore mi hà ordinato di scrivere à V.S.
ciò che nella Consulta si è concluso, cioè, che quantunque la Congreg.ne
facci tutta la stima della persona di V.S., nondimeno perché da Cap
pellania si deve tenere da uno de' Fratelli che servono la Congreg.ne

(62") Huius amicitiae gratia voluit S. Alfonsus novo Superiori suam ostendere lae
titiam, quam similiter Rev.mus Falcoia probavit die 24 ciusdern mensis: « Il mantenere
una rimot'alleganza con la Congregazione non lo stimo improprio. Onde lo scrivere al.
nuovo Superiore con rallegrarsi e col pregarlo vogli guardar di buon occhio e proteg-
gere questo nuovo Istituto» (Analecta CSSR II[r932] 234).

(63) Haec exercitia sive missionem Alfonsus ipse commemorat in primo suo de
Instituti missionibus autographo: « Anno 1734. Si fecero gli esercizi a Ciorani» (AG
SAM III, f. 157). Ad eamdem alludit die II decembris an. 1735 D. Andreas Sarnelli, funda-·
tionis Iuranensis inspirator et benefactor: « Quel Dio che ha promesso pagarci ancor
un bicchiere d'acqua dato per amor suo voglia pagar la sua carità e similmente li.
tutto ciò che fa, ha fatto e farà per Ciorani e questi paesi" (Ibid. I D 36, 6). Ex
urbe neapolitana litteras die 22 ianuarii an. 1734 dederat S.Alfonsus monialibus con
servatorii Pocarensis (Pocara) in valle Tramonti, quibus reformandis anno praecedenti
insudaverat: « Fra giorni parto da Napoli per una nuova fondazione a Caiazzo» (KUNTZ,
Chronica II f. 229).

(64) Arch. Vat. Proc. Consist., ano 1736, v. 122, f. 283: Eccl- Neriton. (Nardò).



44I

nelle Sante Missioni, che da essa Congreg.ne si fanno, percio e neces
sario, che V.S. ancora s'impieghi à servire la Congreg.ne coll'interve
nire in dette Missioni, quando voglia ritenere la Cappellania: onde
dovrà V.S. avvisare se si contenta da oggi avanti d'intervenire nelle
missioni, che si faranno dalla nostra Congreg.ne, quando però glie ne
sarà dato l'avviso: e contentandosi di far così potrà ritenere la Cap
pellania; ma quando non si contenti di farlo, bisogni che V.S. si com
piaccia di rinunciarla, accioche la Cong.ne possa con darla a qualche
altro fratello provvedere al bisogno, che hà di soggetti nelle Sante
Missioni. Attendo per tanto questa risposta da V.S. per parteciparla
al nostro P. Superiore e L.B. divotamente le mani

Di V.S. Napoli I6 agosto I736.

Con questa occasione li do notizia come è passato all'altra vita il
nostro F.llo Sig. D.Tommaso Faenza.

Devitiss.mo et obblig.mo servidore

D. Michele Menga secretario (65).

Aedificatorem domus Iuranensis agebat illis mensibus aestivis S. Alfon
sus, cuius responsum affirmativum praesumimus, tum quia cappellaniam
gerere perrexit, tum etiam ob subsequentem in missionibus cooperationem,
pronti secretario erat in votis..Mensibus namque vernis sequentis an. I737
testatur Giornale (v. 46, f. 40): « I3 maggio I737. Quest'oggi s'è appuntata
la S. Missione perPanecocolo (66) per partirsi domenica 26 maggio I737, e
furono li PP.: per Direttore D. Filippo Aveta, Carace, Liguoro, Sersale,
Sparano... La predica grande D. Filippo Aveta; l'istruzione, Liguoro; esercizi
a' Preti ed a Monache, Carace».

Tum vero, si quae apud sodales perstitit nebula minus S. Alfonso ami
calis, eamdem protinus tandem fugavit mense iulio eiusdern anni novum
Associationis supremum Consilium, in quo primas partes agendas susce
perunt pro cursu academico fidi sequaces atque fautores S. Alfòrisi: adeo ut,
iam a prima Consilii deliberatione, sese ad illum converterent exquisituri
ipsius maximam cooperationem in autumnali missione neapolitana. Hoc
sane depostularunt instanter atque eloquenter :

Ill.mo Sig.r Mio, e P[adro]ne Sempre Oss [ervantissi] mo.
Essendo con universale applauso e pieni voti de' Fratelli caduta

l'elettione del Superiore della nostra Cong.ne delle Apostoliche Mis
sioni in persona del Sig.r Canonico D. Francesco Ma de Rosa, e quella
degli Assistenti in persona de' Signori Canonico D. Nicola Borgia e
D. Carmine d'Arco, hanno i medesimi stimato anche col parere della
Consulta appoggiare l'importantissima incombenza della Predica grande
nella prossima sa Missione generale di questa Città di Napoli ad V.S.
.Ill.ma, Si persuadono i detti Signori con ogni sicurezza, che il tutto

(65) AG I D 36, 8.

(66) Panecocolo seu Panicocolo, hodie Villa Ricca, erat « casale» circumscriptionis
(pertinenze, olim dicebantur) urbis neapolitanae, ubi 2.000 circiter cives morabantur,
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abbia à riuscire à maggior gloria di Dio e salute delle Anime, attento il
suo zelo- e spirito, a tutti e ciascheduno nostri che di fuori ormai ben
palese. lo per tanto in esecutione degli ordini del P. Superiore ed à

nome altresì de' Fratelli ne avanzo ad V.S. Il1.ma la notizia acciò ne
resti prevenuta: e mi estenderei volentieri à rappresentarli il piacere,
che ne hà provato la Congregazione tutta, ed il desiderio con cui
l'aspettano, se .sapessi di certo di non offendere la sua rara modestia.
Rassegnandoli in fine tutti i miei più devoti rispetti, e raccomandandomi
à suoi Santi Sagrificii ed Orationi resto baciandoli divotamente le Sagre
Mani.

Napoli 19 luglio 1737
Di V. S. Ill.ma.

dev.mo ed obligatii" Servidore
Ignatio Savastano Segretario (67).

Huic postulationi acquievisse S. Alfonsum, nos erudit Sodalitatis Re
gestum, scilicet:

c) Giomole.:v, 47 (luglio 1737-luglioI738). Missio generalis neapolitana
in ecc1esia Spiritus Sancti a die 26 octobris ad diem 6 novembris ano 1737·
Pro concionibus matutinis suam quisque vicem compleverunt Associationis
primores: Sparano, Poliastro, Savastano, Carace, Aveta aliique : in exer
citio autem vespertino (f. 69-80) programma quotidianum sic laconice ef
fertur: « Istruzione, can? 'l'orni: predica grande, Liguoro », Missionariorum
agrnen plane confertum diceres a prima processionis initialis solemnitate, in
qua S. Alfonsus incessit stipatus corona 60 sodalium: inde vero diebus se
quentibus Fratrum adstantium (praeter novitios) numerus oscillans signatur:
46, 52, 40, 39, 32, SI, "5: et sic porro. Magnae conciones adparandae -non
vetuerunt quominus S. Alfonsus identidem misceret intima colloquia cum
P. Thoma Pagano philipensi, a cuius directione ipse recesserat, ut tam pro
se, quam pro Instituto condendo, uteretur consiliis et moderatione Rev.mi
Thomae Fa1coiae, episcopi Castri Maris (Casiellammare di Stabia) (68).

Interea ano 1738 duo in Sodalitio S. Alfonsi ductores, DD. Franciscus de
Jorio et Franciscus de N ovellis, honorati sunt infulis episcopalibus: prior
designatus ad sedem Monopolitanam (Monopoli), alter in Sarnensem (Sarno)
a Nicoterana translatus (69). Uterque vero postmodum cum S. Alfonso amici
tiam coluit, praesertirn Sarnensis, qui ante Iubilaeum ano 1750 valuit tanto uti
missionario in gregis sui beneficium.Enirnvero aestimatio, qua apud c1erum
neapolitanurn S. Alfonsi nomen cìngebatur, in dies augeri visa est post illius
ab urbe discessum. Hinc die 2 iulii ano 1739 praefatus can. D. Franciscus
de Rosa, qua superior Missionum Apostolicarum, per epistolam autogra-

(67) AG I D 36, 8.
(68) In suo Libello Spirituali adnotat S. A1fonsus: «28 ottobre I737. - P. Pagano

m'a rimesso in tutto a Mgr. Falcoia per tutto quello che m'a detto e mi dirà. E' spada
provata », - In prima eiusdem anni parte P. Ianuarius Sarnelli praedicaverat missionem
in S. Anna «di Palazzo» (Giornale, V. 47, f. 9I-I02:· 22 febbraio-a marzo).

(69) Arch.Vaticano. Proc. Consist., ano I738, V. I34,f. 477: Monopolitan. Eccl.' 
Ibid~, f. 753: Sarnen. EccI'.
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pham adiit Rev.mum Thomam Falcoia, ut hic, utpote eo tempore S. Alfonsi
moderator in spiritu, zelantem missionariumstimularet ad .exercitia spiritualia
annua consodalibus, immo universo clero urbano, tradenda: eo vel magis
quod, deficiente propter invaletudinem praedicatore exercitiorum iamcon
ducto, nullus alius idoneus in promptu aderat. En Superioris deprecatio:

Hl.mo e Rev.mo Sig. mio, e P[adro]ne Colj endissijmo,

Ritrovandomi nell'impiego di Superiore della Congregazione delle'
Apostoliche Missioni eretta dentro questa Cattedrale, mi necessita la
persona del Sig. D. Alfonso de Liguoro, uno de' nostri degnissimi fra
telli, per dare gli esercizij spirituali al clero nel venturo mese di otto
bre, precedenti la solita generale Missione di questa Capitale, in man
canza del Sig. Can? penitenziero assegnato à tal impiego, che si è
scusato per alcune sue indisposizioni. Ma perché sò che il med" Sig. D.
Alfonso dipende in tutto dalla saggia e prudente condotta di V.S,
Ill.ma, perciò ricorro alla sua gentilezza, accioche mi favorisca di dar
gli l'ubbidienza di accettargli, ed insieme prescrivergli, che stante la de
bolezza della sua salute per le incessanti fatiche ·delle Missioni, non
pretenda di far nuove fatiche di composizioni di prediche; mà si serva
di quelle meditazioni, che diede al nostro Clero sette anni addietro; e
posso assicurarla, che così io come tutta la Congregazione, anzi tutto
il nostro Clero desidera di sentirlo; perché predica con fervore di spi
rito ed efficacia, essendo avvalorata la divina parola dall'essemplarità
della sua santa vita. Confido che V.S. Il1.ma, che hà avuta sempre
per me tutta la bontà, non mi negarà tal favore. Con che rassegnan
dole tutti i miei ossequij con tutta stima di rassegno etc.

N apoli li 2 luglio 1739.

Di V.S. m.ma e Rev.ma
Div.mo e obblig.mo servitore vero

Francesco canonico Rosa (70).

Superatis hinc inde quibusdam impedimentis (71), S. Alfonsum prefìxo
tempore Sodalium vota explevisse, mandavit succincte posteritati actuarius,
videlicet:

d) Giornale, v. 49 (luglio 1739-luglio 1740). In quotidiana horum exer
citiorum relatione (f. 2i v., 45-49), praeter novitios, adstantium numerus
37-47 generatim signatur, quin definire valeamus si ultra hos sodales, quos.
nominatim secretarius distinguit, alii quoque interfuerint Sodalitio nequa
quam adscripti. Dolendum sane quod silentio actuarius praetereat, sicuti anno
1732 pariter contigit, concionum argumerita: horum unum alterumve di
gnoscimus ex aliis S. Alfonsi adnotationibus (72). Post conciones singulas,

(70) AG I D 36, S.

(7I) Cfr Epistolae Ven. P. Caesaris Sporiell; (ed. Henze, Roma I937) 39·
(72) Annuente Rev.mo Falcoia, P. Caesar Sportelli S. Alfonso insinuaverat: « Bra

merebbe similmente che, tra le altre meditazioni, ne proponesse una della imitazione
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ultima die excepta, disciplina communis austeritatem propositorum firma
bat. Exercitia a die 15 ad diem 22 mensis octobris ano 1739 durarunt.

e) Giornale} V. 50 (luglio 1740-luglio 1741. - Pro novo cursu, cuius ini
tium connotatur mense iulio ano 1740, Congregationis habenas denuo prehen
dit qua superior can. D. Iulius Nic. Torni.

f) Giornale, V. SI (luglio 174I-luglio 1742). - Ex huius anni Regesto
quaedam nobis excerpenda monstrantur. In primis die 26 augusti ano 1741
pie obiisse scribitur canonicus D. Petrus Marcus Gittio, S. Alfonsi quo
dammodo avunculus, qui a sua receptione (22 maii ano 1690) inter sodales
missionum Apostolicarum usque ad extremum suum testamentum et codi
cillos extitit nobilissimum pietatis et zeli apostolici exemplar, sicuti in alio
articulo enucleabimus. Pro hoc cursu inter novitios recensetur (f. 17) D. Do
natus de Liguoro, qui die 19 novembris anni sequentis 1742 fratribus ag
gregatur ac proinde deinceps.in elencho sodalium annuatim Giornali prae
posito nuncupatur «Liguoro 2°», ut discrimen cum S. Alfonso «Liguoro IO)}'
stabiliatur. Quasi per transennam officialis notitia adlegatur triplicis cappel
laniae, qua totidem sodales fruebantur: « Obblighi di messe che tiene la.
nostra Congregazione... Tre cappellanie, di annui ducati sessanta per ciasche
duna, del signor della Marra; una se ne soddisfa dal nostro Fratello D. Alfon
so de Liguoro; l'altra dal nostro Fratello D. Ignazio Sacchi; e un'altra da.
D. Ianuario Amore, nostro Fratello» (f. 4IO).

Intra hunc cursum 1741-1742, peractis a clero exercitiis spiritualibus
atque finita missione generali ad Spiritus Sancti (73) ecclesiam, cepit ini
tium Sacra Visitatio personalis 'et localis, quam pro urbe neapolitana ac pro'
dioecesis «casalibus» in diem 5 novembris eiusdem ano 1741 Em.mus card.
Spinelli indixit. Omnibus igitur rite dispositis, ad arma ipse apostolica con-o
clamavit cleri duces missionarios eosque in duas potissimum turmas distri
buit: aliam Sodalitii membris exclusive conflatam, aliam vero sub S. Al
fonsi ductu ordinatam; utrique tamen intimavit communes agendi, instruendi
et catechizandi formulas, quas cum S. Alfonso et CUl11 eiusdem discipulo

di Nostro Signor Gesù Cristo che, oltre di stimarla molto propria e fruttuosa per un.
Clero operario, stima che riuscirà a V.R. facile il proporla, essendo materia propria.
nostra, che sempre abbiamo per le mani D (l. cit.).

(73) In hac occasione foris sese exprompsitcollaboratio efficax inter utramque Con-o
gregationem, teste Diario sodalium Patris Pavone: «Domenica 29 ottobre "741. Congrega-o
zione secreta, Si ricordò ai PP. confessori della nostra Cong.ne di far la carità di confessa
re nella chiesa dello Spirito Santo in questo tempo della Missione secondo il solito che
s'i è pratticato gl'anni passati, precedente l'invito e richiesta fatta dal P. Superiore
delle Apostoliche Missioni, essendo venuto il Sig. canv D. Giulio Niccolò Torno, attuale
Superiore di da V.le Cong.ne, per fare personalmente do invito ai PP. confessori, ed a.
tutti gli altri Fratelli per assistere agl'esercizj fatti nell'arcivescovado la settimana pas
sata D. Ceterum can.D. Iulius N. Torni semper confovit hanc cooperationem, v.gr, occasione
festi B.M.V. Assumptionis, titularis Sodalitii Patris Pavone, ex cuius diffuso Diario haec
solummodo metimus: «Domenica 23 agosto "739,.. La processione dopo il solito giro
uscì dalla porta grande del Collegio ed entrò in chiesa, e vi fù un'accompagnamento de'
Fratelli forse più numeroso degl'altri anni, essendovi 200 colle pianete, oltre de' che
rici colle cotte, e degl'altri colle tonacelle. Portò il Venerabile il Sig. canv della catte
drale D. Giulio Torni, seguendo un gran numero de' Signori canonici in abito col mau
telletto... D.
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Ven. Ianuario Sarnelli concordarat.. De his S. Alfonsi laboribus seorsim
.agemus. Primae turmae seu Sodalitii, qua talis, operositatem a mense no
vembri ano I74I usque medium maium ano I742 extollit Giornale (f. I8I-I84)"
'loca evangelizata commemorando, nempe: Torre del Greco, Calvizzano, Ar
zano, Marzano (dioec, Nolae : exercitia), Posillipo, Piscinola.

2.. - Secun.dusn: a separaiione decennium (I742-I752). - Huius decennii
periodus dum labitur, S. Alfonsus, Paganensi fundatione inchoata (I742) ac
per suum brachium dextrum Ven. Caesarem Sportelli mox aucta et confir
:mata, dilatavit ultra Apennini culmina Instituti sui tentoria, quae I1iceti
(I744) et in Capite Silari (Caposele: I746) defigere valuit. Saepe saepius
igitur loci et temporis intervallo disiunctam egit vitam ab urbe neapolitana
atque a Missionum Apostolicarum Sodalitio: quam ob causam nullum alfon
sianum vestigium prospeximus in tribus Giornalis voluminibus: 52, 53, 54,
-quae annos I742-1745 respiciunt. Res aliter se habet in sequentibus. .

a) Giornale, V. 55 (luglio I745-luglio I746). - Cursus hic nobis quid novi
.refert, videlicet missiones a Sodalitio feliciter peractas in civitate et dioecesi
Nuceriae Paganorum, Procul aberat S. Alfonsus, at per novum superiorem
.nucerinum P. Ioannem Mazzini certior de eventibus reddi poterat. Missiona
.rios Nuceriam advocaverat novus eiusdern episcopus Rev.mus Gerardus An
-tonius Volpi (74), cuius Missionibus Apostolicisaggregatio a Giornali diei
.5 rnensis aprilis ano I745 adsignatur: nihil proinde mirum quod de conso
.dalium laboribus gauderet et sodalitates missionarias in dioecesi prorno
vere satageret (75), qui n posthac S. Alfonsi discipulis honorem et praesi
-dium denegaret (76). Suis vero Missionum Apostolicarum confratribus aequum
-pariter visum est elogia conferre, quippe qui numero ac zelo praestantes
.gregem nucerinum depascere voluerunt (77).

(74) Arch. Vaticano. Proc. Consist., ano 1744, v. 131, f. 361: Nucerina Paganorum
Eccl-. - Natus ibidem dicitur « nella terra di S. Agata, diocesi di Bovino ». Praeter
-eiusdem curriculum vitae Processui ad nexum, de illius meritis plura congerit Nuntius
.neapolitanus (Ibid. Napoli, ano 1741, v. 205, f. 394-402; ano 1744, V. 215, f. 284).

(75) « [Elaboravi ut] ... ab idoneis ministris, quos apud me non paucos in una
-ex meis presbyterorurn congregationibus instructos habeo, quique aliis etiam dioecesibus
-eorum missionibus inserviunt, divini verbi praedicatio nunquam in ecclesia intermitte-
-retur II (Arch. Vaticano. Concilio, Relationes Dioecesium, Nucerina Paganorum, ano 1747)'

(76) «Ad excolendam hauc Domini vineam sacris nrinistris tam in civitate et dioecesi
-residentibus, ac praesertim novae Congregationis SS.mi Redemptoris pluries recensitae,
-quibus nimium in hac parte teneor» (Ibid. Nucerina Paganorum, 1750).

(n) Textum non modo quia ineditum vulgamus, sed quoniam nobis refert mentern
S. Alfonso coaevam de evangelizantium numero ad misiones necessario, necnon prae
.sentiam connotat missionariorum alienigenarum intra septa Nuceriae Paganorum, quin
zelotypiam iidem suscitarent inter S. Alfonsi alumnos. Hoc autem missionis nucerinae
tempore, S. Alfonsus cum suo militum Christi manipulo diocesim Troianam peragrabat,
postquam nascenti fundationi nucerinae praefecerat P. Ioannem Mazzini. Ecce Missionum
Apostolicarum Giornale (v. 55, an. 1745-1746, f. 89): «A 5 dicembre si partì per la s. mis
sione di Nocera de' Pagani. Direttore della missione, Aveta: e in divisione in Angri,
Giordano. Nelli Pagani si fe la missione: predicò la sera Aveta: gl'altri Padri che in
tervennero furono Amore, Romeo, Lieto, Cans Borgia, Figliola [Antonio], Ammendala
[Giovanni], Napoli [Onofrio], Guardia, Porzio, Savastano, Dandolfo rs, Tufo [Francesco
-del], Franco, Gaudioso, Ugolino, Barbena, Recchia. - A Nocera de' Pagani fa anime
ILOOO. - A 22 gennaio [1746]. Dopo l'Epifania si partì per Nocera medesima a terminare



b) Giornale, v. 57 (luglio 1747-1748). - Ex missionibus ultra Apenni
nos montes reduxS. .Alfonsus mense aprili ano 1747 domicilium Iuranis sibi:
elegit, quo efficacius et magis expedite apud regios ministros Neapoli ap
probationem sui Instituti tentaret. Menses porro aestivos eiusdem ann.i in
urbe transegit, ubi pro suo zelo indefesso negotia spiritualia cum « diplo
maticis » socians dedignari noluit invitamentum, quod in laconico Gior
nali subintelligitur : « 21 agosto 1747 ... Assegnato per oggi a 15: istruzione,
Tufo 2 0 », Hoc comma deletum fuit ac sic mutatum: « Sermone ad Fratres:
D. Alfonso de Liguoro ». Post autem duas hebdomadas congressus habitus
adnotatur: « Fratelli intervenuti [citantur nominatim 50] quest'oggi 4
settembre 1747. Esercizi fatti: Sermone ad Fratres: D. Alfonso de Liguoro
(f. 24-25). Concionator tanto impetu ac tam meridiana intentione irruisse
fertur contra quemdam sacrum oratorem nullatenus evangelicum, ut apud
Fratres adstantes non defuerint, qui concionatorem quasi calumniae insi
mularent. Idcirco S. Alfonsus in novo congressu, nedum verba sua edulco
raret, acriora reddidit, conscius muneris sui suaeque auctoritatis esse vocem
extollere contra eloquentiae evangelicae proditores. Super hoc tamen secun
do congressu silet citatum Giornale.

Apud idem volurnen in memoriam revocat actuarius cooperationem a
S. Alfonsopraestitam, quando vix a fluxione pectoris convalescensfçb) minime
recusavit sibi assumere exercitiorum pondus in paroecia urbana sui baptismi,
id est, in ecclesia S. Mariae « dei Vergini): « A 18 febbraio [1748] si
fecerol'esercizij a nome della Congregazione della parrocchia de' Vergini dal
P.D. Alfonso Liguoro, l'istruzione dal can" Sersale, e durarono per do
dici giorni» (f. 156).

c) Giornale, v. 59 (1749-1751). - Demum sub finem ano 1750, pro clau
sura Tubilaei universalis romani atque pro eiusdem ampliatione ad orbem
a Benedicto XIV signata nullum aptius instrumentum parare didicerunt
Sodalitii rectores quam deposcere S. Alfonsi decisivam collaborationem in

il rimanente della diocesi, e si fecero 5 missioni: una alla chiesa cattedrale, un'altra
alla chiesa parrocchiale di S. Matteo, un'altra a S. Egidio, utraltra... [album], e l'ultima
settimana nella parrochia1e chiesa di S. Michele. Li Fratelli intervenuti in dette mis
sioni furono : Padre 2°' Assistente, Peccerillo, Romeo, canv Sperano, canv Fusco, Figliola,
Ugolino, Sergio l°, Barbella: li quali fecero la missione della cattedrale di S. Matteo.
E il P. Aveta destinato Direttore in divisione col P. Amore, Gaudioso, Lieto r", Na
poli, Arnrnendola, de Tommaso, Dandolfo l° e Tufo 2° andarono a fare la missione nella.
'parrocchia di S. Egidio. Nella missione della cattedrale predicò P. Porzio: l'istruzione si
fece da P. Peccerillo. Nella parrocchia di S. Matteo si predicò dal can> Fusco, l'istru
zione si fece dal 2° Assistente... Si nota come per far bene la missione in tutta da dio
cesi vi bisognano 14 soggetti, e deve regolarsi in qu.esto modo. In Nocera de' Pagani vi
bisognano tutti 14 e la missione deve durare giorni 15, bisognandovi l'esercizi a' Preti
ed a due monasteri di moniche ed un conservatorio. La città assieme colla parrocchia
di S. Matteo si devono far unite, e dividersi i soggetti parte nella chiesa collegiale, e
parte in S. Matteo, e deve durare almeno 12 giorni. Il casale d'Ancri [sic] può farsi
assieme colla parrocchia di..; [album]. Nove soggetti possono restare ad Ancri, e l'altri
cinque per andare alla parrocchia. Finalmente la parrocchia di S. Michele si può fare
unita con quella di S. Egidio: otto soggetti bastano per S. Michele, e 6 per la parrocchia
di S. Egidio. In città esercizi a' Preti diede il canv Sparano, in Nocera de' Pagani il
canv Fusco D.

(78) « In Napoli ho passato guai: sono stato sette giorni coll'acqua... e ancora
sto leso col petto D. (Lettere di S. ALFONSO I 147. - Napoli, lO febbraio 1748).



missione generali neapolitana intra ecclesiam Spiritus Sancti a die 27 octo
brisad diem S novembris. « Predica grande, De Liguoro pO [primo]; istru
zione, Torio n,aitsecretarius singulìs vesperis(f. 92-105). Omnia itaque
secundum Sodalitatis normas traditionales coepta et absoluta sunt : interim
zelantissimus concionator ex urbe praeordinabat tempora et loca, quibus
evangelizandis strenuam sui Instituti phalangem ab initio jubilaei destina
vit (7sa), simul recogitans sese in discrimina magis ardua inferre, id est,.
in missiones difficiliores opern suam largiri: quod et ipse praestit, sicut
promisit,

3. - Tertium a separatione decennium (1752-1762). - Sequentia Giornalis
volumina, id est, 60, 61, 62 nullam de S. Alfonso specialemnotitiam suppe
ditant, nisi quod eiusdem nomen quotannis iteratur in elencho officiali
tanquam « Lìguoro l° n, cui socius manet in tabula D. Donatus de « Liguo
ro 2° n, magnificus sane missionarius, postmodum (an. 1770) primus Assi
stens necnon denique episcopus oppidi Venafro, nonagenarius saeculo XIX
moriturus (79): quibus in elencho superadditur ab ano 1763 D. Vincentius
de. « Liguoro 3° n.'

Attamen S. Alfonsus, etsi ab urbe neapolitana procul degens, eiusdem
vicissitudines politico-ecclesiasticas comrninus rimabatur post discessum Em.mi
card. Spinelli sub ano 1749 finem; praesertim vero deflevit subsequens fere
quinquennale de facto interregnum in archidioecesi Pastoris sui orbata,
propterea quod ex eiusdem orbitate multum detrimenti praevidebat obventu
rum apostolicis operariis. Hinc simul ac intellexit suum priscum in Missio
nibus Apostolicis collegam Rev.mum Antoninum Sersale advocatum fuisse
ex Tarantina sede ut neapolitanae archidioecesi praeesset, ipsum inter alia

. multa de statu Sodalitiorum cornmonuit : « Non trova più il clero di Na
poli come lo lasciò [anno 1743 ut Brundusinam (Brindisi) ecclesiam regeret] :
trova un clero rovinato... , specialmente decaduto lo spirito negli ordinàn
di e, quel che è peggio, anche nelle tre Congregazioni de' preti, per mez
zo di cui in tanti anni già prima si è conservato lo spirito del clero napo
letano, ch'è stato l'esempio di tutto il Regno e potrei dire di tutto il
mondo » (So).

Fortasse haec postremaverba dum signavit, mente S. Alfonsus tenebat
tres Summos Pontifices neapolitanos sibi coaetaneos. Umbram autem pessi
mismi, ex epistola fluentis, quo efficacius a novello archiepiscopo dissiparet,
eidem subnuere et commendare voluit duo archidioecesis luminaria supra
modium elevanda, scilicet clarissimos viros D. Iosephum Torio et D. Ioannem
B. Fusco: hunc supra (nota 33) comperimus Missionibus Apostolicis inscrip
tum: primum vero, sodalibus Patris Pavone incorporatum, ipse dignoverat

(78") Ibid. r78.
(79) «A dì 27 gennaio r8rr. - L'ill.mo e R.mo Monsignore D. Donato de' Liguori,

Vescovo di Venafro, di anni 90, abitante vico Gerolamini, ricevuto il SS. Sacramento,
morì e fu seppellito nella Cong.ne de' Bianchi. allo Spirito Santo» (Arch, Parr. Eccl.
Mètropol. Lib. VIII Defunct. [r80r_r8r5] f. 72). Nondum cornprobavirnus cognationem
huius Praesulis cum familia S. Alfonsi. .

(So) Lettere di S. ALFONSO I 253.



in disciplinis moralibus praestantem (81), verbo et calamo pro· Ecclesiae
pastoribus atque ovibus militem strenuum necnon semper promptum, sicuti
post decennium in dioecesi .Sanctagathensi perfecit (82), ad regni provin
cias evangelizandas.

4. - S. Aljonsus, ad sedem ecclesiae Sanctagathensis euecius (1762), cum
Missionibus Aoostolìcis cooperaiu» earumque deuenii decanus seu senior. 
A nostra dissertatione, Archivo Sodalitatis potissimum innixa, exsulat cunctas
amicitiae et venerationis ostensiones circumferre, quae ex parte consodalium
foris prodierunt, cum S. Alfonsus ano 1762, praeeunte expressa Clemen
tis XIII voluntate, crucem episcopalem S. Agatae Gothorum amplexus est.
Postremum igitur vitae suae stadium, viginti annos (1762-1787) comprehen
dens, duas periodos signat: aliam pontificatus laboribus onustam, aliam vero
paradisi caelestis exspectatione trepidam.

Ad primam quod attinet (1762-1775) in memoriam reducere iuvat coo
perationem Episcopo Sanctagathensi oblatam a missionariis Patris Pavone
et ab Apostolicis Missionibus in evangelizanda dioecesi. Enimvero, quando
quidem S. Alfonsus, ex Alma Urbe post consecrationem episcopalem N eapo
1im redux, dec1aratus erat socius « ad honorem» Congregationis Patris Pa
vone (83), huius collaborationem statim exquisivit atque obtinuit ad missio
nes in dioecesi peragendas, eo quidem amplissimo fructu quem metere po
terant viginti missionarii (84), duce atque stimulatore praefato D. Iosepho

(SI) Eiusdem opera, sub anonymo « un Fratello della Congregazione del P. Pa
vone" edita, numerantur : Istruzione ... per li confessori di terre e villaggi,· Venezia
1747, cnm praefatione Rev.mi D. Iulii N. Torni. - Il paroco di Villa, Napoli I74S, con
brevi prolusione eiusdem Praesulis ac cum appendice (pp. 4S) super devotioue erga
RV. Mariam. - Il Vescovo Consolato, Napoli 1755, cum approbatione S. Alfonsi tanquam
revisoris (Lettere di S.A. III 15, 16). In nostro Archivo Generali (LD. 36, 23) exstant sex
-epistolae, quas D. Ios. Iorio dedit (I74S-I752) S. Alfonso de quaestionibus moralibus,
·Quoniam circa « clericum habituatum » uterque .specialem dissertationem scripserat, suam
D. Ios. Iorio remisit Benedicto XIV suumque animum S. Alfonso patefecit: « lo stimerei
per la gloria di Dio, che li facesti una lettera pregandolo a dar rimedio ad un tanto
male intorno i cherici, che quasi tutti sono dissoluti e poi ascendono agl'Ordini. E' cer
to che egli ha letto la tua Teologia, giacché mi citò il luogo, dove sta questo caso, e
mi scrisse il vostro Ligorio » [sic].

(S2) Lettere di S.A. I 483, 487, 488, 490, 491, 495.
(83) « I confratelli della Conferenza [Patris Pavone] lo dichiararono loro confra

tello, volendo maggiormente decorare la propria Adunanza [TANNOIA], Deila vita del
Ven. Alfonso Ma Liguori II, Napoli 1800, 24.

(S4) S. Alfonsus, praehabita missionariorum visitatione ad episcopale palatium, seri
bit: « Questa mattina son passati da quì i missionanti del P. Pavone... E' un'ottima
compagnia di venti soggetti" (Lettere di S.A. I 483). Cfr etiam : ibid. II 168, 172. - .Iu
Archivo Curiae Sanctagathensis excerpimus supplicationem a sacerdotibus Durazzani
an, 1780. episcopo Rossi porrectam: « Hl.mo e R.mo Signore: Li dietro scritti sacerdoti
di questa Regia Terra di Durazzano ... supplicando espongono qualmente nell'anno 1763,
essendosi posta in piedi dal degnissimo e zelantissimo Vescovo suo immediato antecessore
D. Alfonso Ma de' Liguori una Pia Adunanza de' Preti secondo l'Istituto e Regola
della Congregazione sotto il titolo dell'Assunta eretta nell'Arcivescovado della Fede
1issima capitale: ma seguita la rinuncia del Vescovado, fatta da do de Liguori, là
da Pia Adunanza passo a passo andò a decadere del suo pristino fervore ... : ciò nulla
-dimeno, non si è da essi desistito dall'apostolico ministero delle Sagre Missioni, ingiunteli
-da do de Liguori... Quindi è che risultando dalla da Pia Adunanza non meno il loro
privato e respettivo utile spirituale, che il pubblico profitto dell'anime ... pregano dia su
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Torio. Quae initialisS. Alfonsi propensio in istiusmodi missionarios, nulla
ienus impedimento fuit quominus serius alios pariter advocaret in vineam
.suam colendam: sui nempe Instituti alumnos, S. Dominici filios, S. Georgii
.seu Puritatis sodales necnon, pro locorum temporisve adiunctis, Missionum
.Apostolicarum fratres (85).

Exadversum S. Alfonsus praebuit aut melius praebere voluit ano 1798
-suam cooperationem Missionum Apostolicarum consodalibus. Ipsos equidem
-tunc prospicimus laborantes siti nobilissima, exaudiendi nempe vocem et
-consilia Praesulis Sanctagathensis pro annuis exercitiis spiritualibus. Voti
-certiorTactus, S. Alfonsus paulisper anceps mansit propter miserandam
valetudinis suae conditionem: nihilominus, etsi lecto decumbens et gra
-viora ex itinere damna veritus, voluntatem suam placendi confratribus sub-
-misit arbitrio Patris Villani, conscientiae suae moderatoris, die 18 iulii
-eiusdem anni: « In quanto poi agli esercizi, io secondo il vostro sentimento
.scrissi al Superiore una lunga lettera, dove ho esposte tutte le mie infer
mità, ed il pericolo facilissimo d'una infermità mortale nel dover io dar
gl'esercizi in quel tempo [mense octobri]: tanto che aggiunsi che avesse
-fatto apparecchiare un'altro per supplire in caso, mentre era verisimilissimo
che in mezzo alle prediche io cadessi infermo, non tanto per le prediche,
-quanto per l'umido che allora debbo prendere necessariamente coll'uscire.
Ma secondo la vostra ubbidienza (perché altrimenti avrei risposto in altro
-modo) ho scritto che, se con tutto ciò vuole ch'io venga ed arrischii, ver
rò per ubbidire. Or ho mandato questa lettera, ma non so se convenga più
.di sciogliermi. Ma so certo che tutte le mie infermità e pericoli esposti non
faranno breccia, perché tutto ciò D. Felice [S. Aijonsi secretarius] già 10
-disse al Superiore ed al canonico Sparano, e rispondeano: "Non importa,
non importa, Dio l'aiuta". Onde certamente verrà ora l'altra lettera che
m'aspettano. Se viene quest'altra lettera, V.R. mi spieghi chiaramente che
-cosa vuole che risponda» (86).

Responsum definitivum 'sibi reservavit Dominus, qui servi sui morbum
.ingravescere permisit eumque lungos menses cruci confixum tenuit. Postmo
-durn, elapso quinquennio et amplius, S. Alfonsus iam fere octogenarius com
mutavit palatium episcopale cum suo prisco habitaculo Nucerino ibique Deo
vixit ultimam peregrinationis terrestris periodum (1775-1787). Interea Mis
-sionum Apostolicarum fratres honori sibi duxerunt quod tantus Praesul,
qua Sodalitii decanus ac senior, primum locum 'teneret in officiali mem
'brorurn elencho, qualem ab ano 1779 refert secretarius: « Nota de' Signori
Fr~telli secondo la di loro recezione. 1. Mons.r D. Alfonso de Liguoro,
Vescovo di S. Agata de' Goti. - l° ottobre 1725 [receptus] » (Giornale) V. 70,
anno 1779-1780).

1'esposto le opportune providenze in questo tempo in cui si è degnata aprir la Santa
Visita" (Arch. Curia, Miscellanea Antica v. 181, f. 297). Novem sacerdotes signant do
-cumentum, cui allegatur decretum a Rev.mo Honuphrio Rossi die 17 octobris an. 1780
subscriptum. Agebatur ergo de Sodalitio filiali Congregationis P. Pavone, quae eo tempore
::sedem suam apud Episcopium neapolitanum defixerat, sicuti supra (p. 397) indicavimus.

(85) Lettere di S.A. I 498, 596, 60S; II 96, 99, 104, 106, 108, 149, 159·

(86) I bid. II 83.
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Hunc igitur honoris locum occupavit in successivis annuis Fratrum
catalogis usque ad sui obitus annum 1787 inc1usive. Tunc denique, postquam
fere 62 annos suo nomine elenchum sodalium viventium honestaverat, in
defunctorum tabellam pertransiit, non tamen prius quam universum Soda
litium iustas exsequias ei tribueret. Superior namque can. D. Gabriel Oen
chi, qua personali admiratione et amicitia prosequebatur sibi devinctum
Pastorem (87), huius funera solemnia Congregationi celebrare proposuit
eiusque quasi necrologium apud Librum Consultationum inseri mandavit,
prout Acta testantur:

A dì 3 agosto 1787 ... Dall'Ill.mo P. Superiore è stata chiamata
Consulta estemporanea de' Signori Fratelli [Elenchus nominativus].
In Primo luogo propose la morte accaduta del nostro Fratello beneme
rito Monsignor D. Alfonzo de Liguoro, Vescovo di S. Agata de' Go
ti, e ne fece leggere dal Secretario la lettera di avviso mandato alla
nostra Congregazione da' PP. della sua del SS.mo Salvatore, e che era
di sentimento che ad un Fratello di tanto merito se li fusse fatto un
solenne funerale in Congregazione, in contestazione dell'affetto e del
la stima che la nostra Congregazione li conservava. I Signori Consul
tori, intesa la morte di un Fratello tanto operario e di un Vescovo di
santa vita accaduta nel dì primo agosto 1787 in Nocera nella casa de'
suoi Fratelli da esso fondata, tutti approvarono il sentimento dell'Ill.mo
P. Superiore e si risolse di farlo nel dì 12 settembre di do anno col
l'intervento di tutti i Signori Fratelli, avendo poi anche determinato
si fusse il nostro Fratello D. Onofrio Scoppa a farli l'orazione funebre

[Subscribunt] Gabriele Ma can° Genchi, superiore.

Antonio di Simone, l° Assistente (88).

CONCLUSIONES

Tractationi. nostrae finem impraesentiarum ponimus, dum lectori sua
demus ut per se ipse ad conc1usionem generalem propinquet, scilicet: S. Al
fonsum apud Missiones Apostolicas invenisse amplam atque operativam pa
laestranr vsacerdotalem, praesertim in initiali vvitae suae ecclesiasticae epo
cha, quae a prima tonsura (1724) usque ad fundationem Instituti sui missio
narii (1732) defluxit. Profecto generalis eiusmodi conc1usio firmatur, si par
ticulares considerantur aspectus, quibus ille factus est obvius in exercendis
ac secundandis diversis palestrae activitatibus, quarum singulae singulos
quoque articulos a nobis tempore suo deposcent.

(87) Pro sua erga S. Alfonsum devotione canonicus D. Michaél Genchi Nuceriam
Paganorum non semel petierat visitaturus Episcopum Sanctagathensem, cum quo pium
« duellum » sustinuit ad definiendum quis quem ex utrovis benediceret (Proc. Ord. S. Agat.
In f. 1246). Canonicus praeerat quoque Cougregationi S. Michaélis «dei 72 Sacerdoti
fuori Porta Reale» et postmodum factus fuit episcopus Dorensis.

(88) Arch. Miss. Apost. Consulte (1655-1792) f. 342.
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lo - In ordine quidem intellectuali erninet Bibliotheca, qua Sodalitium
noscebatur instructum et adquam liber fratribus patebat aditus. PIane cons
tat S. Alfonsum bibliothecae suae augendae consuluisse ac seeurn delibe
rasse de eademdono leganda Collegio Sinensium (89), quando ab urbe ipse

,discessit Scalam petiturus. Bibliotheca autem Missionum Apostolicarum,
cunctis sodalibus pervia, ditior supra modum devenit ex quo apud ipsam
deposuit can. D. Petrus M. Gittio propriam librorum collectionem, catalogo
speciali munitam, quam ipse rnoriens in haereditatem sodalibus transmisit
simul cum cappellania familiae Cavalieri. Annum vero quo deposita fuerit
bibliotheca Gittiana definire nequimus nec proinde discernere utrum S. AI
fonsus ipsam adire potuerit in Associationis domicilio aut apud suum pro
pinquum D. Petrum M. Gittio.

2. - Circum Bibliothecarn volvebatur Sodalitii vita intellectualis, cuius
fuit particeps maximo gradu S. Alfonsus. In congressibus hedomadariis,
de quibus supra ubertim diximus, cunctae disciplinae theologicae illumina
bantur ac discutiebantur, eo praesertim sensu quern necessitates apostolicae
praestituebant atque ea aequilibrii ponderatione, ad quam invitabat et se
niorum consilium ac prudentia, et iuniorum alacritas .sempre et ubique no
vitatum percupida. Nec idcirco inter utramque generationem procul fuisse
credas opinionum pugnas atque agendi discrepantiam; sed,quod S. AI
fonsum spectat, mirum est quanto ipse animo grato deinceps in suis scriptis
compellarit « magistrum » D. Nicolaum Iulium Torni, quo duce in Aposto
licis Missionibus (et fortassis alibi) scientias ecc1esiasticas fluentius perdisce
re sategit.

3. - Ex quibus primum locum occupavit scientia morum a viro aposto
lico in « artem artium » convertenda per assiduum confessionum exercitium.
Mu1toties S. Alfonsus significavit se, dum in sacro tribunali huic ministe
rio initiatur, doctrinam inter studia a lectoribus desuctam debuisse cum
missionariis comrnunicare eamque ad iustas conscientiae exigentias con
formare. Qui saneadptationis conatus et labor non nisi per conferentias
privatas ac publicas, per casus morales hebdomadatim solutos, per .norrnas
collective disputatas atque suffragatas intra Missiones Apostolicas obtineri
valuit. Hinc maximum Regesti Consu1tationum rnomentum ut, praecognita
Sodalitatis tendentia seu « orientatione » in pluribus theologiae moralis
quaestionibus, iure deducatur quid proprii in earumdem solutione sit S. Al
fonso adiudicandum, quid vero ad cornmune Fratrum patrimonium theolo
gicum spectet. Ceterum ipsemet S. Alfonsus in primis suis de scientia mo
rali dissertationibus prelo datis, v.gr. de blasphemia contra defunctos, de
c1erico habituato, de opinione probabili, nihil antiquius habuit quarn praeodo-

(89) In Lioello Spirituali loquitur S. Alfonsus de donationis proposito, quod exsecu
tioni haud mandatum fuisse videtur: «Per il proposito di donare i libri alla Casa de'
Cinesi. Fu un proposito interno solo, senza animo certo di obligarsi allora... :' onde se
è fatto all'uomo, non vi è l'accettazione ;se a Dio, non l'animo de obligarsi D (f. 26). Item:
«Risposto. Di disponere a mio arbitrio de' libri miei D. - «Risoluto il dubbio de' libri:
r. perché ne mancò la prima deliberazione... II. Fatta anche al luogo, non vi fù volont:\",
di obbligarsi. .. III. Fatta al luogo è probabile che si voleva l'accettazione D (f. 56).
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rare dictamen speculativo-practicum harum Congregationum aut saltem cor
datorum virorum, qui apud ipsas excellebant tam doctrinae soliditate et
virtutum nitore quam animarum zelo. Nec in suis ad Medullam Busen
baum Adnotationibus (1748) proprio iudicio acquievit, donec ipsum ab
his Congregationum proceribusrefulcitum agnovit.

4. - His adde evangelizandi modos atque artis et eloquentiae missio
nariae normas, quibus ille ex diuturna cum sodalibus conversatione appri
me instructus emicuit, Factum curiosum sublineamus. Cultores gramma
ticae et philologicae in stylo evolutionis haud ignorant certamina illo tem
pore inita ac protracta, etiam apud S. Alfonsum, circa pronuntiationem
SS.mi Nominis Iesu, nempe « Giesù » an vero « Gesù ». Age sis : pro Mis
sionibus Apostolicis decretum fuit: « 5 agosto 1737. Ad istanza del Sig.
can.co Gizzio si determinò che i Fratelli della nostra Cong.ne nel pre
dicare sfugissero ogni sorta di affettazione, come per esempio nel pronun
ciare il SS.mo Nome di Giesù Christo non lo pronuncino coll'E larga
dicendo GesùChristo, ma dicano Giesù Cristo» (Giornale, v. 47, f. 12).

Re equidem ipsa, nisi prius coaevorum missionariorum usus .loquen
di atque evangelizandi methodus et absolvendi ratio poenitentialis ac
curate rependuntur, nusquam pleno lumine eruinpet et S. Alfonsi per
sonalitas genuina et ipsius historica inter coaequales celsitudo. In se etenim
ille coadunavit traditionis missionariae experientiam atque necessarii pro
gressus stimulos, adeo ut suo geniali (fas sit vòcabulo) intuitu prospiceret
universum missionum popularium campum in Christo instaurandum, ca
techeticum scilicet, asceticum, sacramentarium, sacerdotalem, monachalem,
immo et praedicatorium atque musicalem.

Sed de his omnibus, Deo volente, redibit sermo.



EDWARD Hosp

FIRST REDEMPTORIST MISSIONS IN IRELAND

According to Father Joseph Prost ' s diaries

SUMMARIUM

Inter principaliores arti:fices expansionis prodigiosae Congregationis SS.
Red., saeculo elapso, iure merito connumeratur P. Iosephus Prost, natus
die II I 1804 in,vicolo Hinding, paroecia Freinberg, dioec. Linz, Ober
Osterreich, et mortuus plus quam octuagenarius die 19 III 1885 in conventu
Puchheim. (De P.e Prost cfr AG Cat. XI I, 13 n. 87; Litierae annales Prou,
Ausiriacae r885, 18-21; MADER, Congregation in Oesierreich, 1887, 509-5II).

An. 1827, studiis humanioribus in Linz absolutis, nomen dedit Canoni
cis S. Norberti in Schlàgl, et post annum in urbem Wien rnissus est, ut stu
dia academica perficeret. Anno secundo studii theologici ob venerationem
P.is Passerat admitti in nostrum noviciatum petiit et die 23 I r830 veste S.i
Alfonsi indutus est; die 24 III I83I in Mautern vota religiosa emisit et anno
sequenti, die 29 VII 1832, in Graz sacerdotio auctus est. Studiis laudabiliter
peractis, postquam per duos annos in Austria munia Congregationis obive
Tat, an. 1835 tamquam superior in Americam Confoederatam missus est, eo
expresso munere ut ibi Congregationi domum stabilem obtineret. Spem ili
seipsum positam non fefellit, et gravissimis difficultatibus feliciter superatis
iam an. 1836 primam domum aperuit in Rochester, cui mox alias fundatio
nes adiungere potuit: 1839 Pittsburgh, 1840 Baltimore, 1842 N ew York.
(De opere P.is Prost in U.S.A. cfr WUEST, Annales Prou, Americamae I,.
1888, 27 ss., et Supplementum I, 1903, 3-238).

An. 1842, rebus americanis feliciter constitutis, in patriam revocatus
est, ac per 6 annos, praesertim in Tirol, missionibus operam dedit, usque
ad I an. 1848, quando, rerum politicarum motibus angustiatus, in Angliam
ernigravit, unde opus missionum nostrarum ad populum in Hiberniam in
duxit.

Per 3 annos (oct. 1851 - :fine 1854) P. Prost, qui erat superior comrnuni
tatis in Bishop Eton, Liverpool (Cat. CSSR Transalp, r852, p. 32), tam
quam superior missionum in Hibernia laboravit, ubi etiam primam domum
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hibernicam fundavit, quae mense iunio I853 aperta est in Limerick (Bank
PIace; sed ano I854 a suo successore P.e Bernardo Hafkenscheid translata
in locum, qui dicitur Mount St. Alphonsus). Quantum laborem P. Prost
in missionibus hibernicis sustinuerit, quomodo cum episcopis, cum clero
paroeciali, cum fidelibus altioris et inferioris conditionis egerit, quomodo
missiones secundum conditiones temporis et loci aptatas dederit et cum quo
fructu, insequenti articulo legi potest. Sine dubio opus P.is Prost magni
faciendum est pro renovatione vitae religiosae in Hibernia, utpote quae mis
sionibus valde promota fuit.

An. I8S5 ex Anglia in Austriam reversus, primo collegio in Mautern et
postea collegiis in Puchheim et Katzelsdorf adscriptus est et curam animarum
in patria egit, Sed mox tertio in campum apostolicum exterum vocatus est:
die II I I858, quae erat dies anniversarii, ex Katzelsdorf iter in Insulam
S. Thomae in Indiis occidentalibus (Mare Caraibicum) aggressus est. Per
duos annos (I858-I860), primo solus (usque ad diem II V I858; cfr Spie.
Hist. 6 [I958] 454), strenue' adlaboravit ut etiam inter animas earum re
gionum, revera maxime derelictas, apostolatus alfonsianus constituetetur, et
quidem cum optimo successu. Fundamenta iecit futurae Vice-Provo Belgicae
Antillarum (erect. die 5 VI I902), quae deinde (die 4 V I9I8) in Vice-Provo
de Roseau (ad Provo Belgicam pertinentem) et Vice-Provo de S. Iuan (ad
Provo de Baltimore pertinentem) divisa est.

Post reditum in Austriam, collegio in Puchheim denuo adscriptus, et
mox Minister constitutus (Cat. CSSR 1863J p. 22), minime otio se dedit,
sed per alios 20 annos, concionando et Confessiones audiendo, sive domi
sive in Missionibus et Exercitiis, quod tot tantisque laboribus pro Deo per- .
fectis in eo virium supererat, hilari animo saluti animarum impendit. Ulti
mis vitae annis (t I9 III I885) lumen oculorum adeo ei diminutum est, ut
- quod sagaci eius ingenio crux maxima erat - legere et scribere amplius
non valeret.

P. Prost de suis peregrinationibus et laboribus Diaria extensa et copiosa
confecit, pretiosum fontem historiae nobis constituens (Tagebiieher in III
vol., et Erliiuterungen in V vol.). His diariis, quae in archivo Provo Austria
cae in urbe Wien conservantur, sedulus historiae CSSR indagator P. Hosp
usus est, ut adumbrationem biographicam P.is Prost texeret. Haec biogra
phia ab auctore nondum publici iuris facta est, sed illam partem in qua
actuositas P.is Prost in Indiis occidentalibus describitur, lectoribus foliorum
nostrorum ante aliquos annos, .occasione centenarii apostolatusCSSR in illis
regionibus, exhibuit (Spie. Hist. 6 [I958] 425-470).

Occasione huius Spieilegii numeri, de missionibus tractantis, nobisbe
nigne obtulit aliam partem, capitulum scilicet in quo exponitur actuositas
P.is Prost in primis missionibus hibernicis (I85I-I854). Ad expositionem
complendam et iudicio aequo ex omni latere ponderandam (ex.gr. circa opus
P.is Bernardi Hafkenscheid eiusque agendi modum versus P.em Prost)
absque dubio etiam alii historiae fontes consulendi sunt, qui forte fortuna
in archivis Provo Belgicae (Bruxelles), Provo Anglicae (London), et in ar
chivo generali non desunto Sed descriptio operositatis P.is Prost ex solis
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.ipsius diariis desumpta iam suumvalorem proprium habet, uti lectori certo
patebit.

Notandum adhucrestat, studium P.is Hosp scriptum fuisse lingua ger
manica, sub titulo: Die ersten Missionen in Irland. Versionem in linguam
anglicam curavit P. Iosephus Gredler, Provo Baltimorensis sodalis, mem
brum communitatis Domus generaliciae. Pro hoc labore in utilitatem nostro
rum lectorum linguae anglicae, praesertim Prov.Hibernicae, suscepto, P.i
Oredler debitas gratias agimus,

A. S.

It was through the efforts of Fr. Friedrich Held that the Redemptorists
carne from Belgium to Ireland in 1851, the way having been paved for
them by the great success of parish missions in neighboring England. Wil
liam Monsell, later Lord Emly, a fervent Catholic of Tervoe, invited Fr.
Held to visit Ireland in 1851 (I). During this visit, Fr. Held met Bishop
Ryan of Limerick, and it was agreed that a mission shouldbe preached
in St. John's cathedral in October of that year (2).

Fr. Held entrusted this first mission in Ireland to Fr. Ioseph Prost,
an Austrian who had taken refuge in England when the Institute was
banned in his homeland in 1848, and who had won fame as a mission
superior. At this time Fr. Prost was rector of the Liverpool community.
Re had been Superior to the American Missions from 1835 to 1843, and
founded the first three Redemptorist houses in the United States. In his
diaries he has left a description of the first Redemptorist labors in .Ireland
which is worthy of note (3).

He first speaks briefly of the country in generaI, its people, and the
situation of the Irish Church. His mission journeys to every part of the
Island had given him firsthand information, particularly of the hardships
that followed in the wake of centuries of religious persecution. England,
after severing herself from the Church, won the political domination of
Ireland through bloody struggles, the aftermath of which was not only
religious duressbut complete economie subjection of the Island.

Fr. Prost saw the country, with its fertile grain lands and mild climate,
in a state of economie disaster. Most of it was in the hands of English
gentry. Only in the less productive territories of the West (Connaught)
were a few Catholic proprietors to be found. The large ,domains were
leased out to middle-men, and brought handsome incomes to their owners
in England and on the Continent. The middle-men, in their turn, sublet
their holdings in small parcels to Irish peasants. Since there were no
factories as in England, the poor had no choice but to rent a small piece of

(I) .F. JONES CSSR, The Redemptorists come to IreZand: The Redem.ptorisi ReC01'd
1-7 (1953) 162-165.

(2) Fifty Years at Mount Saint AZphonsus, Limerick, 1853-19°3, Limerick [1903], Io

(3) The. « Diaries » (Tagebiicher) of Father Joseph Prost are in the archives of the
Austrian Province, Vienna. Re treats of Ireland in II, pp. 101-197 and III, pp. 1-35. Also
:in e Explanations s (Supplements; ErZiiuterungen) IV, pp. 25-44 and V, pp. 1-26.



land at any price, or starve. The resulting poverty in shelter, food and
clothing was appalling to Fr. Prost. Re had never seen the .like in his
own country, and was sure no one else had. Potatoes took the placeof
bread. Many people were too POOr to own a change of clothing; and thus.
becamea prey to vermin. The clothing they wore was little better than
rags.No one made any efIort to improve the soil, for if productiveness
increased, so did the rent, An Irishman was notallowed to own a horse
valued at more than five pounds sterling. If he had one that was worth,
more, any Englishman could take it from him on payment of that price.
If a son became Protestant, he became the sole proprietor of his parents
goods. The situation of day-laborers was no better than that of the petty
land-renters.In Fr. Prost's time, the once large families of the eight million
inhabitants of the country had been reduced to half that number by emigra
tion and the ravages of disease and hunger. Everywhere he witnessed the
ravishment of the land, England's monstrous sin.

Following in the wake of misery was alcoholism. Strong drink was.
resorted to as a substitute for food and as a means of escape from the harsh
realities of the situation. Since the price of good beverages was prohibitive
on account of high import tarifIs, the poor contented themselves with
spirits horne-brewed from grain, which were sometimes further cheapened,
by being mixed with a concoction made from potatoes. Against the evils
of intemperance Capuchin Fr. Matthew of Cork raised his voice so
successfully that he even attracted the attention of Queen Victoria (r837-
rçor), who had a yearly pension of 400 pounds assigned to him for the
furtherance of his work of preaching and organizing of temperance societies.
Unfortunately, according to Fr. Prost, his efIorts did not produce lasting
resultsvbecause they lacked the necessary spiritual foundation of a deepening
of the religious sense through prayer and the frequentation of the Sacra
ments (4). Undernourishment brought on still another evil. It sapped the
strength of the workers and lessened their will to work, thus .leaving them
open to the charge of laziness. Fr. Prost tells the story of a Scot who
leased land in Ireland and put Irish peasants to work on it, promising them
a shilling a day for a stipulated amount of labor. The peasants declared
the stipulated labor an impossibility. Whereupon the Scot ofIered them a
shilling a day for fourteen days on condition that they do no work at all,
but use the money for food. To this the peasants consented, and forthwith
began doing more than he hadrequired of them.

Fr. Prost saw the religious situation in Ireland in a transitional stage..
The steadfastness with which Catholics clung to the faith of their fathers.
was the glory of the country. Apostacy was an unusual phenomenon. In.
reply to the Protestants who ofIered them food for apostacy Catholics de
clared themselves ready, rather than renounce their faith, to drag themselves
before their altars and die there of hunger. Finally, toward the end of
the r8th century, .after the experiences of the American War of Independence

(4) «Diary» II, p. 133.
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and the French Revolution, England was forced to mitigate the discriminatory
laws, although the unhampered development of the Irish Church became
legally possible only after the Catholic Emancipation of 1829. Illegally,
however, the struggle went ono To assure their continued domination of
the country, Protestants formed into secret societies known as Orangemen
(from William of Orange). These societies were backed by much wealth
and prestige. Catholics countered with their own secret organization called,
the Ribbonmen, which, however, fell under the ban of the Church. The
Ribbonmen, by their own authority, avenged offenses against Catholics.
They held kangaroo courts whose sentences were executed by chosen
henchmen. A Protestant's cattle would be found dead, his buildings burned,
or he himself slain. The purpose of the Ribbonmen was to intimidate the
Protestants, and to some extent they succeeded. The symbol of Protestantism
in Ireland was the yellow lily, whereas the white lily was the symbol of
Catholicism. Fr. Prost never saw a yellow lily growing in a Catholic garden..

After Emancipation, Catholics were confronted with vast problems.
First, they had to build churches, for during the years of persecution not
only had all their churches been confiscated, but they were forbidden to
build new ones. Protestant bishops were instalIed in their cathedrals, and
Protestant pastors in their parish churches, and it was these who drew
the ecclesiastical incomes even if there was not a single Protestant in the
territory. The first churches were often, understandably, makeshift in cha
rader. Before 1829, religious services had only been held in Catholic homes,
In such a dwelIing in Dublin, the floors had been cut away and galleries
built in. One day, when it was fìlled to capacity with worshippers, the
beams gave way and the whole edifice colIapsed, and there were many
dead and injured. This event aroused the syrnpathy even of the Protestants,
and Protestant journals advocated the erection of Catholic churches. In a
short time, thanks to the great generosity of the people, many new chur
ches were built throughout the country. Schools, likewise, had to be erected,
for these, too, had been confiscated. Indeed, all instruction of children,
even in reading and writing, had been forbidden to Catholics under the
heaviest penalties. Those who could afford it had sent their children to
France to be educated. In the country itself, hedge-schools were set up
where, under constant guard to elude the ever-present government spies,
instruction was given. Fr. Prost was shown a tower in the northern part
of the country which had served such a purpose, and he remembered how,
while in America, he had become acquainted with an old Irishman in
Utica, N ew York, one of whose sons became bishop of Chicago and another
a pastor in Jersey City, after receiving their elementary education in just
such a school. Now, therefore, there was need for stilI more generosity,
since new schools had to be built, equipped and staffed.

And yet, observes Fr. Prost, the truth of Bishop MilIner's saying
.that a lessening of persecution means a lessening of religious fervor was
exemplifìed in Ireland. Whereas former1y there were many who journeyed
long hours to attend Mass and receive the Sacraments, in secret and amid



dangers, now even those who lived near the churches neglected their
religious duties. In Limerick there was a street almost exclusively inhabited
by Catholics, of whom almost no one attended the nearby church. Yet 
and here was something Fr. Prost particularly disliked - the Irish, with
a bravado worthy of the Tyrolese, claimed to be the world's best Catholics.
Irish and Catholic went together, they said, like English and Protestant,
and for proof they pointed to their fidelity to the faith of their forefathers.
'The truth, of course, was that while the persecution had helped many
into heaven, it had also left some quite earthly evils in its wake.

The hierarchy had held fast in the storms of persecution. Bishop had
followed bishop, and each had his priests, even if only a few, and even if
their ministrations had to be performed in secret.

To Fr. Prost, the Irish clergy was not above criticismo Re observed
a certain cleavage between them and the people. The bishops were given the
title of lord and often lived up to it, Priests frequently lived in genteel
surroundings, while the churches, for the most part, presented a woebegone
appearance. Fr. Prost is careful to emphasize that there were exceptions,
but this was the rule (5). Almost without exception, priests heard confessions
only during the day, rnany leaving their eveningsfree for visiting and
dining with well-to-do Catholics. As a result, workers and poor folk often
found it almost irnpossible to go to confession. Besides, the French-educated

. priests were often tainted with Jansenistic rigorism. The government sought
to discourage foreign studies by subsidizing Maynooth College, and by paying
theologians monthly salaries. But Fr. Prost heard complaints against the
Maynooth priests: they were indeed learned, but lacked piety and kept
themselves aloof from simple folk. Since there were no churches during the
persecutions, priests were forced to reserve the Blessed Sacrament in their
residences. To be ready at all' times to administer the Sacramente, they also
carried It on their persons. These things were still being done in Fr. Prost's
day. Re observes also the rough and unfriendly mannerofrnany priests
toward the poor, contrasting with their politeness and consideration for
the rich. Re criticizes the harshness with which they demanded contributions,
and admires the patience of the common folk in even permitting themselves
to be struck by their priests.

Yet, the generosity of the people was beyond praise, as was the reverence
in which they held the priest, whatever his shortcomings, To them, the
priest was always the persecuted father. When the government offered
salaries to the clergy in exchange for a right ofveto in episcopal nominations,
it was the faithful who opposed the idea most vigorously, even thoughsome
of the bishops were in favor of it. What they wanted above all was an
independent Church.

Pope Pius IX sent his personal friend, Dr. Paul Cullen, .as a reformer
to Ireland. A native of Ireland, he had been rector of the Irish College
:in Rome for many years (I832-I849), and was thus permeated with the

(5) e Diary » II, p. ro6.
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Roman spirito Re was narned archbishop of Armagh in 1849, was transferred
to the see of Dublìn and appointed nuncio three years later. Eventually,
in 1866, he became a cardinal. Re began his task in Ireland byconvening
anational council, at which important decisions for the reform of the
clergy were made. As the bishop of Limerick put it to Fr. Prost, on that
occasion all the clergy were gathered together to hear and accept what
their primate had brought from Rome.

Dr. Cullen was to pay special attention to rnonastic Iife in Ireland.
In this phase of its discipline, the Irish Church had suffered considerably.
"I'he archbishop ordered the religious to wear their habit in the monastery
and in church, to dismiss secular and especially female servants. Re also
.insisted energetically on regular observance.

In the rnatter of episcopal appointments, Dr. Cullen wielded great
.influence. The pastors of a diocese, on the death of their bishop, would
choose threecandidates for the succession, and send their names to the
'Pope, More than once it happened that alI three were rejected by the Pope
in favor of a candidate suggested by Archbishop Cullen.

Of great importance for the success of this program of reform and
renewal of the Catholic spirit was the profound influence exerted by
the Redemotorisi parochial missions (6).

* * *
'I'hough it was Fr. Held who, after the establishment of the Clapham

'house in 1848, began arranging for missions in Ireland, the actual evan
gelization of the country devolved upon Fr. Prost as mission superior of
both England and Ireland.

Bishop Eton had scarcely been founded when, in 1851, Bishop Ryan
requested a mission for LIMERICK, as we have seen. On this mission Fr.
Prost. took with him Fr. Van Antwerpen of the Bishop Eton community,
and Fathers Petscherine and Douglas from Clapham. Fr. Vanderstichele
also took part in the mission. A Mr. Sharpeles arranged for the Fathers'
-passage by steamer to Dublìn. Fr. Prost was anything but optimistic about
the prospects of the task confronting him. His companions were young
and inexperienced, and he himself knew littleof the land which was now
-to be the scene of his labors. Re had, it is true, met many Irish in America,
and learned to like them, but he felt some apprehension because of their
-nationalweaknesses. To these he could not dose his eyes, much as he admired
-their livelìness and generosity. Fr. Petscherine was more optimistic, seeing
in the Irish nothing more than a poor and downtrodden people.

The Fathers spent a sea-sick night on the Dublin steamer; the journey
{rom Liverpool to Kingstown took eleven hours. Fr. Prost found Dublin
a beautiful city, though he was shocked by the sight of 'its numerous poor.
In a few hours, the missioners were on their way straight across the Island,
a [ourney that offered little in the way of scenery. Arriving toward evening

(6) « Explanations » IV, p. 6.



at a wretched station in Lirnerick, they were met by the bishop who, it
turned out, had just alighted from the same traino On hand to greet them,
as a result, were also all the priests of the cathedral. Without delay the
bishop invited the missioners to dinner, but first they were shown into
their residence, a house specialIyrented for them, one of the. many that
had been Ieft vacant by the heavy emigration. A servant had also been
hired to cook and keep house for the rnissioners who, needlees to say, were
highly pleased with these arrangements. Fr. Douglas was named econome,
an office in which he was to prove his mettle not only on this mission but
on those that folIowed.

But now it was time for dinner, and Fr. Prost and _his companions
were led to the bishop's table. Bishop Ryan, elderly and easy-going, was
no longer very active, but content to see the good done by others. Politically,
he was a N ationalist, thus belonging to the party which was not looked upon
favorably by Archbishop Cullen. Re belonged, rather, to that group which
held that everything that is Irish is good, and that therefore there was
no ne ed of reform. The welcoming dinner was frugal enough, with nothing:
to drink but water. But when it as over, everyone went to the parlor, where
alI was in readiness - whiskey, hot water, sugar, teaspoons and glasses 
so that, according to custom, each could make his punch as strong as he
liked. Fr. Prost had already called the attention of the young missioners to
this usage, and pointed out its dangers, and all had promised to refrain
from punch-drinking. They kept their promise, and the bishop was not
pleased, but he took the abstemiousness of the missioners in good part and,
had Spanish wine set before them. It was soon noised abroad that the
missioners did not drink punch, and so, on the missions that folIowed, they
were frequent1y offered wine.

St. [ohn:s, the church in which the mission was preached, was the pro
cathedral, since the original see church, dating from rnedieval timesand
situated in the old city, was in the possession of the Protestants. Like
many churches built immediately after the Emancipation, St. John's consisted,
of a single nave and transept. Behind its raised altar was the sacristy,
over the altar, the choir-loft with its organo Along the walIs were the
galleries destined, in general, for the well-to-do, on whose contributions.
the church depended for its supporto The very poor usually stood in the
rear of the church, the separation being necessary, it would seem, because
many of them were insect-ridden. Besides being a parish church, St. John's,
like St. MichaeI's, was also a mensal church, that is, the bishop drew
his support from it as its real pastor, the actual pastor being merely his
vicar. In the pro-cathedral, as in every other see church of Ireland except
that of Dublin, there was no episcopal throne. The .bishop, when in
attendance, occupied an ordinary priedieu and chair in the sanctuary. Like
most churches in Ireland, St. John's had its own wal1ed court. In the
dingy streets of the vicinity lived the poor, while the Protestants had their
residences and villas in the choicer sections of the city.



Next day, a Sunday, the mission opened. This was in accordance with
Fr. Prost's custorn of always beginning on a Sunday or Feastday, since it
was his conviction that the success of a mission depended largely on the
opening sermons, According to Irish custom, the principal Mass was at
a late hour, so that it was after eleven o'c1ock when Fr. Prost began
preaching,after receiving the stole and blessing from his Lordship who,
\Tested in rochet and mozzetta, assisted in the sanctuary. The mission,
explained Fr. Prost, consisted entirely of the preaching of God's Word,
nothing new, but only Catholic truth as it had always been preached by
the Church. Instruction would be given, but not as if the faithful knew
nothing. Truths would be demonstrated, but not as they would be to people
who had no faith. And the purpose of all this would be to instill into the
hearts and minds of the people a deeper realization of the truths of Faith.
In order to lay well the foundation of all virtue, which is the fear of God,
ca certain preference would be given to the sterner and less palatable truths.
'The scope of the mission was to restore order to everyone's conscience, to
bring everyone into the proper relationship with God, which meant, of
course, the bringing of one's actions into accord with the Ten Commandments,
'The mission, conc1uded Fr. Prost, was necessary for all, good, bad and
indifferent. Though above all a work of grace, it was nonetheless a work
of zeal which must be proper1y understood by the laity and the c1ergy
as welI. On future missions, in imitation of St. Alphonsus, he would have
short fervorinoes preached at all the Masses preceding the formal opening
of the mission. His sermon over, Fr. Prost sang High Mass.

Each morning during the mission one of the Fathers gave a meditation
on the subject of the evening sermon for that day. In the evenings the
rosary was not preached, as in the Tyrol, but merely recited according
to the prescription of St. Alphonsus; it was followed by a catechetical
instruction. Since none of his companions were prepared for every office
of the mission, Fr. Prost had to assign a special task to each. 'I'hus, in the
course of time Fr. Van Antwerpen became an excellent catechist, and his
untimely death was a great misfortune. After the instruction the faithful
were given a breather in the .form of a hymn or of benediction of the Blessed
Sacrament, after which the service ended withthe great sermon. This was
the order followed on alI Fr. Prost's missions, As yet there was no special
mission for the children, an activity which was to assume such great
importance later ono Fr. Prost was still feeling his way and, besides, the
great apostle of the children had yet to appear.

For the benefit of the poor and the workers, the Fathers heard confessions
until late into the night. The confessionals were besieged by penitents. Fr.
Prost had the church opened at four each morning, and work began soon
after. On this mission and those that followed, .the Fathers had six hours
of sleep at night. At noon there began a three hour respite, which consisted
of lunch, recreation, private devotions and a brief rest. On opening the
church at four one morning, the sexton found the confessionals already
crowded with penitents. Someone had succeeded in unlocking and pulling



up one of the windows by removing a pane, and so they had gained entrance,
In hearing confessions, the Fathers made no distinction between the gentry
and the poor, .receiving alI as they carne. Every night they checked their
cIothing for obnoxious insects, whichseemed to take readily to the missioners,
with the exception of Fathers Prost and Petscherine.

Already at this very first mission in Ireland, a cross was erected. One
Sunday morning, after a High Mass, sung by Fr. Prost and attended by
an immense throng, it was carried in solemn procession and blessed. The

\ . preacher of the occasion was Fr. Petscherine, who had special gifts for
such a task. AlI were deeply moved, and the ceremony proved a veritable
triumph for the cross. The mission lasted three weeks, Fr. Prost not wishing
to burden his hosts any longer. But even then he began thinking of giving
the missions at the expense of the Congregation, so as to be independent
in the matter of their duration.

At table, Fr. Prost permitted the moderate use of wine. This, to his
regret, was later forbidden by higher superiors. The Fathers also ate .fowl,
and against this, too, there were Ioud complaints, as being against thè
Rule.But Fr. Prost pointed out that fowl was far more common in Ireland
than other meat, and therefore could not be considered a luxury, as in
Naples. It was because the Fathers did not partake of strong drink, and
therefore accepted no social invitations during the mission, that they were
called «the holy Fathers ». Bishop Ryan remarked: « While they are here,
we arequite useless ».

One day during the mission there appeared a gentleman of importance,
complete in frock coat, stand-up collar and neckcIoth. He turned out to
be no more unusual personage than the Father Guardian of the Franciscans,
who carne to pay his respects to the missionaries. Later he was to make a
retreat at Bishop Eton.

At the mouth of the Shannon, a few miles west of Limerick, lay
the vast estates of Mr. Monsell, gentleman. A High Churchman together
with his wife, he rnade every effort to bring his Catholic servants to give
up the true Faith. Having succeeded in doing so as far as his coachman
and housekeeper were concerned, he called together his Catholicsharecrop
pers and, with the aid of his minister, urged them to join the Anglican
church, He tried to dò this especially by showing them theabsurdity of
the invocations of the Litany of Loretto. But as each invocation was announced
for discussioni every Catholic present murmured, Pray for us, and so the
attempt failed. Later on he himself became a Catholic, and grew as zealous
to spread the true Faith as he had been to propagate falsehood. As a
Catholic he delighted to sing the Litany of the Blessed Virgin with: his
Catholic servants in themanorhouse chape1. But he did not succeed in
bringing back to the true Faith his coachman and housekeeper. N either
could he persuade his wife, a sister to the Earl of Dunraven, whose estate
was nearby, to enter the Church.

Mr. Monsell, after attending the mission on several evenings, finally
succeeded in bringing his wife. Fr. Prost was pleased to see her in his



audience, and made a special effort in his sermon, which was on the Passion
of Christ, to explain that Catholics look upon Christ as their sole Mediator,
notwithstanding their tgreat weneration for the blessed Virgin Mary, and
that they place alI their hopes in the merits of his sufferiags. and death.
He learned later from a friend of the farnily, Henry Wilberforce, how
little effect his explanations produced. She agreed with his general line
of argument, but why hadn't he taken the occasion to exhort the people to
read for themselves the Gospel story of Our Lord's Passion? To her this
was just another proof that the Bible was being withheld from them.Henry
Wilberforce was a son of the celebrated statesman and speaker in Parliament
who won fame for his advocacy of freedom of conscience and the abolition
of slavery. He had two other sons, one of whom died as Anglican bishop
of Oxford, while the other, also for a while a dignitary of the High Church,

, was an ordained priest in Rome, but died on his journey home for his
first Mass. Henry also had been a High Church clergyman, but had given
up his Anglican rectorship to enter. the Catholic church together with his
wife and children, He had thereby lost a rich incorne, for which, however,
he was compensated by inheriting the properties of his brother in western
Ireland. Along with his friend WilIiam MonselI, -he now worked zealously
for the Catholic cause.

The MonselIs invited the missioners to visit their estate, and Fr. Prost
and his companions found sailing down the Shannon with Mr. Wilberforce
and other friends acharming experience. On their arrivaI, they were
greeted cordially by Lady Anne. Each missioner was given his own room
and, when time carne to go to table, each found at his place a small Protestant
bible, thoughtfully left there by the lady of the house.

Since Mr. Monsell had the privilege of reservation of the Blessed Sa
crarnent in the manorhouse chapel, the Fathers, next morning, made their
meditation there, Then, with their host acting as sacristan and acolyte, in
the presence of Catholic servants and guests, they offered Mass. Mr. Monsell
and others received Holy Comrnunion. A rneat breakfast was served at
eight o'clock, but the Fathers, alI of them except Fr. Prost, took only
coffee, considering the more sumptuous breakfast a luxury, There now
followed an excursion into the country. First they visited the ruins of
the abbey, traces of whose ancient beauty were stilI visible despite Protestant
vandalismo Mr. Monsell offered Fr.Prost the edifice for a house of the
Institute, but seeing that it would be impossible to rnake anything of its
crumbling walls, Fr. Prost declined. Besides, he explained, as owners of
the estate, the Fathers would live on rents whereas, as Redemptorists, they
were obliged to live among the faithful and gain their livelihood from
them, Mr. Monsell did not press his point, so the party moved on, arriving
in .the afternoon at the castle of the Earl of Dunraven. Here, unfortunately,
no one was at home. Hence, after visiting the estate, the missioners were
treated toa rnakeshift. refection rather than the full supper they had looked
forward to. As a result, the, rneat breakfast next morning was treated with
more respect,



The Dunravens were Protestant. Their eldest sonànd heir, brother
to Lady Anne MonselI, was anxious to enter the Church, but hesitàted
out of consideration for his wife who was affìicted with heart trouble. It
was said that his conversion would cost her life. N evertheless, he did much
for the Catholic population, restored an old church, built a hospital for the
Sisters of Mercy, procured teaching Brothers for a school for boys. His wife
was tolerant of his views and activities, convinced that one day her son
would put an end to alI this papism. In due time, however, her husband
joined the Church.

That evening at six, there were devotions in the Monsell rnanorhouse
chapel, Dinner was scheduled for seven. At the proper time alI gathered
in the reception room, a sort of library with books ranged along the walI
for the benefit of visitors. When a servant entered to announce that dinner
was served, Mr. Monsell requested Fr. Prost, to whom as the most important
guest this honor belonged by custom, to escort the lady of the house to
table. He was to proffer her his arm, no lesso Alleging his complete unfitness
for such a distinction, Fr. Prost begged off, and on the folIowing evenings
he was, in this respect, no longer treated as the principal guest. A study
of such points of etiquette, he observes, might welI be inc1uded in the
curriculum of the Second N ovitiate.

AIready during this first mission, there was considerable talk of a
Redemptorist foundation in Limerick, not only among the laity but also
among the c1ergy. Chief among its advocates was Mr. Monse1l. He rented
a house for the Fathers at Bank PIace, which Fr. Prost fitted out with the
help of the Sisters of the Good Shepherd. In its chapel, which according to
MonselI's plan was to be open to the laity as welI, Bishop Ryan himself
said the first Mass, Thus the way was paved for a house in Limerick by Fr.
Prost and Mr. Monsell. The latter was childless, and there was danger of
his property falling into the hands of relatives whose staunch Protestantism
was welI known to Fr. Prost. However, after the death of Lady Anne,
Monsell married a Belgian Catholic, and hope revived for Catholic offspring.
Re was several times elected to Parliament, and at one time even held a
Cabinet post; in these positions he fnlIy lived up to his Catholic convictions.

The very Sunday that the chapel at Bank PIace was dedicated, Limerick
became the scene of religious violence. On that day a hundred preachers,
sent by a Protestant missionary society, descended upon the Island. They
were to preach simultaneously in the principal cities. Ten carne to Limerick
and took up their posts in various sections of the city. The trouble began
when they started speaking against the Pope and the Blessed Virgin Mary.
One would have been thrown into the Shannon had not a Catholic priest
intervened. The preachers finalIy had to take refuge in the city hall. The
Protestant bishop disc1aimed alI responsibility for their doings, and the
Protestant mayor ordered them to leave the city, and provided themwith
a police escort to the railway station. To make sure they arrived there safely,
the police escort was reinforced by the Catholic c1ergy. And so the hapless
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preachers returned toEngland with the convinction that Ire1and was not yet
.ripe for Protestantism.

In the intervals between the missions that were now preached in various
parts of the country, the Fathers either returned to Liverpool orstayed at
the house in Limerick, where Fr. Prost installed a caretaker. Of the three
very successful missions preached in DUBLIN, the one at St. Andrew's
was significant in that both the clergy and the laity were at first quite
opposed to the state instruction. On Fr. Prost's orders, it was given
nevertheless, though some of the married did not attend, because of curious
ideas on the matter. Its success was so great that when it was over both
.rnarried and ecc1esiastics tried, in vain, to have it repeated.

In the spring of r852, while Fr. Prost was on vacation in Coblenz,
Bishop Ryan of LIMERICK requested a mission in his other mensal parish,
St. Michael's, insistingon Fr. Prost as superior, so that the latter had to
.hurrv back to Ireland. Again the missioners were together in the house in
Bank PIace. In introducing the-inissioners at the opening, the vicar lavished
such praise on the people, that the Fathers were somewhat perplexed. Was
the mission really necessary for such saints? At this mission, each morning
at eleven, a special talk was given for the more important folk of the parish.

Later on Fr. Prost returned several times to Limerick in the interests
of the new foundation. For this three sites were proposed, the first among
the very poor of the slums, the proper place,it was thought, for an Institute
founded for the most abandoned souls. But, observed Fr. Prost in turning'
down the offer, the poor could bequiteas well served even if the church
were not located in themost squalid section of the city. Then Fr. Douglas
was sent to Limerick. Re was offered a pleasant location, but at too great
a distance from the city, so that Fr. Prost again refused, knowing from
Bishop Eton how disadvantageous was such a situation.. It turned out that
from the very beginning he had been holding out for .the spot where the
church and convent eventually were built, the heights overlooking the
harbor, where the city seemed to be growing, and where as yet there was
no church. But docks were then being built along the Shannon, and property
values had skyrocketed, so that again he dec1ined to buy, Eventually, the
failure of speculation caused the prices to come down, and the negotiations
were fìnally completed and the purchase made in November r853, by Father
Held (7), after which the temporary church and the house were erected
by Fr. Hafkenscheid. It remains to the credit of Fr. Prost that this first
foundation in Ireland, which was to spread its blessings far and wide, was
made possible.

It is true that he wanted the first foundation to be in Dublin, which
would have been a better location for a center for country-wide rnissionary
activity. But Archbishop Cullen wanted the Redemptorists in Limerick.
Re seems to have thought, first of all, that .they would help bring about

(7) C. DILGSKRON CSSR, P. Friedrich von Held, Wien 1909, 266 ff.; M. DE MEUI.E

:MEESTER CSSR, Le P. Frédéric von Held, Jette 19II, 198 ff.



a renascence of religious observance among the relaxed Franciscans and
Dorninicans. Besides, it was in this part of the Island that his efforts at
a generai reform were most opposed. Bishop Ryan and a good part of the
c1ergy were N ationalists, hence did not see eye to eye with the nuncio
on various .matters. The latter was anxious to abolish liturgical abuses,
and to return to the strict practice of the Roman ritè, And while many:
bishops were in favor of a more conciliatory policy toward the government,
he forbade ecc1esiastics toaccept positions in the royal colleges. Thus even
.the hierarchy was divided. And somehow it was hoped that locating the
Redemptorists in Limerick would help bring about a change of mind.

The bishop of Belfast, at this time, was not well disposed toward religious
and toward parish missions. N evertheless, his vicar general succeeded in
getting his permission to have one in his parish at ANTRIM. The mission
was quite successful, and it was on this occasion that Fr. Prost saw the
spot where St. Patrick had been a slave and where, on the sea to the·
northeast, he had found his avenue of escape,

Also wishing a mission, the pastor of ENNIS;KILLEN applied to Fr. Bug
genomsvrector ofClapham. Fr. Prost agreed to give the mission but not

. at the time proposed. Parliamentary elections were about to be held, and
Enniskillen was a hotbed of Orangemen and masons who were violently
opposed to the Church. There would be spirited political campaigning in
the city, and it was no time for a mission. Fr. Prost wrote in this sense
to the rector of Clapham, but received a brusque reply to the effect that
otherprovisionswould be made for the mission, unless he consented to
give it at that time. Despite this, the mission was put off, and given at a
time chosen by Fr. Prost.

In Enniskillen, which is picturesquely situated on a lake, the Fathers
lived in the house of the curates, while these latter found lodging in private
homes for the duration of the mission. The Fathers found the church
unusually poor. In lieu of a sacristy there were large cases next to the
altar in which were stored the vestments and sacred vessels. The church·
was also in need of a thorough c1eaning, and this the missioners took upon,
themselves as their fìrst task. Knowing the poverty of such churches,
Fr. Prost usually carried with him a quantity of woodcarved crucifìxes,
and Murillo Madonnas, besides a ciborium, a monstrance, vestments, chalices,

. a thurible, purificators aÌ1d corporals. The pastor and dean of Enniskillen
belonged to that number of older priests who had survived from the days
before Emancipation, and who still c1ung to the rudimentary forms of
worship in lise duringthe persecution. Having been asked by Fr. Prost

. to introduce the missioners to the parish at the forrnal opening of mission,
the pastor appeared in church in a frockcoat, cravat and standup collar.
Turniflg to the people from the altar (there was no pulpit), he said 'it was
a great .honor indeed to present these reverend gentlemen to the parishioners.
Re then urged them to give generously in the collections, citing Londonderry
as a mission which had netted 200 pounds sterling. Fr. Prost then gave
the opening talk, though he felt more likesinking through the floor;



Admission to the church was free during the mission, though otherwise the
collectors were always at the door .

The ceremonies of the mission were absolutely new to the. people; they
had never even witnessed benediction of the Blessed Sacrament, never seen
incense rise from a thurible. But now the battered picture over the altar
was replaced with a beautiful Madonna, there was a new crucifix, the
tabernac1e was newly arranged and ornamented. Besides, there was beautiful
singing, Fathers Van Antwerpen and Schneider being excellent musicians.
Each evening there was solemn benediction of the Blessed Sacrament, and
on the day scheduled for the ceremony of the atonement, Fr. Prost arranged
to have several hours of solemn exposition and adoration. 'I'he response to
all this spiritual novelty was magnificent. The Catholic poor streamed out
of their huts in such numbers that the Protestants marvelled. Some of them
even ~ame to hear what the missioners would say against them, being
unaccustomed to preaching that was not controversia1. When they saw the
missioners intent. upon converting the Catholics by explaining Catholic
doctrine and inculcating purity, temperance and honesty, they not only
made no difficulty, but twenty of them presented themselves for instruction,
and several more folIowed their example after the mission was over. This
was nothing new, for conversions folIowed every mission, their number
ranging from twelve to fifty. The bishop paid a visit to the parish during
the mission and was highly pleased. Accompanied by Fr. Prost, he also
visited the residence of the pastor, which was outside the city, and which
Fr. Prost found comfortable and welI-furnished.

Here also, at Enniskillen, a large mission cross was erected in front of
the church, and in its new Catholic school, Fr. Furniss and Fr. Vanderstichele
conducted a mission for the children which proved to be an outstanding
evento Early recognizing Fr. Furniss' special gifts in ministering to children,
Fr. Prost left him complete freedom to develop them, with the result that
the pale, sickly, and prematurely aged missioner (he was called an old man
while still in his forties) worked rnarvels with the little ones. His éloquence
could hold hundreds, even thousands of them spell-bound, inspiring them
with his own devotion and enthusiasm, His power came from a great love
for their souls, sheer supernaturalness of purpose, tireless effort, special
pedagogical gifts and, doubt1ess, a kind of charisma, He never engaged in
mere fun-rnaking with them, as is sometimes done, but preserved a holy
gravity. Like that of the adults, the children's mission at Enniskillen lasted
several weeks. When all was .over, the missioners departed in two groups.
Fr. Prost and Fr. Furniss set out for Londonderry, but had difficulty getting
away. The whole square was filled with children who came to bid fare
well to Fr. Furniss. They thronged around the carriage, so that the
coachrnan had to proceed with great caution. The children, both srnall and
grown, followed the carriage for more than an hour.

The next mission was at LONDONDERRY, on the northern end of the
Island where a kind of fiord enters deep into the land. To the west lies
the old city ofDerry, presented by james I, son of Mary Stuart, to the city



of London; hence the name. London's overlordship meant oppression for
the Catholics and the creation of a purely Protestant colony. The Catholics
took up arms against William of Orange in favor of Catholic King Tarnes II,
and would have taken the city had not a Protestant pastor :fìred his coreli
gionists to such resistance that they succeeded in remairiing its masters.
Hence it was called the Maiden City by the Protestants, and a special law
iorbade Catholics to live there; they were relegated beyond the walls. On the
east bank of the Meeresarmes stood .the new Catholic church, still being built
at this time, its inside walls as yet unplastered. Yet the archdeacon of the
diocese, who was erecting the edifice, was anxious that his people should
have the blessings of the mission. A dignified yet modest priest, he was a
survivor of the old days. Rence, though forty years ordained, he had to be
taught how to give benediction of the Blessed Sacramento

His presentation of the missioners to the people was quite cordial,
and the mission was off to a good start. Next day, a Londonderry daily
informed its readers of the three papist preachers who had arrived. In a
heavyhanded play on words, it remarked that Prost should be put into
the Coffin and thrown into the Furniss. Despite such Protestant venom, the
missioners were left in peace. Both by letter and personal contact, Fr. Prost
had arranged with the pastor that there would be no admission fee for
the exercises of the mission. Fr. Prost noticed; to his chagrin, that money
was being collected anyway. Yet the mission was well attended. The bishop
of Londonderry himself officiated at the more solemn ceremonies. There was
a great demonstration of faith at the blessing of the sick, who were brought
in from far and wide, many on stretchers. In memory of the blessings of the
mission the archdeacon had a beautiful cross erected in front of the church
which, standing on high ground, could be seen from far away.

In Londonderry, below the church in the direction of the sea, was a
park in which stood the home of the Mehans, a well-to-do Catholic family.
The father had died shortly before the mission, and the estate was occupied
by the widowedmother, two sons and a daughter. After the voiding of the
law forbidding Catholics to live in the city, the Mehans had been the first
to move back. Their entrance had touched off a riot. Greeted with a hail
of stones, they took refuge behind the house. But they refused to be dislodged
and, in the end, the city paid the damages. After this, other Catholics settled
in the city, among thern a sisterhood, which built an attractive school.

The Mehans invited the missioners to their home. Their youngestson
was a lawyer, while one of their daughters had entered theUrsulines in
the south of Ireland. The other felt called to do the same, but remained at
home to care for her aging mother. She died after a few years. The sons
had taken over their father's business. The elder had been on the point of
marrying when his fiancee decided to enter the convent in Londonderry.
She made her profession during the mission. 'I'he other son had lost his
intended wife in the same way; she had become an Ursuline. The room
in which the father died had been changed into a chapel in which it was
perrnitted to offer Holy Mass. Rere the missioners spent quiet days,undi-



sturbed except in the evenings when they were called to dine with the
famiIy. Of course, punch was never served to them, nor even in their
presence, so that they wouId retire early to the parlor, and wait unti! the
others carne and tea was served. Then Fr. Coffin wouId take his pIace at
the splendid piano, while Fathers Petscherine and Van Antwerpen would
put their considerabIe vocal taIents to good use, to the delight of aII presento
Once they gave a rousing renditionof the Marseillaise, which greatly im
pressed Fr. Prost, who had never heard it before. Near the Mehan home
stood the fortress-like ruin of the convent of St. Columba, which even
commanded the respect, though superstitious, of the Protestants. It was
said that if but astone of it were rernoved, the whoIe massive structure
wouId coIIapse. In the country round about the Fathers saw many hiding
places where divine services had been heId during the persecutions, and
the archdeacon showed them a shed on the waterfront where he himself,
before r829, had celebrated Mass.

OccasionaIIy during the mission, the Fathers offered the HoIy Sacrifice
in the Sisters' convento The Sisters had a servant who suffered from a
breast ailment. One day, while one of the missioners was there, she took
a cloak that hung in the halIway and reverentIy crossed herself with it.
She was cured, though the cloak did not, as she thought, belong to Hie
missioner, but to one of the Iocal priests.

Fr. Prost 110W returned to celebrate Christmas with his community
at Bishop Eton, while Fathers Petscherine and Furniss stayed on at the
Mehans, and Fathers Coffin, Vanderstichele and Van Antwerpen boarded
the steamer « Maiden City» bound for Liverpool. During the hours that
it took to get to the open sea, the captain became very friendIy with them.
Afterwards a great storm came up, so that everyone, including the captain,
feared for the ship and for their lives. But many prayers were being offered
for them, both in Londonderry and LiverpooI, and so they arrived safely,
though ten hours late. After this experience, it was all the more pleasant
to spend Christmas at home. Brother Stephen was an artist, both at the
organ and the piano, and the Fathers sang hymns and songs. After the
holidays they returned to Ireland and new Iabors.

Before Christmas, while still at the Mehans, the missioners had beerr
visited by the bishop of Raphoe-Letterkenny, who wished their services.
The originaI see city had been Raphoe, but when it dwindled to a mere
village, the bishop moved to Letterkenny. Fr. Prost had persuaded the
bishop to agree that at Ieast the poor shouId be permitted to attend the
mission free of charge. Now, at LETTERKENNY, the bishop gave the Fathers
a royal welcome. He placed his whoIe residence attheir disposaI, reserving
only aparlor for himself. The house was surrounded by a garden through
which a path Ied to the sacristy. Rough-hewn and honest, Dr. Patrick
MacGettigan, though a bishop thirty years, still Iookedthe country pastor.
His priest-nephew lived with him. Relations with the bishop began somewhat
unfavorabIy when the Fathers declined the welcoming drink of punch,
though the situation was heIped by the fact that his nephew, too, was an
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abstainer. The cathedral, in which the .nnssion was held, was a spacious
edifìce, galleried, like most Irish churches. One day, in one of the galleries,
something happened that irritated the bishop. As he shouted and waved
his cane menacingly, frightened people nearby dispersed in all directions.

At the very opening of the mission, a determined Fr. Prost went
through the church looking for collectors. Re found none and was glad.
But the very next day Fathers Furniss and Van Antwerpen found them,
instead, at the gate of the churchyard, through which the people had to
pass to enter the church. As a result, the poor were climbing over the
wall, and already one young girl had injured herself trying to do so. The
news reached the city and did no good. Doubtless the bishop believed he
"vas keeping his promise when, in announcing the mission, he offered free
attendance tickets to all who applied for them. But for fear of the bishop
very few applied for them, and thus once again Fr. Prost saw his efforts
come to nought. Re determined to fìght back.

Re announced that next day the great service in honor of the Bles
sed Sacrament would be held, and placed Fr. Coffin in charge of the
preparations, which were to be as elaborate as possible. At such things Fr.
Coffin was an expert, with the result that greater magnifìcence was never
seen in the cathedral of Letterkenny, The bishop assisted in full pontifìcals at
a special throne set up in the sanctuary, and the church was filled to
overflowing. Solemn exposition was ' something quite new to the people.
Fr. Prost spoke on the duty of gratitude toward Our Lord in the Blessed
Sacramento Re ernphasized that giving in the collections meant showing
gratitude to Christ, and he appealed to the rich to be especially generous
so as to permit the bishop and his priests to allow the poor to attend the
services without paying entrance fees at the church gate. There were rich
Catholics present, and Fr. Prost's meaning was lost an no one, least of
all the bishop. The people were moved, as the rest of the service came off
magnifìcently. Afterward, the bishop went into the sacristy, took off his
vestments and hurried home without a word. But after him went Fr. Prost,
catching up with him just as he reached the door. cc My lord », said Fr. Prost,
cc I am exhausted, and would greatly appreciate a glass of punch ». Re
had found the lightning-rod to conduct away the high voltage of the bishop's
:wrath. (C You shall have it », said the bishop, and with that he went into the
cellar himself, brought forth the whiskey (IO year old), sugar and hot water,
and prepared the punch, which was thereupon enjoyed by both, to the
accompaniment of a pleasant conversation which touched on everything
but what had just happened in church. After that, the mission was a greater
success than ever.

It was successful especially in one respect. Letterkenny was the head
quarters of the Ribbonmen, the secret society, so called from the silk ribbon
insignia worn by its members, which was banned by the Church. Such was
the effect of the sermons that members of the organization carne in crowds
to abjure their error and receive the Sacraments. Even a freemason carne
and handed his insignia and diploma to the bishop. At that the old man
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wept, saying : «In all my thirty years as bishop I have never seen the like».
"I'he 1eaders of the Ribbonmen sought to win back the converts. But not
-only did they persevere, but others followed their examp1e after the. mission
was over. The backbone of the organization was broken. As a resu1t of this
.mission, a1so, a son of one of the principal families of Letterkenny entered 
the Congregation.

Again Fathers Furniss and Vanderstiche1e worked wonders with the
-children and young people, Fr. Furniss's missions were. attended not on1y
'by chi1dren but a1so by ado1escents up to twenty years .of age.

From Letterkenny the missioners went to OMAGH, which is situated to
-the south of Londonderry, and where Fr. Prost had gone to arrange for
.a mission whi1e stilI preaching in this latter place. By now Fr.Prost was
worried more than ever about the collections, which were a prob1em more
-difficult of solution in Ire1and than in Eng1and. Even though the very poor
a1ways had standing room in the rear of the church, a1most no one .went
-there, to avoid becoming infested with insects, if for no other reason. Besides,
.as is a1ways the case, the poor were ashamed to appear as poor and unkempt,
.and so they stayed away altogether. This meant that sinners for whom the mis
-sion was especially intended stayed away because they had to pay to enter the
-church. The burden was particu1arly heavy where families were 1arge,
.since each member had to pay every time he went to church, making the
-lota1 cost of a week's mission prohibitive.

On the other hand, it was on1y by means of the collections that the
-money to pay for the maintenance of the missioners cou1d be obtained,
-to say nothing of their travelling expenses. The bishop of Letterkenny, for
instance, did not reimburse the Fathers for the cost of their journey, Fr. Prost
-was forced by these circumstances to avoid long missions, 1est priest and
-people be burdenedundu1y. Often he brought the mission to a dose when
much good cou1d yet have been done for sou1s. This pained him, and he
.saw no solution to the prob1em except compliance with the Ru1e and the
prescription of St. A1phonsus that missions shou1d be given at the expense
-of the Congregation, But how? His own community of Bishop Eton was
-poor and entirely dependent on C1apham, which itself was far from prosperous.
Re had been vexed when Hanley Castle and Great Marlow were abandoned
·for Bishop Eton, which had cost 6000 pounds sterling. How much better
it wou1d have been to put that money into a fund for the defraya1 of the
expenses of the missions! At Letterkenny he had discussed this matter with
-the others, and all had agreed that the missions among the poor of Ireland 
would never succeed, un1ess the Ru1e requiring that they be given free of
-charge were strict1y observed. For only then CQu1d they be prolonged
suffìciently to satisfy the needs of allthe people. Father Furniss had
-responded by immediate1y offering Fr. Prost the sum of 200 pounds sterling
from his private patrimony to defray the expenses of missions. Thus, for
-the time being at 1east, the prob1em was solved, and Fr. Prost was overjoyed
1:0 be ab1e to start putting his plan into effect.

Re began here at Omagh, which was the first mission given at the
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expense af the Fathers. Fr. Prost had come to precise agreements with the
pastor. In return for the full use of the church and sacristy, "he would
pay the travel, room and board of the rnissioners, The usual church collections
would be omitted during the mission, While the poor would keep their
customary place in the church, a penny, the srnallest coin possible, would
be paid for access to the galleries. Besides this, Fr. Prost wished the
collection basket to be passed around each evening after the instruction
preceding the great sermon, Once a week, on Sundays, the proceeds of this
collection would go to the pastor. As it turned out, the latter actually
profitted financially by his arrangements with Fr. Prost, for though he
gave over his house to the missioners, he lodged free of charge with a
private family for the duration of the mission, His house, however, proved
too small, and a man who was a freernason and a Presbyterian, but whose
wife and children were Catholic, came forward to offer free lodging for two
of the missioners; for this generosity he received the grace ofconversion
to the true Faith. Fr. Coffin was appointed econome, and arranged to have
the meals prepared and brought in by an innkeeper. But his openhanded
generosity in giving tips soon brought a deficit to the coffers of the superior,
at which, however, Fr. Prost prudently connived, not wishing to expose his
financial systern to criticism at so ear1y a date.

At this mission in Omagh, Fr. Petscherine vested in the scapular the
father of a young man who drank heavily and roamed the streets at night.
All remonstrances failed to bring him toa better mind, Re went from bad
to worse, and finally was sent to jail forthreatening to kill his father. After
his release he seemed to have reformed, but one day when he was in church,
kneeling directly behind his father, at the very moment of the consecration
of the Mass, he plunged aknife into his back. The knife pierced his
clothing but was halted by the scapular as if by a shield of stee1. As a result
of this event, the scapular came to be held in high honor in Omagh. When
the young man's case came up for trial, the second mission in Omagh was
in progress, and the scapular in question was produced as evidence in court,

Naturally, Father Prost sought to exploit this event for the good of
the mission. Re spoke of the necessity of avoiding the proximate occasions
of sin, and of using the means of salvation. Re pointed out particular1y
the protection which the Blessed Virgin grants through the devout use of
the scapular. As a result, many of the faithful were enrolled in the scapular
during both missions in Omagh; it was usually the brown scapular of
Carrnel and only by way of exception the so-called fivefold scapular. The
rea sori was that the missioners could not obtain or bring along enough of
these latter, whereas the people themselves could easily secure the scapular
of Carme1. Fr. Prost would explain to the enrollees that by reason of the
powers granted to him he commuted the usual scapular obligations into the
following: r) Abstinence from whiskey on Saturday evenings; 2) Avoidance
of all public houses and taverns serving whiskey from Saturday evening to
Sunday evening; 3) Recitation of the rosary once a week, though not neces
sarily at one time. These obligations, he made c1ear, were not binding
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under pain of sin, but if observed, they would assure the protection of the
blessed Virgin. So effective was this popularization of the scapular by
Fr. Prost, that on Saturday and Sunday evenings during the mission,
the proprietor of a nearby public house could be seen standing in his doorway
reading a newspaper. There was great contentment,' too, in the homes, for
oftener than before the breadwinner brought home alI his weekly earnings,
and remained at home with his family. Despite all this good, Fr. Prost
was accused to higher superiors of introducing innovations, and without
further ado he was forbidden to enroll in .the scapular. The prohibition was
later lifted, it is trùe, but by that time Fr. Prost had already returned to
Austria, and the good that had been possible remained undone.

It was during the mission at Omagh that a priest of the archdiocese of
Armagh felt inspired to enter the Congregation. Re had come as a simple
visitor. Fr. Prost sent him to Bishop Eton where, under the direction of
Fr. Lans he made a retreat to test his vocation, after which he returned to
Ireland, arranged his affairs, and then went to Belgium to enter the novitiate.
His name was Rarbison, and in due time he became an efficient mernber
of the Institute.

There followed now a series of successful missions in the southeastern
part of the country. The first was at GOREY, near the eastern shore. The
missioners travelled south from Dublin through a picturesque region, with
a central mountain range flanked by rolling hills. A Catholic landed pro
prietor had enabled the pastor to build a new church at Gorey. Adjoining it
was a convent and a school run by the Sisters of Loretto, an institute of
English origin which also possessed a convent in Dublin. Here too, the
pastor gave over his residence, together with the services of his domestics,
to the missioners. Fr. Douglas was the econome here, while an elderly
cook took charge of the house and did all that was needful for the Fathers.
When the good people brought in dainties for the missioners, Fr. Prost
dec1ined them, but said that bread and other simple food would be gratefully
accepted. The result was that Fr, Douglas had very little to buy in the
way of food, and not only was the Omagh deficit made up, but there was
a balance after expenses were paid. And this was generally the case on the
missions that followed. The pastor visited the Fathers frequently, and
insisted on making his own contribution, a Mass stipendof one pound
sterling. Some rich Catholics gave even larger stipends. Fr. Prost always
made a point of thanking such benefactors at the end of the mission,
especialIy the pastor, if he happened to be of their number.

At Gorey was the district poorhouse, which was not to be neglected
during the mission, Here, at public expense, were supported both the
committed poor andthose who entered of their own free will. The regulations
of the establishment wère very strict. N o one could leave at will. The inmates
wore a special dress, and worked the fields and gardens belonging to the
institution. Their food W3.S very poor. From time to time religiousservices
were held in the dining hall, and Protestants were strictly forbidden to attend
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Catholic services, while Catholics were strictly forbidden to attend those
of the Protestants. Here, in the dining hall, the Catholics had their own
rnission, preached with great love and zeal by Fr. Van Antwerpen, who
daily set up his altar to say Mass and hold the services for the inmates.
One day during the mission, one of the inmates, a Protestant lad of fourteen,
made good his escape by hiding behind a corpulent tailor as Ile left the
establishment. Re came running across the fìelds to the Fathers house as
they were at supper, and without further ado asked to be received into
the Church, Against the rules, he had eavesdropped during Fr. Van Ant
werpen's talks, and become convinced that salvation was not to be found
elsewhere than in the Church, and so he had come, he said, to save hissoul.
Father Van Antwerpen had, indeed, dwelt upon this truth in his sermons.
Asked if he had thought of the consequences of his act, the boy rnerely
replied that .he wished to save his soul, at all costs. It was evident that the
Fathers could not send him back to the institution under the circumstances.
So Fr. Van .Antwerpen instructed him all that night, and was amazed at his
knowledge of the Catholic Faith. Next morning he receivedhim into the
Church, and after a hearty breakfast, with not only his hunger satisfied but
also his pockets filled with food, the lad returned whence he had come, to
face the worst. Re was seized at the door, given a caning, and locked up,
but bore alI patiently, thanking God for the gift of Faith.

Next day, a Saturday, the poorhouse committee held their regular
meeting. The young man, at the Fathers'advice, requested a hearing, which
could not be refused him. Re asked that his name be struck from the list
of Protestants and entered on that of the Catholics. Told that he could
not become a Catholic until he was ' fourteen, he informed the committee
that he had just turned fourteen, and that his age was no longer a hindrance.
Re was again locked up and whipped, and in his confinement the extra
food the Fathers had given him was put to good use. His captors intended to
keep him confined on Sunday that he might not hear Mass, but like many
a prisoner before him, he made a rope of his bedsheets, lowered himself

. into a courtyard whence he succeeded in gaining access to the Catholic
service. For this, of course, he was again punished corporally. FinalIy he
became ilI and had to be taken to the infirmary, where he received encourage
rnent from a Catholic woman who kept saying to him: « They can whip
your body, but they can't whip your soul n. Through the good offices of
the Fathers he was eventually taken out of the institution and placed in a
Catholic home, where he was cared for, and, in due time, he received his
First Holy Communion and was confirmed.

The next mission was at WEXFORD. On his way thither, Fr. Prost stopped
of at Enniscorthy to visit the bishop of the diocese. The see had once been
at Ferns, famed as thecity of the king who, betrayed into a war with
the rest af Ireland, called King Henry II of England to his aid.The king
carne, occupied Ireland, and left it no more. But now Ferns was a poor
vilIage. AtEnniscorthy, the bishop had just built a new cathedral, and
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wished to inaugurate it with a nnssion. But this was not to be done until
after Fr. Prost's return to Austria.

Meanwhile, the bishop himself preapared everything for the mission
in Wexford, and then fetched the missioners. A rich bachelor by the name
of Devreux had offered him his residence and his servants for the benefit
of the Fathers during their stay in Wexford, while he himself went to live
with his brother. Wexford, a city with a charming harbor, just 21 miles
:south of Gorey, had at this time about 12,000 inhabitants. This meant a
:seven week mission with seven missioners. Even so, it was difficult to hear
alI the confessions, and during the last week only three sermons were
preached, the rest of the time being given over to the hearing of confessions.

Besides lodging, Mr. Devreux also wanted to provide the meals for
the Fathers. But this Father Prost declined, on the plea that, in his charity,
Mr. Devreux would doubtless treat the Fathers too well, whereas it
behooved them as missioners to avoid luxuries. They were to be satisfied
with the essentials, and live like people of the middle c1ass, no bettero Besi
des, argued Fr. Prost, the mission must be prolonged until alI consciences
.are satisfìed, and since its exact length could not be foreseen, he did not
wish to risk becoming a burden to Mr. Devreux,nor to be tempted to bring
the mission to a close prematurely in order not to becomeone. However,
conc1uded Fr. Prost, the Fathers would be happy to accep.t any other
charity at any time from Mr. Devreux. Mr. Devreux was pleased with this
1ine of argument and several times gave the Fathers money. The news
of their austerity was quickly noised abroad, and they won the esteem and
confidence of all. There was a house-chapel in the Devreux mansion, hence
the Fathers lived as at home. Monday afternoons were left free for excursions
Dr boat rides.

The church in Wexford - for there was but one - belonged to the
Franciscans, but being a parish church, its pastor and curates were secular
priests. The Franciscans had become lax with regard to wearing the
religious habit, and had women servants in their monasteries. Two new
churcheswere in the process of erection, but it would be some time before
they could be used. The faithful, meanwhile, could attend to their religious
-duties in variouschapels, besides the parish church. There were two Sisters'
convents, a school and a hospital with chapels .open to all. There was,
besides, the chapel of the bishop's college, on the heights overlooking the
city and harbor. At the moment the bishop was hard put to save this
institution from the hands of the sheriff, because of debts accumulated
by its rector, who had a great flair for building, but little financial acumen.
It was one of the professors of this college who kept trying, in vain, to
get Fr. Prost to admit that the Irish were the best Catholics in the world.

It became evident, especially at Wexford, that by now Fr. Van Ant
werpen had become an accomplished catechist. N ot only Fr. Prost thought
highly of him, but he was also esteemedby the secular priests. Those
who heard him would say : Anyone can thump the pulpit and talk sternly,
but such instructions as Father gives dernand not only talent but thorough
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as logical, and marked by a sincerity and unction that pleased and instructed
all. It was therefore a heavy blow to the missions when he died, at the age
of thirty-three. Fr. Prost, aware that his strength was failing, had sent
him back to Bishop Eton for a resto While there he fell à· victim to typhoid
fever. His death, incidentally, was the occasion of obtaining from the
government permission for a mortuary crypt at Bishop Eton, at a cost. of
much time and effort on the part of energetic Fr. Lans, minister of the house.

The Wexford mission proved to be Fr. Prost's greatest in Ireland.
Twenty years later, when another mission was being held there, the
missioners and the pastor wrote to him in Austria, assuring him that he
was stilI remembered. The close was a grandiose affair. Invited to officiate
at the procession and give the final benediction was Fr. Held, who had
come to Limerick as Visitor. Fr. Prost, of course, preached the closing
sermon. The throng was so great that, though the church seated five
thousand, the ceremony had to be held in the open. Everybody from the
surrounding country was there. Not only was the church square, which held
30,000, filled to overflowing, but people were everywhere, on the roofs, at
the windows of the surrounding houses, while the trees of the Square swarmed
with boys and young meno - Rain had been threatening and, just before
the beginning, large drops started to fallo Fr. Prost immediately commanded
saint1y Fr. Douglas to pray for good weather, which he did, and his prayer
was heard.

After it was all over, the pastor invited the missioners to tea. On
missions, as has been noted, Fr. Prostnever accepted such invitations; as he
put it, he did not wish to be seen at the table of the rich while preaching
to the poor. Only for bishops would he make an exception, But now the
mission was over and, after all, there was question only of tea, so he
consented. To his great surprise and chagrin, there was a large number of
guests, and many other things besides tea, which only strengthened him in
his resolve never again to accept such invitations.

The departure of the missioners was a triumph. People accompanied the
carriage of the Fathers returning to Liverpool for many miles, while those going
to Limerick were similar1y escorted for a good distance. Fathers Held and Prost
remained behind for a few hours to visit the bishop who was confirming
in the vicinity. While they were at table after their return to the city, a
large crowd assembled in front of the house, so they tried to depart
through theback door, but found the rear just as crowded. In the endless
leavetaking, they còuld hardly reach their carriage, and were fair1y carried
there. The carriage then moved forward at a snail's pace. Shops were closed
along the street as if for a feast, while windows were crowded with people
fluttering kerchiefs, waving, greeting, throwing flowers. The children from
the orphan asylum were ranged along the road waving banners at the
outskirts of the city. Crowds milled about the carriage for several miles, but
finally heeded Fr. Prost's bidding and turned back, after which the carriage
proceeded more rapidly. Looking back, however, the Fathers were astonished
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to see themselves followed by an escort of some eighty vehic1es, in which,
as it turned out, rode the principal Catholics of the city, with the mayor
at their head. The latter, having rnarried out of the Church, had' not been
very favorable to the missioners at first, but had finally been won over and
converted, After about ten miles, Fr. Prost halted his carriage, and he
and Fr. Held alighted, The colurnn came to stop and the rnissioners "vere
soon surrounded. Fr. Prost expressed his deep appreciation for such great
affection and respect, and then all knelt to receive his blessing. The mayor
knelt, too, and wept. Even after this, several young men were not to be
withheld from accompanying the Fathers to the nearest church, to offer a
partìng prayer for them there. Fr. Held confided to his companion that
'hehad never experienced the Iike of this. So they proceeded on to N ewross,
where they arranged a rnission for the near future, and then via Waterford
to Limerick iand the house in Bank PIace. Fr. Prost immediately left for
Cork, to arrange with Bishop Delany the mission to be held in his
cathedral.

Shortly afterwards we find him and his companions preaching at
STRABANE, a town between Omagh and Londonderry. Here the Fathers wept
on hearing the news of Fr. Van Antwerpen's death. Here, also, Fr. Douglas
labored for the last time as a missionary before being called to a new post in
Rome.

From the experience of all these missions (and the others which he gave
in various places in the 'North and South but does not mention), Fr. Prost
'had by now evolved a mission systern peculiar1y his own. The missions
were given at the expense of the missioners, and this could not but win
faver, especially with the c1ergy. The avoidance of social vìsiting during
a mission edified the people, Everywhere there was talk of the missioners'
unselfish zeal, the simplicity of their food and lodging, their spirit of
sacrifice, and thus all, both priests and people, were drawn to them. Fr.
'Prost also proved the soundness of his fìnancial system, The people provi
ded the Fathers with so much food and money, that there was always a
balance on the mission books. These books were kept exclusively by Fr.
Prost himself, so that there was no idle talk about income or expenses, a
thing which he could not endure. Everyone knew, of course, that there was
no income except from purely free-will offerings, in the galleries, the
collections, the poorboxes. Yet it was just through these free-will offerings
that he succeeded in making attendance at the mission possible 'for the
poor and for large families. Under existing conditìons in Ireland, this was a
:great boon.

The missioners were thus rendered completely independent with regard
to the decision, how long the mission was to last; they could, without
burdening anybody, prolong it until all consciences were at peace and
everyone was satisfied. Thus all nervous haste was exc1uded from .the
work of the rnissioners. Sermons were given only in the morning and
evening, so that the people's workday was not interfered with, and everyone



could make the mission if he wished to. Besides, with this system, fewer
missioners were needed, and thus a saving of forces was effected. All
of this was in exact accord with what St. Alphonsus had set down as es
sential to the success of a mission.

Fr. Prost's method, thus based on the ideas of the holy Founder, could
not but produce results. But now, with the mission movement at its zenith,
in Ireland, there was to COD;le the inevitable dec1ine.

At the nominations of December r853, Fr. Bernard Hafkenscheid, until.
then superior of the North American Vice Province, was named rectar
of Limerick. Since Limerick was destined to become the center of Redemp
torist labors in Ireland, he also became mission superior. In fact, he took over
Fr. Prost's place completely, being also appointed mission superior of
England and Scotland. Fr. Bernard, as he was generally calIed, arrived
at Clapham in January r854, and in Liverpool shortly afterward. It was
now up to Fr. Prost to introduce him to Ireland,' to present him to the
Irish bishops. This he did. He went with him everywhere, everywhere
introducing him as the Roman doctor, the great missioner of Belgium and
HolIand. They were together at the mission in NEWROSS. Newross was
somewhat smaller than Wexford, lying not on the sea but inland. The
mission . here was the last to be given according to Fr. Prost's system.
Out of deference to Fr. Bernard,he did not act as superior, but got his
blessings from him, as did, at his request, all the other Fathers. Fr. Bernard
did not preach, and when the parishoners sent in a deputation to request
him to do so, he refused, alleging insufficient knowledge of the language,
although, as the members of the deputation observed, he spoke well enough
in English to them. Father Prost was therefore compelled to preach all the
great sermons, and as he did so, he had the impression that he was being
watched and put to the test.

Not the least of the blessings wrought by the N ewross mission was the
complete disappearance of ill will which had existed among some of the
people toward thepastor. A curate who had a considerable folIowing among
the parishioners for his energy and enthusiasm, had been removed by the
bishop because of differences of viewpoint and temperament with the pastor,
and as a result a number of his admirers had stopped going to Mass, They
carne back during the mission, and the dissension was healed.

Anunusual conversion occurred during the mission. The daughter of
one of the principal Protestant families of N ewross, ill for some time, had,
gone to the seashore with a Catholic nurse, to recover her health. Learning
about the Catholic faith from her companion, she conceived a special love
and devotion toward the blessed Virgin Mary. It was particularly from the
singing of hyms in honor of Our Lady that she drew comfort and delight,
and in the end she determined to enter the Church. Her plan met with
violent opposition from her parents. She was confined to her home, and
her Catholic nurse was dismissed. But now she became ill in earnest; and
her Catholic friend, learning of it, visited her secretly, with the help of the
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sick girl's sister. Although comforted by the affection and charity of her
friend, she became greatly depressed at the thought of dying without
Baptism. So the Catholic nurse instructed her as best she could, received
her profession of faith, taught her to say the necessaryjirayers, and then
baptised her, none too quickly, as it happened. For she had scarcely made
a hasty exit from the house, when the sich girI died, with the :final
invocations of Our Lady's litany on her lips, for such had been her last
prayer. Then, while she was being given a splendid Protestantfuneral,
Requiern Mass was offered for her inthe Catholic church.

Enthusiasm ran high during the mission, and both pastor and people
wanted it to last as long as had that of Wexford. But Fr. Hafkenscheid
took advantage of the authority relinquished to hirn by Fr. Prost to dose
the mission, And so it was done, to the great chagrin and disappointment of
Fr. Prost, the pastor, and the people.

'I'he next missions took pIace in CORK, a.icity with a beautiful harbor
and some 120,000 inhabitants. It was the see city of both the Catholicand
the Protestant bishop. 'I'he Catholics were divided into four large parishes.
There were in Cork Capuchins and Dominicans who, like other religious

, of the day, had becorne sornewhat relaxed. There were also two ordersof
teaching Brothers; one conducted a school which received support from the
government, while the other, which was of stricter observance and which
refused government support, also ran flourishing schools.

The first mission was held in the caihedral, Fr. Bernard took complete
charge, and proceeded to change some of the arrangements that Fr.
Prost had made. The missioners were maintained at the expense of the
bishop and of the local priests. The wine, whose rare use under Fr. Prost had
been forbidden by higher superiors, re-appeared on the missioners' table.
And several other customs also re-appeared which Father Prost had banned,
especially high-pressure money collecting and the undue shortening of mis
sions. Fr. Bernard needed money to build the church and house in Limerick;:
and Fr. Reyners, Rector of Clapham and consultor to the Provincial Superior,
Fr. Swinkels, burdened as he was with the maintenance of both the Liverpool
and London houses, was in full accord with his ideas. So Fr. Prost's disa
greement counted for nothing, and there was nothing left to him but to
follò w his principleof obeying superiors wordlessly rather than trying to
talk them into something. Re wanted, above all, to avoid conflict with
Fr. Bernard, and sovat the latter's request, on the two missions in Cork
he .exercised no authority except that of rector over the missioners from
his own community of Bishop Eton. Nevertheless, conflict did develop
between them.

When Fr. Prost took over the defrayal of the mission expenses, he had
asked and receivedpermission from Fr. Held that not only the missioners
of his own community, but those of the Claphamcommunity as welI, should

, say Mass for his intention. But now, with Fr. Bernard, alI this was water
over the mill, and so Fr. Prost's 'subjects asked him for whose intention



they were to sa)' Mass. Re to1d them to do as they had done until then,
un1ess Fr. Bernard ordered otherwise, For this he was ca11ed to account, in
Fr. Bernard's presence, by Fr. Reyners, who had come over to Cork; he
was accused of forbidding his subjects to say Mass for the intentions of
the mission superior. Fr. Prost was indignant, and matters were not he1ped
when he 1earned that Fr. Bernard, without consulting him, had written to
Fr. Lans, the minister at Bishop Eton, requesting another missioner for the
work in Cork. This 1ed to a passage at arms between Fr. Prost and Fr.
Bernard, and some bitter words for which Fr. Prost, at Fr. Reyner's de
mand, humb1y apologized to the mission superior. Thus the conflict ended,
at 1east to a11 appearances.

The cathedra1 provided exceptiona1 opportunities for Fr. Bernard's
not indifferent missionary ta1ents: a bishop, numerous priests, an excellent
choir, although his need for such aids was great1y reduced by the quality
of his sermons, which was quite above the average. In his preaching, a1so,
the new mission superior differed great1y from Fr. Prost. Re depended much
upon the arousing of the emotions of his hearers, something that was a1ways
of secondary importance with Fr. Prost, who sought above a11 to influence
the understanding through instruction and dispassionate presentation, so
that good reso1utions might grow out of a c1earer perception of the truth,
According to Fr. Prost, Fr. Bernard's type of preaching succeeded, indeed,
in giving the mission a kind of externa1 sp1endor, but the question was
whether it operated in depth, whether, after the excitement subsided, there
was any rea1 fruito Re says of Fr. Bernard: « Re wanted to win credit for
the missions, but, in my opinion, such credit is ephemeral. The best credit
comes from the superior quality of the work done; this is the credit which
endures » (8).

The cathedra1 of Cork, though accommodating 7000, proved too sma11
during the mission. Some of the people who could not get in listened to
the sermons from 1adders p1aced by the open windows. Gas-lighted and
guarded by specia1 watchmen, the church remained open at night,because
penitents refused to 1eave, 1est they lose their p1aces at the confessiona1s.
01d rai1way cars were ro11ed into the square to serve as confessiona1s, and,
withthe missioners, forty priests heard confessions. A large mission cross,
specia11y donated out of the inheritance of Danie1 O'Conne11, was erected.

More then once, but especia11y at the end of his sermon on the duties
of parents toward their chi1dren, and again at the close of the mission when
he spoke of perseverance, Fr. Bernard moved his audience to tears, and
even loud sobs. An eye-witness re1ates: « I was present at the close of the
mission in Cork. It was attended by the bishop and many ecc1esiastics, who
comp1ete1y fi11ed the choir. In order to make more room in the church,
a11 benches and seats had been removed, and yet so great was the crowd
that no one cou1d move without causing a wave in the sea of faces. Lad
ders and scaffo1ds at the outside of the open windows were thronged with

(8) «Diary» III, p. 23.



1hose who could not enter. No sooner had Fr. Bernard begun preaching than
Ioud cries of assent began interrupting his sermon, so that thrice he appealed
io his audience to remain calm, When, however, toward the end of his
:sermon and in the midst of its most moving part, he suddently fell silent,
:standing there in the pulpit for some moments with his hands raised toward
heaven as if in ecstasy, the effect was indescribable, as nothing could be
beard but the sobs and cries of the people; even the bishop and the priests
wept » (9).

The farewelI to the missioners was also touching, like that at Wexford
'had been. The mission had lasted only twenty-four days. Under :Ì<'r. Prost
it would have lasted twice as long. .

The second mission in Cork, which was preached at St. [ohm'« where
the vicar general was pastor, was memorable among other things for the
panic caused in the church one day when some one cried: «Fire»! The curate,
who had been giving benediction at the moment, was already in the pulpit
trying to calm the people when Fr. Prost carne hurrying into the church,
intent on doing the same. But neither his voice nor that of the curate was
heard in the tumulto Finally Fr. Prost succeeded in getting the organist
to start playing, and after the music he began praying with the people,
and calm returned little by little. At this, Father Bernard suddenly
appeared and summoned Fr. Prost to some one who was dying. But as it
happened, no one was dying, only those who had fainted were lyingin
front of the church, some of whom; along with those who suffered sprains
and bruises, were taken to the hospita1. One woman, writhing with pain,
was brought into the sacristy. Another was searching frantically for her two
small sons, who later turned up in the hospita1. Luckily there were no
deaths, and no one suffered serious injury. What had happened was that
some one had shouted on seeing a bit of mortar fall from a ceiling; he
thought the choir-loft was colIapsing. Or the whole episode may have been
caused by some practical [okester. Something similar had happened in the
cathedral during the women's instruction, but here, too, no great damage
bad been done.

During each of the missions in Cork, Father Furniss, with the assistance
of Father Vanderstichele, preached to the children and youth of the parish
in the church of the Capuchins. Here, as elsewhere, he succeeded so well,
that his work proved areaI highlight of the whole missionary venture of
the Fathers. Great credit is due to Fr. Prost for putting Fr. Furniss's
talents on the lampstand, and alIowing them free development. His successor
.as rector, Fr. Lans, was farfrom imitating him; in fact, he wished to do
away the children's missions altogether. But Father Prost insisted that this
was the special vocation of Fr. Furniss, and the end of this would mean
the end of him, and so the children's missions were alIowed to continue.
Fr, Bernard also was an opponent of Fr. Furniss's work, and even dec1ared

(9) G. SCHEPERS CSSR, Der hochsu. P. Bernard Hafkenscheid, Regensburg x884, 246 ff.;
in this biography nothing is said of the misunderstandings between Fr. Prost and Fr.
Hafkenscheid,



soat the GeneraI Chapter, where he deprecated such preaching to children
asa mission within a mission. But says Fr. Prost : « I would have rebutted
that it was just what Sto Alphonsus prescribed », Theevent proved Fr. Prost
right, and Fr. Furniss's opponents wrong, for thegreatest successes of the
missionerof the children were still to come (IO).

The missì'on in Cork was Fr. Prost's last in Ireland. Fr. Bernard's way
of doing things on the missions aroused more and more ill will among the
clergy and the people. Once he sent Fr. Petscherine toWexford (as the
latter himself related to Fr. Prost) on a errand of begging. Fr. Petscherine
was very popular in Wexford, particular1y in the home of Mr. Devreux,
a man widely known for his benefactions. However, he refused to give a
donation toward the buildingof the church and house in Limerick. Said
he: « Since you have no more money to pay for the missions, I have none
to give for your new foundation » (II). After the GeneraI Chapter of 1855,
Fr. Bernard did not return to Ireland, where he had worked just a year;
he went home to Holland,

* * *
Besides the missions, Father Prost did other apostolic work in Ireland.

Re preached a retreat to the. Sisters of Mercy in Barklay St., Dublin. The
Sisters of Mercy were an institute of native origin, founded in 1830. They
chose the name Sisters of Mercy to distinguish them from the Sisters of
Charity founded by St. Vincent de Paul, Besides the retreat in the Barklay
St. convent, he preached another in Dublin to the Sisters and their charges.
During the missions in Cork, Fr. Prost also preached to the Sisters of
Mercy there, whose convent was just being built. And he became a familiar
figure at the .convent of the Ursulines of that city. It seems these latter
could never hear him enough, for at times, with the permission of the bishop,
he even attended and enlivened their recreation.

Father Prost preached and heard confessions quite frequently at the
convent of the Sisters of the Good Shepherd in Lirnerick, an institution
which at that time was still in a rudimentary stage, consisting of a mere
wooden barracks and a barn .which had been converted into a church. There
were some eighty Magdalens, and is was through their manual labor and
the benefactions of friends that the Sisters supported themselves. In their
gratitude to Fr. Prost, the Sisters did many favors for the missioners when
they were in Limerick.The superior was the daughter of Bavarian GeneraI
Balligand. Though kind, she was energetic and, indeed, there was some
thing military about her, so that in time the institution flourished under
her direction. In her youth she had studied classical languages, and spoke
French, Italian and English besides her native German.

It was while preaching a retreat to school Sisters and their pupils in
Lìmerick that Fr. Prost met Dr. Cahill, the internationally famous lecturer

(IO) Concerning Fr. Furnisa, see M. DE MEULEMEESTER CSSR, Biotiographìe générale
des écrivains rédemptoristes II, Louvain 1935, ISO ff,

(II) « Diary » III, p. 27.



on the natural sciences, Besides being famous as a scholar, Dr. Cahill was
Catholic to the core, and would use his lectures to inculcate and defend
Catholic teaching, which he did so skilfully, that his lecturesoften led to
conversions. Re was taken ill in Limerick, and the bishop asked none
other than Fr. Prost to take his place in the lecture-hall. It was a hazardous
undertaking, but Fr. Prost consented, not without some apprehension, which
increased the nearer the hour approached when, in the hall of the Sisters'
school which seated about 400, he would take his stand not only before the
pupils but the e1ite of Limerick as well.

When the hour carne, he began in the usual way of such occasions,
regretting the illness of the learned and .justly popular Dr. Cahill, and the
consequent disappointment of the audienc.e,. protesting his· inability, etc.
Then, said he, that they might not go away emptyhanded, he would say a
few words, after the manner of a simple missioner, on the subject proposed.
What is optics? he asked. Why, it is the science of seeing. But what we
need most is the spiritual vision of faith and its rneaning for life. What is
acoustics? The science of hearing. But it is above all the Chùrch that must
be heard, the most essential hearing is the hearing of God's Word, preserved
intactand infallibly explained by the Church. Chemistry, he continued,
analyzes things, separates thern into their component parts, examines them
critically in an effort to discover new forces, So one should analyze one's
conscience, to know it the better and thus be able to build up a virtuous
life, through ever greater insight and strength, Astronomy teaches the move
ments of the stars and the laws governing them, But the stars of the
spiritual heavens are the lives of Christ and of the Saints, which shine with
varying splender and power. We should study well the course of these stars,
and search deeply into the laws of holyIiving. Re conc1uded with an allusion
to electricity, showing how, through rneditation on the perfections of God and
on Christ's Passion, the soul becomes inflamed, so to speak, electrified,
by God's love. After this scientific mission sermon, everyone was serious
enough and went away thoughtfully, and even the bishop was moved by
the sheer rhetorical power of it. Afterward, however, the lecture became the
talk of the town, and everywhere one heard tell of the optics, the acoustics,
the astronomy and electricity of Fr. Prost. Informed of it, Dr. Cahill too
was amused, and pleased that he had been so well replaced,

In Ireland at this time, the secular c1ergy were obliged to attend a
common retreat every two years. One year the retreat would be for the
pastors, the, next, for the curates. When the bishop of Ferns-Enniscorthy
invited Fr. Prost to preach the retreat, it was the pastors' turno It was
an invitation he could hardly refuse, though at this time he was in a state
of near collapse from sheer physical exhaustion. Besides, he .had never
preached a priests' retreat in English, although he had brought with him
from Bishop Eton the manuscript of one he had preached in German at

. Stift-Neustift in the Tyro1. But of this there was no tirne now to make
a translation. Hence he feared great1y that he would fail, though, as he



says, he was ready to accept such a humiIiation from the Lord, As he
departed for Gorey, where he planned to spend the night, a certain mental
numbness carne over him, He received a royal we1come from the pastor of
Gorey, where hehad preached the great mission,andpromised to say a
few words .at. the eight o'c1ock Mass the next day, which was Sunday.
But his mental numbness increased, and when the timecame to preach
he shocked both the pastor and the people, who recognized him immediately,
by being unable to say a word. After breakfast he set out with the pastor
for the bishop's college at Wexford, where the retreat was to be held.
Here he received a cordial welcome from the bishop, who was to be one
ofhis listeners, the vicar general, and the professors of the college. That
night, Father Prost slept very little.

But next morning when the week-long exercises began with the Veni
Creator and Ave to Our Lady, his mind suddenly became c1ear again. He
preached the retreat without difficulty, and it proved a success, particularly
the exercise of the way of the Cross, which some advised him .against but
which he never omitted, knowing from his experience of themissions how
effective it was. When the priests carne to thank him after it was all over,
the vicar general was their spokesman. At the end he had a question to
ask; why had not St. Alphonsus, of whom alI present were great admirers,
been quoted more often during the retreat? The Jesuits, who had given all
the retreats until then, were continually quoting St. Ignatius. Fr. Prost
replied that, since the whole retreat was, in .fact, Alphonsian, the quotations
would have been so frequent as to be tiresome. That ended the matter.

During a missiongiven by Fr. Bernard near Oalway, to the north of
Limerick, Fr. Prost preached a priest's retreat in nearby Tuam,whose arch
bishop was the famous John MacHaIe, called the Lion of Ireland, a man of
extraordinary force in speech and action. An excellent Greek and Hebrew
scholar with a reading knowledge of German and wide interests, inc1uding
Catholic jourrialism, he was the first to defy the Bill of Titles, continuing
to sign himself archbishop after its enactment. Fr. Prost was somewhat
overawed by this man, but this feeling disappeared when the arclÌbishop
greeted and conversed with him with the gentle kindliness and cameraderie
of a country pastor. Though English was spoken in Tuam, Gaelic was
the language of the surrounding country, which was one of the poorest
sections of Ireland. The students of the cathedral college were given a
vacation to provide lodging for .the priests during the retreat. In a park
across from the archbishop's house was the residence of the Anglican bishop,
beside which theProtestant church, with its woebegone tower, seemed even
smaller than it really was. People said it was never more than a quarter filled.
But dwarfing everything in the vicinity was the imposing cathedral of
Archbishop MacHale, which he himself had built, importing from Rome its
high altar, which was a replica of the high altar of St. Cecilia's Basilica.

Although the Stations of the Way of the Cross had been erected, this
devotion was scarcely ever held in the cathedral, So that during the retreat,
with the edifice, except for one Mass in the morning, closed to the public,



it was something of a novelty when Fr. Prost read out the prayers of
St. Alphonsus as he made his way from Station to Station. The archbishop
was so impressed that he easily gave permission to Fr. Prost to repeat the
exercise in a grand-way, with the faithful participating, So, having chosen
a priest with a clear voice to re ad the prayers, Fr. Prost arranged the pro
cession. A senior ecc1esiastic carried the cross, flanked by two torch-bearers.
Then, two by two, came the priests, followedby the archbishop vested
in rochet and mozzetta, with his chaplains. The effect of the priests thus
making the Stations processionally and singing the Stabat Mater in the
crowded cathedral was such that the archbishop, that very night, translated
the hymn into Gaelic so that the people could participate more fully;
afterward he had it printed and distributed to the faithful, for, on 'that
day, the simple devotion ofthe Way of Cross had been transforrned into a
great witness to the Faith.

While in Tuam, besides two sermons from the pulpit of the cathedral,
Fr. Prost also preached a retreat to a community of Sisters.

Fr, Prost returned once again to Limerick when Fr. Bernard invited
him to preach a Holy Souls Octave. On this his last visit, he marvelled at
the energy of the building contractors, for the new house and church were
rising quickly alongside the temporary structures.

And with that his activities carne to an end in Ireland, and he returned
at last to his native Austria, leaving behind him in the Isle of Saints a
record, to say the least, of remarkable achievement, for which he deserves to
be remembered. ,
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COMMUNICATIONES

ANDREA SAMPERS

L'ACCADEMIA ALFONSIANA, 1959-1960

L'anno scorso abbiamo dato un sommario dell'attività dell'Accademia
Alfonsiana svolta nel primo blennio, cioè dall'anno 1957, quando fu riaper
ta, fino all'anno 1959 (Spie. Hist. 7 [1959] 452-464). In continuazione di
questo. sunto deliniamo ora schematicamente l'ulteriore sviluppo del nostro
Istituto di teologia morale.

Il numero complessivo degli alunni ordinari iscritti nel l° semestre del
IlIo anno accademico, :f-959/60, è stato di 34: 12 del 2° anno, e 22 del l° an
no (vedi l.c, 457, dove si trova la lista dei nomi). All'inizio del 2° semestre,
15 II 1960, si sono iscritti due altri:

CAMPOS Asterio - Brasile, SDB (Salesian.); ICLic. (Univ, Lateranense).
LAGERBERG Enrico - Paesi Bassi, OFM; STLic. (Univ. di Innsbruck}, Cando Psych, (Univ.

catt, di Nijmegen);

Gli alunni straordinari sono stati 22 nel r? semestre; il loro numero si
è accresciuto di altri 9 nel 2° semestre:

AZPITARTE Giovanni - Spagna, dioc, di S. Sebastian; STLic. (Univ. Gregoriana).
BARTOLOMÉ CHICO Landelino - Spagna, dioc. di Le6n; PhLic. e STLic. (Pont. Univo di

Comillas).
BERSELLINI Ermete - Italia, dioc. di Parma.
CORDEIRO Antonio - India, arcidioc, di Bombay; STLic. (Univ. Gregoriana).
FERNANDES Ivo - India, CSSR; STLic. (Angelicum).
FERNANDEZ DIAz·NAVA Adolfo - Spagna, SI, Ph.Lic. e STLic. (Pont. Univo di Comillas).
REBILLARD Ludovico - Francia, dioc, di Autun (Istituto dei Sacerdoti del Prado],
SAN JUAN Vincenzo - Isole Filippine, SI; STD (Univ. Gregoriana).
SERNIGUET Rolando - Francia, OCSO (Trappista).

Alla fine dell'anno accademico 1959/60 (esami il 13-14 giugno) gli alun
ni hanno raggiunto quindi il numero di 67, cioè 36 ordinari (tra i quali 6
Redentoristi) e 31 straordinari (4 Redentoristi) .

.Nel 2° semestre .una dissertazione è stata presentata e difesa:
Do COUTO Giuseppe (Brasile, SCI): De Patrum Bononiensium argumentis

super poenitentiae sacrasnenio in Concilio Trideniino, - Promotore prof.
Murphy, Correlatore prof. Capone; 18 VI 1960.
Il giorno antecedente, 17 VI 1960, il P. Do Couto difese all'Ateneo de

Prop, Fide (Promotore prof. Visser) la sua dissertazione per la laurea in
teologia: De integritate confessionis sacraanenialis apud Paires Concilii Tri
dentini.
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* * *

Nella relazione dell'anno precedente abbiamo accennato alla difficoltà;
per coloro che intendevano frequentare l'AA, proveniente dal fatto che il
nostro Istituto non aveva la facoltà di conferire la laurea. Per risolverla e
agevolare cosi l'accesso all'AA, furono iniziate in dicembre 1959 le opportu
ne trattative con le autorità dell'Università Lateranense, poi proseguite in
aprile 1960 presso la S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli
Studi.

Grazie alla comprensione e alla benevolenza che ha incontrato il no
stro Istituto presso le alte autorità ecclesiastiche, specialmente da parte di

. Mons. A. Piolanti, Rettore Magnifico all'Università Lateranense, e di Mons.
A. Romeo, Aiutante di Studio per le Università alla Congregazione, si è
giunto in breve tempo ad una felice soluzione. Dopo l'approvazione dei pro
pri Statuti, con Decreto del 2 agosto, festa di S. Alfonso, l'AA, è stata
inserita nella Facoltà teologica dell'Università Lateranense, previo l'espres
so consenso del Sommo Pontefice. Per l'avvenire quindi, al termine del corso
biennale, il nostro Istituto può conferire la laurea a coloro che hanno adem
pite le norme prescritte negli Statuti: una laurea cioè in teologia dell'Uni
versità Lateranense, ma con titolo di specializzazione in teologia morale
nell'AA (Stàtuta a:iit. 4 n. I).

Data la somma importanza del Decreto (pubbl. : AAS 52 [1960] 835-836),
per cui l'AA è elevata al piano universitario nel vero e proprio senso, diamo
qui il testo del documento, aggiungendo gli Statuti.

Prot. n. 746/60/15

SACRA CONGREGATIO

DE SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS

Decretum

Quo Institutum Theolog'iae Moralis seu Academia Alfonsiana
Facultati Theologicae Pontificiae Universitatis Lateranensis inseritur

Fidei morumque aedificationem Apostolica Sedes per eos as
sidue provehendam constanter voluit qui theologicomagisterio
funguntur, tum ad dogmata tum ad praecepta Divinae Revelationis
exponenda, perpendenda, ad effectus conclusionesque ducenda.
Magistros in primis summopere commendat qui, vitae normas
sacrorum alumnis presbyterisque praebendo atque edisserendo,
« ad iustitiam erudiunt multos », quorum erit catholicum populum
singulosque fideles ad malum devitandum bonumque faciendum
adeo ducere, ut in partem aeterni summique Boni tandemve-
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niant. Quod his duobus fere saeculis in Ecc1esia laudabiliter prae
stiterunt discipuli Sancti Alfonsi Mariae de Ligorio, Episcopi et
universalis Ecc1esiae Doctoris; cuius prementes vestigia, errorum
tenebras, quas increduli congesserunt atque « indocti et insta
biles » partim susceperunt, verbis et scriptis refellere nunquam
destiterunt, sanam doctrinam lectissimis utriusque c1eri alumnis
tradendo. Fastigium nuperrime operi imponentes, moderatores in
c1ytae religiosae Congregationis a SS.mo Redemptore in alma
Urbe a. D. MCMLVII, probante Sacra Congregatione de negotiis
Religiosorum, « Academiam Alfonsianam» condiderunt. Cum
huiusmodi Theologiae Moralis Institutum, integrae morum scien
tiae sapientiaeque excolendae addictum, iis additis disciplinis qui
bus efformatur « bonus minister Christi Jesu, enutritus verbis
fidei et bonae doctrinae» (I Tim. 4, 6), prospere cesserit, Rec
tor maximus laudatae alfonsianae familiae suppliciter postulavit,
ut « Academia Alfonsiana » Theologica Facultate Pontificiae Uni
versitatis Lateranensis ita inc1uderetur ut eiusdempars fieret,
« Institutum Theologiae Moralis» nuncupatum, ad magistros
Theologiae Moralis praeparandos. Cum autem SS.musDomintis
Noster JOHANNES DivinaProvidentia Papa XXIII benigne annuere
dignatus sit, Sacra Congregatiode Seminariis et studiorum Uni
versitatibus, post approbata peculiaria exhibita Statuta, pro mu
nere

INSTITUTUM THEOLOGiAE MORALIS

seu

ACADEMIAM ALFONSIANAM

partem Facultatis Theologiae Pontificiae Universitatis Lateranen
sis hisce constituit constitutamque dec1arat, ad normam eorundem
Statutorum, quibus et methodus adhibenda et disciplinae-traden
dae et academici effectus -.- praesertim ad S. Theologiae lauream
quod attinet - ad amussim praestituuntur. Ceteris servatis de iure
servandis: contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae, exaedibus Sacrae Congregationis, d.II m.
augusti, in festo Sancti Alfonsi de Ligorio, Episcopi et Ecclesiae
Doctoris, a. D. MCMLX.

Praefectus
J .. Card. PIZZARDO

A Secretis
DINUS STAFFA
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Statuta

ACADEMIAE ALFONSIANAE

Instituti Superioris Theologiae Moralis

in Faculiate Theologica

Poniificiae Universitatis Lateranensis

1. GENERALIA

Art. I.

Academia Alfonsiana, constituta sub protectione S. Alfonsi Mariae de
Ligorio, Doctoris Ecc1esiaeet caelestisPatroni moralistarum et confessario
rum, finem habet - in spiritu eiusdem S. Alfonsi eiusque doctrinam fide
liter ante oculos tenens - promovere studia moralia et pastoralia secundum
temporum progressus et necessitates;

a. alumnos profundius instituendo in disciplinis quae scientiae rnoralis
et pastoralis fontes, principia et applicationes spectant, eosque formando ad
magisterium et laborem scientificum,

b. concordi collaboratione scriptis et voce excolendo et provehendo stu
dia moralia et pastoralia in eorum adaptatione ad problemata actualia.

Art. 2.

Academia Alfonsiana, condita a Congregatione SS.mi Redemptoris, huie
Congregationi propria manet, eiusque administrationi ac directioni subiecta,
salvo art. 3.

Art. 3.

Academia Alfonsiana, Decreto S. C. de Seminariis et Studiorum Uni
versitatibus die 2 m. Augusti 1960 dato, in festo S. Alfonsi 1\1. de Ligorio
Ep.et Eccl, Doctoris, erecta est Institutum in Facultate Theologica Ponti
ficiae Universitatis Lateranensis. - Proinde eidem S. Congregationi ac Pon
tificiae Universitati subiicitur in omnibus quae ad vitam academicam spec-
tant ad normam articulorum qui sequuntur. '

Art. 4.

1. Unicus confertur gradus academicus, scilicet Laurea in S. Theologia
laudatae Facultatis Pontificiae UniversitatisLateranensis, addito titulo spe
cialisationis in Theologia morali apud Academiam Alfonsianam.

2. Praeterea conceditur proprium Academiae solemne Diploma, quod
attestatur de studiis in Instituto laudabiliter peractis.
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II. REGIMEN IN8TI1'Un

Art. 5.

Suprema auctoritas acadernica Instituti remanet apud Magnum Can
cellariurn Pontificiae Universitatis Lateranensis huiusque Rectorem Ma
gnificum, cuius erit vitam academicam dirigere et promovere, invigilando
ut in ea adamussim serventur normae Const. Apost. Deus scieniiarum Domi
nus 24 maii 1931 et Ordinationum 15 iunii 1931 quae illi Constitutioni adnec
tuntur.

Art. 6.

Immediatum autem regimen et vigilantia est apud Superiorem Genera
Iem Congregationis SS.mi Redemptoris qui est Moderator Generalis, ipse,
tamen, curam ordinariam vitae academicae habitualiter delegatRegenti In
:stituti.

Art. 7.

1. Regens Academiae forrnaliter praesentatur a Superiore Generali Con
.gregationis SS.mi Redemptoris, nominatur autem et in suum ofìicium immit
titur a Magno Cancellario Pontificiae Universitatis Lateranensis, audito Ree
tore Magnifico ac prius obtento Nihil obstat S. C.' de Seminariis et Studio
rum Universitatibus.

2. Nominatio fit ad triennium, quo tamen transactoidem proponi et
110minari potest.

3. Regens, ad familiam religiosam Congregationis SS.mi Redemptoris
pertinens, removeri potest ad nutum Superioris Oeneralis eiusdem Congre
.gationis, monito Rectore Magnifico Pontificiae Universitatis.

Art. 8.

Ad Regentis munus praecipue spectant :

:IO Proxime dirigere et coordinare activitatem Instituti ad finem suum plene
assequendum;

:20 Invigilare ut sana doctrina iuxta Magisterium Ecclesiae et ad mentern
S. Alfonsi doceatur etdivulgetur;

:30 Admittere aIumnos ad studia in Instituto peragenda, ad examina subeun
da et ad tituios acquirendos;

4° Convocare conventus Professorum eosque dirigere, nisi potiores auctorr
tates adsint;

5° Componere programma et horarium lectionum, atque curare ut in exse
cutionem adducantur;

6° Ordinare temporaet modos examina subeundi;

7° Semeisaltem in anno conferre cum Rectore Magnifico Pontificiae Uni
versitatis Lateranensis de Tnstituti activitate, reiationem scriptam hac
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de re ei porrigere atque tempestive eum certiorem reddere de l1S quae
sub 3°, SO et 6° enumerantur, firmo art. IS.

Art. 9.

L Duo nominantur a Moderatore Generali e collegio Professorum Ordi
nariorum consiliarii, quorum consilium Regens exquirere debet in negotiis
alicuius momenti.

2. Consilium Academiae Alfonsianae constituitur omnibus Professoribus
actu praesentibus.: Bis saltem in semestri convocatur ad disceptandum de
rebus gravioris momenti, quae ad vitam academicam spectant.

Art. IO.

Requisito voto Regentis, a Moderatore Generali nominatur Secretarius
Instituti. Officium eius praecipue erit :

r? Curare inscriptionem alumnorum atque elenchum tenere auditorum sin-
gulorum cursuum;

2° Redigere elenchum et horarium examinum;

3° Conficere documenta et curare commercium epistulare Academiae;

4° Custodire et ordinare archivum;

SO Sub directione Regentis observandam curare disciplinam acadernicam le
gitime praescriptam.

III. PROFESSORES

Art. II.

§ I. Professores sunt ordinarii vel extraordinarii; praeterea designari pos
sunt Professores ad tempus detenninatum (designati vel hospites). In Aca
demia saltem S sunt Professores ordinarii vel extraordinarii.

§ 2. Professores ordinarii sunt qui pleno iure et definitive in Professo
rum collegium cooptati sunti extraordinarii qui, etsi debitis qualitatibus
praediti, nondum definitive et pleno iure sunt assumpti. Professores desi
gnati vel hospites nominantur ad annum, et denuo designari possunt; eorum
cursus, si examine complentur, validi sunt ad titulorum acquisitionem.

§ .3, Ut quis Professor extraordinarius nominetur, requiritur ut
l° Doctrinae copia, bonis moribus et prudentia praefulgeat;
2° Laurea congruenti praeditus sit;
3° Certis documentis, praesertim libris vel dissertationibus scriptis, se ad

docendum idoneumprobaverit.

§ 4· Dt quis Professor ordinarius nominetur, requiriturut
l° Saltem per triennium laudabiliter munere Professoris extraordinarii fune

tus sito Si quis tamen per plures annos tamquam Professor designatus
docuerit, ad munus Professoris ordinarii promoveri poterit post unum
tantum alterumve annum muneris Professoris extraordinarii;
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2° Post primam nominationem ad munus Professoris extraordinarii vel desi
gnati, novis documentis (ut sub § 3, 3°) scientiam coluerit;

3° Saltem per 2 horas hebdomadarias per annum vel per 4 horas hebdomada
rias per semestre doceat.

Art. 12.

§ lo Professores ordinarii et extraordinarii praesentantur a Superiore Ge
nerali Congregationis SS.mi Redemptoris; nominantur autern et in officium
immittuntur a Magno Cancellario Pontificiae Universitatis Lateranensis, au
dito Rectote Magnifico, ac prius obtento Nihil obstat. S. C. de Seminariis et
Studiorum Universitatibus. Cuius Nihil obstatetiam requiritur cum extraor
dinarius promovendus est ordinarius.

§ 2. Idem valet pro Professoribus designatis; attamen Nihil obsiai S. Con
gregationis requiritur solummodo pro prima nominatione, nisi agatur de tran
situ designatorum ad alium docentium ordinem.

Art. 13.

Professores ad religiosam familiam Congregationis SS.mi Redernptoris
pertinentes rernoveri possunt ad nutum Superioris Generalis eiusdem Con
gregationis, monito Rectore Magnifico Pontificiae Universitatis; ceteriautem
iuxta normas, quae apud Pontificiam Universitatem in usu sunto

IV. AUDITORES

Art. 14.

§ lo Auditores alii sunt ordinarii, alii extraordinarii.

§ 2. Auditores ordinarii sunt, qui omnia requisita adimplere intendunt
in ordine ad Lauream vel Diploma consequendum.

§ 3. Auditores extraordinarii sunt, qui bus facultas est cursum, unum
alterumve, vel nonnullorum seriem, eligendi et frequentandi.

Art. 15.

§ I. N emo in ordine ad Lauream obtinendam inscribi poterit, nisi an
tea Licentiam in S. Theologia in aliqua Universitate vel Facultate ecclesia
stica legitime consecutus sit, firmis articulis 24 et 26 Consto Apost. Deus
scientìarum Dominus.

§ 2. Nemo in ordine ad solum Diplomaobtinendum inscribi poterit, nisi
qui antea Licentiam in S. Teologia aut in alia ecclesiastica disciplina obti
nuerit vel saltem testimonio aequivalentis habilitatis praeditus sito Auditori
bus autem, qui Licentia in S. Theologia carent, exarnen admissionis imponi
poterit, quo requisita habilitas indubie probetur.

§ 3. Auditores qui disciplinam praescriptam graviter offend~nt vel modo
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Regente excluduntur,

V. RATIO STUDIORUM

Art. 16.

§ 1. Ad Lauream vel Diploma obtinendum cursus saltem per biennium
frequentari debent.

§ 2. Quinque distinguuntur sectiones materiae tradendae:
la Cursus introductorii
2a Theologia Moralis systematica
3a De Fontibus Theologiae Moralis

a. Theologia Moralis scripturistica
b. 'I'heolog'ia Moralis patristica
c. Historia Theologiae Moralis

4a Quaestiones pastorales
Sa Disciplinae auxiliares (methodologia; quaestiones ex scientia psy

chologica, medica, oeconomica, sociali, aliaque).

§ 3. Ex hisce disciplinis determinari potest, quaenam ad Lauream vel
Diploma obtinendum necessario frequentandae sint, quaenam vero liberae
electioni prostent; ita ut alumnorum tam integrali formationi quam liberae
specialisationi prospiciatur.

Art. 17.

Praeter lectionum frequentiam, auditores ordinarii tenentur active coo
perari in exercitationibus practicis, quae quotannis statuuntur.

Art. 18.

Normae internae, quibus accuratius describitur programma lectionum
et exercitationum practicarum, earum frequentia secundum certum nume
rum horarum, aliave quae auditoribus ordinariis praescribuntur, Rectoris
Magnifici Pontificiae Universitatis Lateranensis approbationi subiiciuntur.

VI. COLLATO TITULORUM

Art. 19.

Ad Lauream obtinendam requiritur ut alumnus, firmo art.. 15, § 1

l° Cursus praescriptos per biennium frequentaverit atque de illis examina:
feliciter subierit;

2° Exercitationibus praescriptis active cooperando adfuerit;

3° Lectionem magistralem de argumento, iuxta' modum et tempus a Statutis
Pontificiae Universitatis Lateranensisdeterminato, coram Professoribus
habuerit;
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4° Dissertationem scientificam rite approbatam in solemni sessione oretenus
defenderit; eamque postea, iuxta Professorum animadversiones, typis irn
primendam curaverit ad normam art. 46 Consto Apost. Deus scientiarum
Dominus. Particularia autem de hac re statuuntur Normis internis.

Art. 20.

Ad Diploma obtinendum, firmo art. 15, § 2, requiruntur eaedem con
ditiones ac sub art. 19 enumeratae.

Si quis autem in alia Universitate vel Facultate ecclesiastica, dissertatio
ne de re morali vel pastorali exarata, Lauream obtinuerit, sufficit ut post
approbationem supradictae dissertationis etiam ex parte Academiae Alfon
sianae, breviorem quandam particularem dissertationem scientificam coram
Professoribus solemniter defendat; quam dein iuxta Professorum animadver
siones ita elaboret, ut digne publicari queat. Solemne autem Diploma non
tradetur, nisi postquam dissertatio ad Lauream typis impressa fuerit.

Art. 2:(.

§ 1. Examina sunt oralia et scripta, iuxta Normas internas Academiae.
§ 2. Ad ea non admittuntur alumni, nisi relativum cursum frequenta

verint ad normam art. 29 § I Ordinationum Consto Apost. Deus scientiarum
Dominus adnexarum. '

Art. 22.

Solemne documentum Laureae et Diplomatis acquisiti subscribitur a
MagnoCancellario ac Rectore Magnifico Pontificiae Universitatis Lateranen
sis, a Superiore Generali Congregationis SS.mi Redemptoris et a Regente
Academiae Alfonsianae.

SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET STUD. UNIVERSITATlBUS
Prot. Num. 746/60/14

VIDIMUS ET AD QUADRIENNIUM APPROBAVIMUS.

Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis, d.d, II m.
augusti a.D. MCMLX

Praefectus

J. Card. PIZZARDO
A Secretis

DINUS STAFFA



Il Rev.mo Padre Generale ha comunicato alla nostra Congregazione per
mezzo dei Superiori Provinciali la lieta notizia dell'inserzione dell'AAnel
l'Università Lateranense con lettera del 24 settembre (Comunicanda n. 40),
e il 12 ottobre ha espresso davanti alle Comunità riunite della Casa gene
ralizia la propria gratitudine verso la S. Sede, che si è degnata di con
cederci tale grazia (cfr RIS 12 [oct. 1960] 547-548).

L'annunzio ufficiale pubblico dell'inserzione è stato dato il 29 ottobre
durante la sessione solenne di apertura dell'anno accademico dell'Univer
sità Lateranense in presenza di 19 Cardinali e di numerose personalità del
mondo ecclesiastico e civile (cfr' L'Osservatore Romano del 31 X - I XI 1960,
p. 5). Riportiamo l'autorevole brano di Mons. A. Piolanti, Rettore Magnifico:

« In data 2 agosto 1960 la S. Congregazione delle Università ha ema
nato un documento, con cui la recente e già tanto rinomata Accademia AI
fonsiniana è stata inserita, come parte integrante, nella nostra, Facoltà
Teologica.

« Quest'Accademia sorta dallo zelo apostolico del Superiore Generale
dei Redentoristi, P. Guglielmo Gaudreau, è un vero e proprio Istituto di
teologia morale, il primo del genere in tutta la storia della Chiesa, che ispi
randosi all'insegnamento di S. Alfonso de' Liguori intende approfondire
tutti i problemi della vita morale nei suoi aspetti naturali e soprannaturali,
secondo le istanze del mondo moderno e sotto la guida del Magistero della
Chiesa. Il Card. Gran Cancelliere, nella stessa data ha rimesso al Generale
dei PP. Redentoristi la nomina di rz.nuovì Professori, distintissimi per arte
didattica e per numero e valore di pubblicazioni. In questo momento rivolgo
un riverente saluto al Superiore Generale, al Reggente P. Visser e a tutti
i Professori dell'Accademia e dico loro il più cordiale benvenuto: Voi siete,
da questo giorno, qui come in casa vostra, perché questa è veramente la
casa del Padre Comune.

« Ora una commozione profonda invade il mio animo perché, con voi,
oggi entra trionfalmente al Laterano l'austera e pur dolce figura di S: Al
fonso. Egli viene con la sua calda anima partenopea a portarci, con il suo
incandescente amore alla Vergine, l'insegnamento più giusto e più neces
sario.Egli che fu l'uomo più pio dell'empio secolo XVIII, alimenterà an
cora una volta nei nostri. animi, con le sue opere immortali e il suo fulgido
esempio, i tre amori del vero cristiano: l'amore all'Eucaristia, alla Madonna
e al Papa. Santa vendetta della storia: egli che fu da vivo crudelmente
ferito nei suoi sentimenti di devozione alla Sede di Pietro, oggi ritorna,
Dottore della Chiesa Universale, ad assidersi maestro acclamato presso la
Suprema Cattedra Apostolica del Laterano. L'umile S. Alfonso ben meri
tava tale triOlifosu questo fatidico colle, definito da S. Pier Damiani
"culmen et summitas totius christianae religionis" ».

Per far conoscere ancora meglio al mondo teologico l'AA, il prof. Ca
pone pubblicò pochi giorni dopo sull'Osservatore Romano del IO XI 1960,

,p. 4, un articolo intitolato: La verità morale vita delle anime. L J Accademia
Aljonsiana nella Facoltà Teologica [della Pont. Univo Lateranense], nel
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quale espone lo statuto giuridico e il programma dottrinale del nostro Isti
tuto. - Nei mesi di novembre e dicembre poi diversi giornali cattolici e pe
riodi hanno informato i loro lettori sull'inserzione, aggiungendo varie notizie
riguardanti l'indole e la storia dell'AA.

Il nuovo stato giuridico della nostra Accademia importa alcune modifi
cazioni nel regime. Le supreme autorità dell'AA, in quanto inserita nel
l'Università Lateranense, sono sin da ora quelle della stessa Università,
cioè il Cardinale Gran Cancelliere e il Rettore Magnifico (Statuta art. 5);
il governo immediato rimane presso il Rev.mo Padre Generale CSSR, corne :
Moderatore Generale, e a nome di lui presso il Reggente (Statuta art. 6).
La nomina dei professori si farà in seguito dall'Università, su presenta
zione da parte del Moderatore Generale (Statuta art. I2). Per ora il Reg
gente e tutti i professori già in carica sono stati confermati in data del z
agosto I960. Con lettera del 7 ottobre I960 il Moderatore Generale ha no
minato secondo gli Statuti (art. 9) due Consiglieri del Reggente : il prof.
Capone e il prof. Haring; quest'ultimo sarà supplito nelle eventuali Sue
assenze dal prof. Endres. Con la stessa lettera il prof. Sampers è stato
confermato come Segretario (cfr Statuta art. IO).

E' da notare in fine, che l'inserzione dell'AA nell'Università Latera
nense non diminuisce la posizione giuridica della medesima, acquistata an
tecedentemente per l'autorità della S. Congregazione dei Religiosi. Quindi
per i membri degli Istituti di Perfezione, che dipendono dalla S. Congre
gazione dei Religiosi, il Diploma dell'AA ha valore di cosiddetto grado
interno, come prima, ed abilita giuridicamente all'insegnamento nelle pro
prie case di studio. Sin da ora nel nostro Istituto sono da distinguere due
corsi, i quali, benché materialmente coincidano quanto alle lezioni-esercita
zioni-esami, formalmente sono diversi, quanto ai requisiti e al grado da
conseguire: il corso per la laurea (cfr Statuta art. 19) e il corso per il di
ploma (cfr Statuta art. 20). Quest'ultimo, per espressa volontà della S.C.
dei Religiosi (Lettera del Card. Prefetto al Rev.moPadre Generale CSSR
del I7 giugno I960), rimane soggetto in tutto a dettaS. Congregazione.

* * *

Il IV anno accademico ha avuto inizio, come al solito, il I5 ottobre
con la Messa dello Spirito Santo, a cui è seguita due giorni dopo, i1I7,
l'inaugurazione con una relazione documentata :del Reggente RP. Visser
sulla vita accademica dello scorso anno, e una prolusione molto applaudita

,del prof. Haring sul tema: Actualitas Theologiae moralis S.i Alfonsi. In
questa conferenza è stato messo in luce in maniera convincente, che proprio
per il fatto che S. Alfonso era « moderno» pel suo tempo, non sempre
possiamo fermarci senza altro alla lettera della sua dottrina; che la vera e
genuina « alfonsianità» implica invece, che ci rivolgiamo con pastorale
sollecitudine ai nuovi problemi morali del nostro tempo, usufruendo dello
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sviluppo della teologia e delle scienze ausiliari. -Tra i presenti, notevol
mente più numerosi dell'anno passato, si notava Mons. U. Lattanzi, Decano
della Facoltà teologica dell'Università Lateranense.

Per quel che riguarda i professori si notano alcuni cambiamenti. Dopo
gli esami finali del 1960 il prof. Huber per ragioni di salute si è visto co
stretto a presentare le dimissioni, che sono state accettate dal Rev.mo P.
Moderatore Generale in data 20 giugno scorso. Il prof. O'Riordan, che ha
insegnato 'negli anni 1958-59 e 1959-60 come professore-ospite, è stato no
minato professore straordinario con l'inizio dell'anno 1960-61. Il prof. Sam
pers, docente di Metodologia dall'inizio dell'Accademia, è stato incaricato
anche della Storia bibliografica della teologia morale, quale corso però non
si terrà nell'anno 1960-61. I proff. Hitz e Schurr non insegneranno que
st'anno, impediti da altri impegni.

In quest'anno quindi 12 professori daranno lezioni (D. V.), nel r" se
mestre per 19 ore la settimana, e nel 2° semestre per 17 ore, secondo il
seguente calendario:

I? semestre, 15 ottobre 1960 - 18 febbraio 1961

C. MOONEN: Introductio generalis in Theologiam moralem (2 ore la settimana)

D. CAPONE: De fine vitae moralis - De caritate (2)

:B. HARING: De conversione et de Sacramento Poenitentiae (2)

C. MOONEN: De virtutibus in genere (2)

F, MURPHY: Doctrina moralis Patrum Graecorum saec. II-III (2).

L. VEREECKE: Crisis Theologiae moralis modernae saec. XVII-XVIII (2)

L. VEREECKE: De evolutione tractatus « De Iustitia» decursu saec. XVI-
XVIII (2).

I. GARdA VICENTE: Quaestiones medico-morales: De scrupulis (2)

B. HARING: Sociologia pastoralis (2)

A. SAMPERS: Methodologia scientifica (I).

IlO semestre, 19 febbraio - 14 giugno 1961:

D. CAPONE: De perfectione caritatis (2)

A. HORTELANO: Le conscientia morali christiana (2).

I. ENDRES: Doctrina moralis circa societatem politicam (2)

I. ENDRES: Anthropologia moralis philosophica et theologica: De agere
humano (2)

A. H UMBERT: Doctrina moralis in tribus primis Evangeliis et in Actibus
Apostolorum (2)

F. MURPHY: Doctrina moralis Patrum Graecorum saec. IV~V (2)

I. O'RIORDAN: Psychologia pastoralisordinaria (2)
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TH. FORNOVILLE: Le problème de l'intersubjectivité chez G. lVIarcel et J.P.
Sartre (2)

A. SAMPERS: lVIethodologia scientifica (I).

Gli alunni iscritti ai corsi di quest'anno sono 72, dei quali 52 ordinari
(9 Redentoristi), cioè 21 per il 2° anno (3 Redentoristi) e 31 per il l° anno
(6 Redentoristij; quelli straordinari sono finora 20 (2 Redentoristi).

Alunni ordinari del 2° anno (21)

Dei 24 alunni della fine dell'anno 1959-60 sono ritornati 21 per fare
il 2° anno dell'AA, cioè tutti meno il Padre Lagerberg OFlVI, che già nei
mese di aprile per ragioni di salute fu costretto a ritornare in Olanda, e
i Padri Herrero Bravo OESA e O'Nem CSSR, che quest'anno seguono il
corso per la licenza in teologia.

Nuovi alunni ordinari iscritti per l'anno accado 1960/61 (31)

AL6NSO HERNANDEZ Emilio (cursus ad diploma) - Spagna, CSSR.
ARANGO Davide (dipl.) - Colombia, dioc. di ,Medellin; STLic. (Univ. Lateraneusis).
BEAUDRY Giacomo (cursus ad lauream) - Canada, CSV (Congreg. S. Viatoris); STLic.

(Univ. di Montreal).
BÙNPAIN Giacomo (dipl.) - Belgio, OCSO (Trappista).
COLOMBO Fernando (laur.) - Italia, FSCI (Filii S. Cordis Iesu di Verona); STLic. (Aten. de

Prop, Fide).
COUSINS Bonifazio (laur.) - U.S.A., CP; STLic. (Angelicum).
EscoBAR Francesco (dipl.) - Colombia, arcidioc, di Bogota.
ESPOSITO Fausto (dipl.) - Italia, CP.
GARcIA IGLESIAS Diodoro (dipl.) - Spagna, dioc. di Segovia; STLic. (Univ, Gregoriana).
GEURTS Pietro (laur.) - Paesi Bassi, CICM (Congreg. Imrn, Cordis Mariae di Scheut) ;

STLic. (Univ. Gregoriana).
GOMES DA SILVA MARQUES Giuseppe (dipl.) - Portogallo, arcidioc, di Braga; 1CLic. (Univo

Gregoriana).
HAIDUK Giovanni (laur.) - Germania, MSF (Miss. S. Familiae); STLic. (Angelicum).
HANSSENS Giuseppe (dipl.) - Belgio, CSSR. .
HAUTVAST Giovanni (laur.) - Paesi Bassi, OCD; STLic. (Fac. teol. OCD o Roma).
lORDA AYMERICH Giuseppe (dipl.) - Spagna, dioc. de Gerona; STLic. (Angelicum).
KIM Paolo (dipl.) - Corea, vico apost.di SeouI.
KONINGS Giuseppe (laur.) - Paesi Bassi; CSSR; STLic. (Univ. catt. di Nijmegen).
KULBIS Agostino (dipl.) - U.S.A., OSM; STLic. (Marianum o Roma).
MUOHELL Giuseppe (dipl.) - Perù, dioc. di Cuernavaca (Messico); Bacc, in Pont. Ist,

Orientale.
MUNOZ Francesco (Iaur.) - Messico, dioc. di Zacatecas; STLic. (Univ. Gregoriàna).
PAGIEWSKI Enrico (laur.) -' Polonia. CSSR; STBac. (Univ, catt. di Louvain), Dipl, Ist,

« Lumen Vitae» (Bruxelles).
PETERS Bernardo (laur.) - Paesi Bassi, dioc, di Haarlem; STLic. (Angelicum).
SAINT-AMAND Ludovico (dipl.) - Canada, CSSR (Prov. di S. Anne-de-Beaupré}.
SALAMÉ Paolo (Iaur.] - Libano, OLM (Ord, Liban. Maronita); STLic. (Anselmianum - Roma).
SISON Benedetto (Laur.) - Isole Filippine, arcidioc. di Nueva Segovia; STLic. (Angelicum).
TESSER Goffredo (laur.) - Paesi Bassi, SMM (Montfortan.); STLic. (Angelicum).
TUBAu SUQuÉ Giuseppe (dipl.) - Spagna, dioc. di Barcelona ; STLic. (Univ. Gregoriana),

Med. Doct. (Univ. di Barcelona).
VANDENBERGHE Daniele (laur.) - Belgio, C1CM; STLic. (Univ. catt. di Louvain),
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VAN DEN BOGERD Francesco (dipl.) - Belgio, CSSR.
VAN DE VEN Marcello (laur.) - Paesi Bassi, OPraem.; STLic. (Univ. Gregoriana).
VILARDELI, Emanuele (dipl.) - Spagna. dioc. di Barcelona.

Di questi 31 alunni 15 (2 Redentoristi) fanno il corso per la laurea e 16
(4 Redentoristi) il corso per il diploma. Da notare che 5 alunni (Arango,
Garda Iglesias, Jorda, Kulbis, Tubau Suqué) intendono conseguire la lau
rea in teologia presso un altro Istituto.

Alunni straordinari (20)

CAPRIOLI Adriano - Italia, arcidioc. di Milano; STLic. (Fac. teol. di Venegono).
COLLINS Eduardo - Irlanda, SI; STLic. (Univ. Gregoriana).
CORDEIRO Antonio - India, arcidioc, di Bombay; STLic. (Univ. Gregoriana).'
FISET Rogerio - Canada, OCSO; B.A. (Univ. Laval - Québec).
FOGHARTY Giovanni - U.S.A., CSSR (Prov, di Baltimore); Ph.Lic. (Angelicum).
FRENCH Giovanni - Irlanda, dioc. di Ferns.
GARCIA SANTAMARIA Enrico - Spagna, CSSR.
HEUSE Enrico - Belgio, AA; STLic. (Angelicum).
HUGHES Alfredo - U.S.A., areidioc. di Boston; STLic. (Univ. Gregoriana).
KARLINGER Edmondo - Austria, SI; PhLic. (Fac, filoso SI di Pullach), STD (Univ.di

Innsbruck).
MACDoNALD Sebastiano - U.S.A., CP; STLic. (Angelicum).
MORENI Giovanni - Italia, dioc. di Brescia; STLic. (Univ. Gregoriana).
MORILLA-BENITO Egel - Argentina, OMI; PhLic. (Univ. Gregoriana).
MOUDRY Giacomo - U.S.A., arcidioc, di Saint Paul ; STLic. (Angelicum).
POLLEY Geraldo - U.S.A., dioc. di Tucson; STLic. (Univ. Gregoriana).
RAYAPPU Mariampillai - Ceylon, OMI; PhLic. e STLic. (Angelicum).
RICHARD Filippo - Francia, OCSO; STLic. (Angelicum).
RODRIGO Romualdo - Spagna, ORSA; ICLic. (Univ. Gregoriana).
SARDI Paolo - Italia, dioc. di Acqui; ICLic. e STLic. (Univ. Gregoriana).
TURRISI Giuseppe - Italia, S.X. (Pia Soc. di S. Frane. Sav. per le Missioni Estere).

Come nel passato (cfr Spie. Hist. 7 [1959] 459 ss.), così anche in questo
anno i professori hanno svolto diverse attività oltre l'insegnamento all'AA :
han dato parecchi corsi ad altri istituti; han tenuto numerose conferenze per
teologi, per il clero, per seminaristi, per laici; ed hanno pubblicato vari
libri ed articoli nel campo della teologia morale. Segnaliamo tra i più re
centi soltanto il libro del prof. Haring, Ehe in dieser Zeit (pp. 581), uscito
nel mese di ottobre 1960, come VI volume della serie Studia Theologiae mo
'falis et pastoraiis edita a professoribus Academiae Alfonsianae in Urbe (Otto
Miiller Verlag, Salzburg).



NOTITIAE CHRONICALES

I. DONO DI LIBRI ALL' ACCADEMIA ALFONSIANA

Nella festa dellEpifania la Repubblica Federale della Germania, me
diante l'Ecc.ma sua Ambasciata presso la Santa Sede, regalò all'Accademia
Alfonsiana diversi volumi in lingua tedesca su argomenti attuali di teologia
e sociologia. Il Segretario dell'Amabasciata Dr. Pietro Hermes nel conse
gnarlispiegò il significato culturale, auspicando al giovane « Alfonsianum »
già frequentato da una settantina di alunni cosmopoliti uno sviluppo scienti
fico più vasto.

Il Rev.mo Superiore Generale P. G. Gaudreau, che è il Moderatore di
questo Istituto superiore di Teologia morale e pastorale, ringraziando i mu
nifici donatori, ne mise in rilievo l'importanza, plaudente tutto il corpo ac
cademico intervenuto alla cerimonia (Cfr L'Osservatore Romano, II-I2 gen
naio 1960).

II. IL PAPA INV1A UN SUO ANEL.LO A S. ALFONSO

Durante la notte del 13 gennaio ignoti ladri, penetrati nella basilica di
S. Alfonso a Pagani, profanarono la venerata lipsanoteca, asportandone il
pastorale, la croce e l'anello vescovile e lacerando gli abiti pontificali.

Iriformatone il Santo Padre Giovanni XXIII, che sin dal tirocinio semi
naristico nutre particolare devozione verso il grande Dottore napoletano, da
Lui visitato il 22 novembre 1922, mentre svolgeva l'ufficio di Presidente della
pontificia opera per la propagazione della fede, fece subito pervenir al vescovo
di Nocera dei Pagani l'espressione del proprio rammarico; contemporanea
mente mandava in dono un suo anello aureo, che porta inciso lo stemma pa
pale e la data del 14 gennaio 1960.

Il gesto generoso del Supremo Pastore suscitò commossa gratitudine in
tutti i Rendentoristi, specialmente in quelli che custodiscono le spoglie del
Fondatore, nella diocesi nocerina, ed in quanti ne appresero la notizia dai
giornali (Cfr L'Osservatore Romano, 7 febbraio 1960).

III. PAGANI SI RISVEGLIA

La domenica 21 febbraio, in riparazione del menzionato furto sacrilego,
i cittadini di Pagani testimoniarono a S. Alfonso la loro schietta venerazione
più che centenaria,· incoraggiati dal Sindaco Dr. Carlo Tramontano, che il
19 aveva fatto affiggere un vibrante proclama.

Dopo un triduo di funzioni liturgiche si svolse una imponente proces
sione a cui partecipò con un plebiscito totalitario il popoloso Comune, asso
ciandovisi numerosi pellegrini dei paesi limitrofi e le più cospicue autorità
ecclesiastiche, civili e militari della provincia di Salerno, Con sentita solida
rietà si strinsero intorno al Superiore Generale della Congregazione del SS.



.504

Redentore giuntoviapposta da Roma anche 'I'Ecc.mo Primate di Salerno,
gli Ecc.mi Vescovi di Nocera, Caserta, Avellino, Cava e Sarno, Ariano Irpi
no, Teano, Pompei, l'Ab. Ordinario di Cava e Mons. Fiorenzo Coronado,
Vescovo redentorista del Perù, che occasionalmente si trovava in Italia.

La ditta discografica « Italson » di Nocera Inferiore filmò la solenne
processione in un nutrito ed emozionante documentario parlato (Cfr S. Al
fonso 31 [1960] 37 ss.).

IV. IL RP. VISSER ALLA SALA BORROMINI

Il Reggente dell'Accademia Alfonsiana P. Giovanni Visser CSSR tenne'
il 2 marzo nella storica Sala Borromini una conferenza sulCattolicesimo in
Olanda, sua patria, illustrandone le varie tappe e la situazione attuale.
L'Em.mo Card. Giobbe, che fu per lungo tempo Nunzio all'Aia, prese parte
alla riunione, allietata da canti eseguiti nell'idioma natio dagli allievi del
collegio ecclesiastico olandese (Cfr L'Osservatore Romano, 4 marzo 1960).

V. IL DUETTO DI S. ALFONSO HA 200 ANNI

Il 21 maggio la Radio Vaticana trasmise il « Recitativo e Duetto tra
l'anima e Gesù Cristo» che S. Alfonso compose ed eseguì la prima volta,
durante la quaresima del 1760, nella chiesa napoletana della Trinità dei
Pellegrini.

Per la commemorazione del duecentesimo anniversario fu letto un com
mento elaborato dal P. O. Gregorio per la rivista Ecclesia, in cui con nuove
indagini addita il famoso M.o Gaetano Greco, che per un triennio insegnò
contrappunto al nostro Santo (Cfr Il bicentenario di un Duetto, in Ecclesia
19 [1960] 192 ss.).

VI. RICORDO DEL TRANSITO DEL VENER. P. G.N. NEUMANN A MONACO

E' stato celebrato con varie manifestazioni il centenario della morte
del Venero P. Giovanni Nepomuceno Neumann, eminente personaggio del
la nostra Congregazione (*28 III r8II, Prachatitz, Boemia, Austria, ora Ce
coslovacchia; sac. 25 VI 1836; prof. 16 I 1842; vescovo di Filadelfia, USA,
13 II 1852; m. 5 I r860). ,

E' uno dei nostri 4 « candidati» più prossimi alla Beatificazione, che
avverrà appena saranno riconosciuti i2 miracoli prescritti.

Boemo di origine è considerato quasi un patrono del :gruppo etnico a
cui appartenne : nel borgo di Kònigstein nel Taunus (Land Hessen) è stato
creato daiSudeti un centro religioso culturale, che ha rievocato il Venerabile
con una stampa particolare: Bischof-Neumann-Jahr (pp. 32).

Assai splendida è riuscita la commemorazione svolta durante il gran
dioso Congresso Eucaristico Internazionale di Monaco il 2 agosto alla pre
senza di due Porporati E.mo Wendel della stessa città ed Ermo Dòpfner
di Berlino, di numerosi vescovi, prelati, sacerdoti e fedeli.

Il p. Ferdinando Litz (USA), vice postulatore della causa, ha illustrato
in inglese la figura del Neumann, e il p. Nicola Ferrante, postulatore ge-
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nerale, in italiano. Il Superiore Provincìa1e dei Redentoristi austriaci p. Ago
stino Reimann,anch'egli sudeta, che ha per l'occasione pubblicato una bio
grafia popolare (Cfr Spie. hist. 7 [1959] 481), ne ha parlato in tedesco come
oratore ufficiale.

A perenne rìcordo della fausta data è stata decisa l'erezione di una
« Bischof-Neumann-Schule» in Kònigstein (Cfr Der Volksmissionar 29
[1960] 295: Festliche Joh. N ep. N eumann-Gedenkstunde in Miinchen am
2. August 1960).

VII. CONGRESSO TOMISTICO

N el V Congresso Internazionale Tomistico celebrato a Roma dal 13 al
17 settembre il RP. Edoardo Wuenschel, redentorista degli Stati Uniti, trattò
il tema: « De iuribus veritatis et libertatis religiosae simul servandis et
componendis tam in Ecclesia quam in Societate civili l). L'argomento per la
sua palpitante attualità destò animate discussioni nella eletta assemblea.
Vi lesse una comunicazione anche il rettore di Mautern RP. Giorgio Pfaffen
wimrner redentorista; un'altra comunicazione del RP. Francesco Murphy CSSR
è stata acclusa agli atti.

VIII. S. ALFONSO A FATIMA E A SAMEIRO

Il Portogallo, riconoscendo S. Alfonso come il più insigne propagatore
moderno delle glorie della Madonna, gli ha eretto due grandi monumenti
in pietra viva nei suoi due più famosi santuari mariani, Il 5 giugno venne
inaugurata a Fatima (Leiria) la statua che rappresenta il Santo come Fonda
tore dei Missionari Redentoristi col libro delle Glorie di Maria nella mano
sinistra,e il 28 agosto a Sarneiro (Braga) nel portico dei Dottori mariani la
statua che lo raffigura come vescovo difensore delle prerogative della SS. Ver
gine (Cfr Caridade 2 [Porto 1960] nn. 12-13).

IX. PADRI REDENTORISTI AL PROSSIMO CONCILIO ECUMENICO

Nella fase di preparazione, nominata « antepraeparatoria l), nella quale
i Dicasteri romani sono stati invitati a presentare le loro proposte riguar
danti le materie proprie di ciascuno di essi, hanno collaborato dei Nostri i
RRPP. Visser e Lòw; il primo nelle Commissioni delle SS. Congregazioni
dei Sacramenti e di Propaganda Fide, il secondo in quella della S. Con
gregazione dei Riti.

Nella seconda fase, detta « praeparatoria », inaugurata col M otu proprio
di Giovanni XXIII « Superno Dei nutu» (5 giugno 1960; AAS 52 [1960]
433-437), sono stati nominati, con Biglietto della Segreteria di Stato, i se
guenti Padri Redentoristi:

DUBOIS Marcello (Prov. di S. Anna di Beaupré), come Consultore nella
Commissione per la S. Liturgia (Pontificie Commissioni preparatorie del Con
cilio Ecumenico Vaticano II) Vaticano 1960, p. 89).



HARING Bernardo (Prov. di Monaco), come Consultore nella Commis
sione per la Teologia (Pont. Commi., p. 40).

HERMANIUK Massimo, Arcivescovo di Winnipeg (Canadà), dei Ruteni,
come Membro della Commissione per la Teologia (Pont. Comm., p. 33)·

SZRANT Carlo (Prov. di Polonia, Consultore Generale), come Consultore
. della Commissione per i Vescovi e per il governo delle diocesi (Comm.

Poni., p. 50). .
VAN BIERVLIET Alberto (Prov. del Belgio, Procuratore Generale), come

Membro della Commissione per i Religiosi (Pont. Coman., p. 67)·

Cfr AAS 52 (1960) 839-856.

X. ORIETAMENTO GIOVANILE

Il RP. J. Garda Vicente (Prov. Spagn.), Prof. dell'Accademia Alfon
siana, tra febbraio-giugno ha tenuto a Madrid un ciclo di conferenze di
Teologia morale a giovani universitari; ha parimenti dato due conferenze

.intorno al Cattolicesimo in Francia ed in Angola (Africa).

XI. CONVEGNO DI PROFESSORI: DI MORALE

Il RP. L. Vereecke (Prov. Parigi), membro dell'Accado Alf., nel 24-25
settembre ha partecipato alle giornate dei Professori diMorale organizzate

. dai Seminari fràncesi a Morsang sur Orge, svolgendovi il Tema: « La se
.xualité d'après Pierre de la Palu et Jean Mair n. In aprile (25-27) è stato
presente al III Convegno parigino « Paroles et. Mission» e vi ha letto la
relazione:« Ministère de la parole et ministère du sacrement au XVI sièc1e ».

XII. ATTIVITÀ CULTURALE DEL RP. HARING

Al margine dell'insegnamento nell'Ace. Alfons. e dell'apostolato il RP.
B. Hàring (Prov. Monaco) ha svolto notevole attività culturale, di cui sog
giungiamo un breve quadro; in marzo a Parigi una conferenza ad una sessan
tina di Professori di Teologia morale circa il rinnovamento della medesima;
alla televisione francese a Pasqua ha trattato dei problemi attuali della Teo
logia morale; in aprile a 60 Avvocati delle diocesi di Bamberga e Ratisbona
ha tenuto un quatriduo di lezioni su argomenti morali; in maggio nella più
vasta sala di Colonia, gremita di Dirigenti dell'Az. Catt. Femminile, alla
presenza dell'Em.mo Card. Frings, ha parlato dell'emancipazione della donna
e dell'ubbidienza cristiana; nello stesso mese a Diisseldorf ha tenuto 2 rela
zioni sulla cc Verità che ci libererà» al centro interdiocesano delle Donne
Cattoliche; 6 conferenze sui sacramenti sotto l'aspetto morale-pastorale alla:
radio di Baden-Baden; 15 lezioni a Bruxelles per l'anno catechetico interna
zionale di « Lumen Vitae J); a: Francoforte una relazione sul problema delle
nascite per la morale familiare.



XIII. DISCUSSIONE INTORNO ALL)ESISTENZIALISMO

Il RP. Th. Fornoville (Prov. Belg.) dell'Ace, Alfons. a Kontich presso
Anversa il 20 settembre ha esposto la dottrina dell'esistenzialismo agl'intel
lettuali del luogo che al dibattito han preso parte con vivo interesse.

XIV. IL RP. Hosr- MEMBRO DELL)ACCADEMIA CATTOLICA VIENNESE

L'indomani del disastro bellico, nel 1945, fu istituita la « Wiener Katho
lische Akademie » dal Card. Teodoro Innitzer, arcivescovo di Vienna, con
l'intento di adunare una' schiera di scelti studiosi dediti ad investigazioni
scientifiche, con genuina ispirazione cattolica. L'Accademia dà corsi pubblici
e favorisce l'attività scientifica degli studiosi cattolici in ogni ramo.

E' formata da Soci onorari, corrispondenti ed effettivi.
Il I dicembre 1960 S. Em. il Card. Francesco Kònig, arcivescovo della

stessa città, nominò il RP. Edoardo Hosp, redentorista dell'Austria, Membro
effettivo della predetta Accademia per le sue speciali benemerenze nel campo
della liturgia, della storia austriaca e soprattutto dell'agiografia. hofbaue-
riana. .

Nella tornata accademia del 7-XII-1960 gli venne consegnato solenne-
mente il meritato Diploma. .

La Redazione anche in nome dei lettori, che han conosciuto il RP. Hosp
per i suoi studi inseriti nello Spie. hist. nelle scorse annate, salutandolo con.
vivo compiacimento, gli augura altri fruttuosi lavori scientifici. (Cfr Der
Volksbote 60 [1960] n, 52 del 24 XII 1960, p. 18: Wien, Kardinal ernennt
neue .Akaderniemitglieder).

XV. IL RP. G. SCHERZ STUDIOSO DI N. STENONE DANESE

Il redentorista austriaco p. Gustavo Scherz, che è in' Danimarca dal
1922, dove è stato Vice Provinciale e redattore della rivista cattolica N ordisk
Ugeblad., è uno dei più notevoli studiosi del Servo di Dio Nicola Stensen
(Stenone): 1638-1686, medico insigne, fisiologo e geologo, vissuto a Firenze
nella Corte granducale e morto poi quale Vicario Apostolico della missione
nordica. Il p. Scherz ha pubblicato gli scritti dello Stenone, corredandoli di
introduzioni e note storiche: Opera theologica, 2 vv. in folio, Copenaghen
1941-1942, e N. Stenonis episiolae et episiolae ad eum data e) 2 vv., Copena
ghen-Friburgo 1952. Oltre all'apostolato del pulpito si è dedicato a promuo
vere la causa di Beatificazione del medesimo, raccogliendo in un volume le
testimonianze migliori sulla fama della sua santità: Im. Rufe der Heiligkeit
Una parte dei processi è già presso la Sacra Congr. dei Riti.

L'Università di Miìnster nella Germania Federale conferì al p. Scherz
nel 1958 la laurea in teologia « honoris causa»,e recentemente quella di
Friburgo la laurea nelle scienze naturali : riportiamo in fine la motivazione
letta nella tornata accademica siccome un documento singolare.

Il p. Scherz non è nuovo ai nostri lettori che hanno letto il suo interes
sante articolo su S. Alfonso e il filosofo esistenzialista Sòren Kierkegaard
(Spie. hist. 6 [1958] 407 ss.) apparso nel 1958 (Cfr H. SCHMID) Ein neuer
Ehrendoktor. P. Gusta» Seherz Redemoiorisi, in Kontakt I [Matran 1960J
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II7-II9; La Liberté 91 [1960] n. del 16 XI, p. 5: L'Université en fète, e
Les nouveaux docteurs honoris causa, Le RP. Gustave Scherz; Freiburger
Nachrichten 97 [1960] n. del 16 XI 1960, p. 1-2: Dies academicus der Uni
versitat Freiburg. Ehrendoktor P. Scherz).

Diploma.

QUOD FELIX FAUSTUMQUE SIT
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SENATUS POPULIQUE FRIBURGENSIS
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XVI. IL RP. ANDREA SAMPERS CONSULTORE DEI RITI

Il p. Sampers, Archivista generale dei Redentoristi e membro della
redazione dello Spie. hisi., che per incarico di alcuni Enti olandesi atteude
.a ricerche intorno alla missione cattolica del Surinam, è stato eletto il I di
cembre 1960 con biglietto della Segreteria di Stato di Sua Santità Consultore
della Sezione Storica della Sacra Congregazione dei Riti (III Sezione) insieme
con altri studiosi di storia. (Cfr L'Osservatore romano, II XI 1960; per in
formazioni sopra i Consultori storici vedi lo studio del RP. G. L6w, De
causis « historieis » Beatifieationis nostrorum Servorum Dei breuis eommen
iaiia, in Spie. hist. 7 [1959] 384, e n. 29).



NOTITIAE BIBLIOGRAPHICAE
* Asterisco indicatur auctor qui a nostra Congregatione alienus est.

BIBLIOGRAPHIA DE LABORIBUS APOSTOLICIS

APUD S. ALFONSUM

In hac tabula, e bibliographia magis generali, a P.e C. VAN WF,LY
primum digesta, cura P.is A. SAMPF,RS ad .normas huius periodici aptata et
ordine systematico disposita, ea scripta recensentur quae tractant de indole
et fine, de methodo et proprietatibus peculiaribus, de progressu et historia
laborum apostolicorum S.i Alfonsi: uno verbo complectuntur in hac biblio
graphia publicationes de Missione ad fìdeles et de Exercitiis spiritualibus,
sicuti a S. Patre nostro theoretice concepta et practice data fuerunt. Ultimo
ponuntur studia principaliora de Missione adpopulum christianum, prouti
a fìliis S.i Alfonsi, gressus Patris et Legiferi religiose prementibus, ac
cepta et data est, et nunc quoque accipitur et datur, .dummodo in hisce
studiis certa quadam verborum copia loquitur de habitudine Missionum
nostrarum ad Missionem S.i Alfonsi.

Bibliographia se continet in iis scriptis, quae explicite de Missione
et de Exercitiis spiritualibus alfonsianis vel redemptorianis agunt, omissis
iis publicationibus quae - etiamsi necessariae sint pro indagatione com
pleta circa labores apostolicos apud S. Alfonsum - per se de alia materia
tractant, uti v.g. de spiritualitate, de theologia salutis, de mediis salvationis,
de intercessione B.M.V. (I). Multo minus recensentur biographiae ac studia
de vita S.i Patris nostri, in quibus tamen - saltem in maioribus - de insti
tutione et opere eius missionario non pauca inveniuntur (2). Excluduntur
etiam opera quae de nostro argumento quidem tractant, sed modo potius
populari, quin quidquam cognitioni scientificae afferant. - E contra ea
omnia relata sunt, quae de praedicatione et eloquentia apostolica S.i Alfonsi
inscribuntur.
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A
MHPN

A naie eta CSSR, Roma 1922 ss,
M onumenta H istoriea (Provineiae
1949 ss.

N eerlandieae CSSR) , Amsterdam

(I) Pro studio completo de Missione alfonsiana inspicienda sunt etiam documenta et
publicationes de historia Congrego SS. Red. tempore superioratus S.i Alfonsi, praesertim

. textus quae elucidant e1aborationem Regularum et Constitutionum et in genere hìstoriam
primitivam ; ab initio enim Missio ad fideles ut munus proprium et peculiare Instituti nostri
considerata est.

(2) Vide bibliographiam scriptorum de S.o Alfonso: M. DE MEULEMEESTER, Blbtiogra
phie genertue des écrivains rédemptoristes I, Louvain-La Haye 1933, 27-45, et III, Louvain.
1939, 197-204; A. SAMPERS, Bibliograph.ia attonsiaru», 1938-1953: Spie. Hist. I (1953) 250-27I.
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nario] : MVNR 9 (1955) 93-95·

[DANKELMAN Laurens], Het. missiesysteem van O.H. V. Aljonsus [De syste
mate missionis S.P.N.]; Amsterdam, d'Oliveira, [1928]; 8°, 45. - Pro
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nisation de l'apostolato

ID., La « Vita diuota » des missions nap oliiaines au XVIII" siècle: Reu,
d'asco et de myst. 25 (1949) 457-464.

ID., Il voto del Card. Spinelli per l'approvazione dell'Istituto: SA 20
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(1930) 272.
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TABULA COMPLE'l'A PERIODICORUM ET INSTITUTORUM

CUM QUIBUS cc SPICILEGIUM» MUTATUR

I. - Aevum. Rassegna di Scienze storiche - linguistiche - filo-logiche.
Milano, Facoltà di Lettere dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. - Mu"
tatur cum cc Biblioteca dell'Univo Catt, del S. Cuore », Milano.

2. - Analecia Lovaniensia, biblica et orientalia: Louvain. - Mutatur cum
cc Bibliothèque de l'Université », Louvain.

3. - Analecta O [rdinis] S. B[asilii] M [agni] . Roma, Patres OSBM.
4. - Analecia Praemonsiraiensia. Abdij Averbode (Belgique), Commissio

historica OPraem.
5. - A nalecta sacra Tarraconensia; Revista de Ciencias historico-eclesiàs

ticas. Barcelona, Biblioteca Balmes.
6. - Analecta Vaiicamo-Belgica. (Seri es edito documentorum). Bruxelles

Roma, Institut historique Belge de Rome.
7. - Annales de la Congrégation de la Mission. (Lazaristes) et de la

Compagnie des Filles de la Charité. Paris, Maison généralice C.M.
8. - Anthologica annua. Publicaciones del Instituto Espaiiol de Esiudios

eciesiàsiicos. Roma, Iglesia nacional Espaiiola.
9. -' A ntonianum. Periodicum PhilosoPhico-theologicum trimestre. Roma,

Pont. Athenaeum Antonianum (Patres OFM)_
IO. - Archiues de l'Église d'Alsace. Strasbourg, Société d'Histoire de

l'Eglise d'AIsace.
II. - Archivio storico Napoletano. Napoli, Società Napoletana di Storia

Patria.
12. - A rchioio-storico per la Sicilia Orientale. Catania (Istituto univer

sitario), Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale.
13. - Archivio storico Siciliano. Palermo, Società Siciliana per la Storia

Patria. -

14. - Archivo Ibero-Americano. Revista de Estudios hisiéricos, Madrid,
Istituto Franciscano Espafiol.

15. - Archiuo teologico Granadino. Anuario para la historia de la Teo-
logia en el periodo I500-I800. Granada, Facultas theologica SI.

16. - Archioum. hisioricwm. SI. Roma, Institutum historicum SI.
17. - Asprenas, Napoli, Accademia ecclesiastica Napoletana.
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22. - Bible et Vie chréiienne, Abbaye de Maredsous, Belgique (Patres
OSB). .

23· - Bibliotheca Orienialis. Leiden, Nederlands Instituutvoor het Na
bije Oosten (Dir. Dr. A.A. Kampman).
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24. - Bollettino dell'Archivio storico. Periodico semestrale diretto da
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Service d'échanges », Paris.
43. - Etudes Franciscaines . Paris, Patres OFMCap.
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52.' ~ Miscelénea c'Comiiias, Comillas (Santanderj.vPont, Universitas
Comillensis (Patres .SI) ..

53. - Miscellanea Francescana. Rivista trimestrale di scienze teologiche e
di studi francescanni. Roma, Pont. Facultà teologica di S.Bonaventura(Pa
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54. - Ons geestelijkLeven. Missiehuis Stein, Nederland (Patres M~C),
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